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LA SCONFITTA E LA VITTORIA
NELLA

TERZA RISCOSSA ITALIANA

1 ra Ic parabole evangeliche nc ha una, la quale chiedc qual fu

mai re
,
che dovendo commettere guerra con altro re

,
non repuli

prima posatamente seco medesimo, se gli convenga con solidiecimi-

la combattenti andare incontro air altro che alia pugna ne reca ven-

timila 1. Ora se di re cosi disennati non mancano esempii nella storia,

che registra altresi la vergogna e le sconfitte che ne portarono ;
tal

sia di loro : noi non abbiamo voglia di aggravarne la colpa e molto

meno di attenuarla. Quello che ci richiamo alia mente questo tratto

delFEvangelio e la foga sconsigliata e frenetica, onde una parte poll-

tica italiana sta trascinando il Piemonte, e chi sa quant
1

altra parte dl-

talia, ad una guerra ruinosa, inorpellata coi pomposi c splendidi pa

roloni di Nazionalita e d'Indipendenza ; ma che, secondo tutte le

probabilita, non puo riuscire ad altro che a sconlitte; eriuscisse pure

a viltorie, queste approderebbero a tutt'altri che alia nazione, la quale

si troverebbe dipendenle da padroni che, a quel che mostra, Iciaran-

no ben desiderare i presenti. Intendiamo che un sitTalto linguaggio

1 Quis rex iturus committere bcllum adversus alium regem, non sedens

prius cogitatj slpossit cum decem millibus occurrere ci, quicum vryinti mil-

libus venit ad se? Luc. XIV, 31.
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saiiesecraio dallaparlebellicosa, la qnale, a coimncere come lutti

\ ogliono in Italia la guerra, minaccia ferro o liamme a chiunque osa

zittire per la pace. Ma se nel Parlamcnto sardo, a cui raffazzonare a

suo modo quel Minislcro ha esaurito tutti imezzi legali c gran parte

dcgnilegali, pure si sono Irovatitrenlacinque animosi che gli diedero

lorto, seaza lasciarsi imbavagliaro dalle contumelie e dalle minac

non crediamo fare pruova di grande coraggio noichc, nellairanquilla

discussione di un Periodico, rcchiamo all
1

apcrto do che ci pare

essere la vera opinione dclla Italia, ragionandolo piuttosto dall'ipo-

tesi dclF essere essa assennata e catlolica, che non raccogliendolo

dalle voci vaghe e dagfi scritli faziosi. Ora a supporre neglltaliani

nicnte piu che un intelletto non offuscato dal fumo di tempestose

passioni, e quel sentimenlo cattolico che ne forma il vanto migliore;

cio solo basta per eonchiudcre, che debba loro altamente ripugnare

una guerra, la quale, per quanto se ne puo argomentare dai casi si-

mili e dagli apparecchi, se non conduce, come e piu probabilc, a

sconfitte, menerebbe a vittorie, di cui la morale, la religione, la li-

berla slessa porterebbero danni smisurati ed inevitabili. E dicemmo

pensalamente la morale e la religione; in quanta che e manifestis-

simo che lo scadimcnto di quella e lo spregio e la persecuzione di

questa sarebbe immancabile effetto di cosiffatli tentalivi. II che co-

me ci da il dirilto, cosi per poco non c'impone il debito di entrare

in un argomento ,
che ai meno avveduii sembrera esclusiyamente

politico. Cio polra csscre negli apparecchi e nelle prime mosse; ma

nella conclusione la coscicnza pubblica, e la Chiesa catiolica ed il

Pontificato romano ne porterebbero i colpi piu gravi.

A noi pai'e di avere chiarito con sufficiente evidenza nel prossimo

passato quaderno essere, perlo meno, una solenne impostura code-

sto asserireche si fa con lanta iVinche//a, Fllalia \olore la guerra

per la smania, onde frome, di \cdersi coslitmta- in nazione indi-

pendenie. hi moslrammo come, essendo il concetto della nazionalita

iiii-erto e poco diffuse, il desiderio non nc potea essere ne esplicito,

n(* universale; come per 1'allw c-iipo e ben inalagovolc a dimoslrare

che runiversale degrilaliani, Iranne ahjiianli di UNO Stalo solo, si cre-

dano cosi dipendenli dallo slraniero, che debbano gettarsi ad ogni

sbaraglio per iscuotcre un giogo, cui cerlainenle non sentono e che
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non conoscerebbero ncppure di nomc, se non nc fosscro ammonili dai

zelatori dclla Indipendenza. Ma suppongasi nondimeno chiaro quel

concetto, universalc questo voto; noi non crcdiamo che pero solamen-

te se ne potrebbe concludere universale altresi la opinione che deb-

basi attuare quel concetto e satisfare questo voto per mezzo della

guerra. Oltrcche sono innumerevoli i casi, in cui la persona rinun-

zia a procacciarsi un bene od a schivare un incomodo pel troppo

grave e sproporzionato sacrifizio che vi si richiederebbe; nellamate-

ria presente entra eziandio il riguardo all
1

altrui diritto; secondo il

quale a moltissimi potrebbe parere quei beni, ancorche desiderabili

e desiderati, non potersi procurare con mezzi violent!, senza grave

offesa della giustizia. Or sia che anche questo riguardo si voglia to-

gliere di mezzo, supponendo che tutto sia in regola anchc a punta di

rigorosa giustizia; forse che ne seguirebbe, senza piu ,
che Utalia dee

volere la guerra? che la vuolc di fatli? e che se non la vuole, le

dev
1

essere imposta dai suoi procuratori ed avvocati ?

Finiti i calcoli delle convenienzc propric e della giustizia verso dc-

gli altri, cominciano quelli della prudenza, di cui cssendo uffizio la

estimazione della opportunita e suflicienza dei mezzi riguardo al fine,

solo puo rifiutarne il suffragio chi vuole opcrare da stolido e alFim-

pazzata; e pero innanzi tutto, si deve posalamenle fare ragione delle

forze proprie e delle avverse, senza neppure escluderne la previsione

delF ultimo termine, a cui anche la vittoria andrebbe a parare. Pel

primo capo siamo al caso di quel re ricordato piusopra dall'Evange-

lio. Certosipuobensupporre che egli avesse diritto a fare la guerra; e

nondimeno saria passato per insensate, se prima di scendere in campo,

non avesse numerate le sue schiere e misuratele colic conlrarie. Ora

qui e appunto dove noi chicdiamo, non alia parte bellicosa, la quale

sa meglio di noi che con quest! computi non se ne farebbe niente; e

pero vuole che se ne stia allo slancio spontaneo della nazione, a cui

e commesso ii solo uffizio di soifrire
, pagare e servire; lo chiediamo

sivveramente ad ogni persona d'intelletto, che voglia almeno inten-

dere il tranello, prima di esserne vittima: Una guerra d'indipenden-

za combattuta nel 1859 avrebbe quella probabilita di riuscimento fe-

lice, la quale e pure la indispensabile condizione delFimprenderla pru-

dentemente, anche quando si trattasse di un bisogno gravissimo e di
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un dirillo manifesto, evidente, irrcpugnabile ? E quando pure vi fosse

questa sufliciente probability la prevalenza delle armi nazionali pro-

mettercbbe alia Italia onesta e cattolica cosi insigni vantaggi,' die la

compensassero degli smisurati sacrifizii die dovrebbe fare nel tefri-

bile sperimento delle armi ? In una parola: si puo sperare almeno

che alia guerra terra dictro la vittoria? cd oltrc a cio, si puo spera-

re die alia vittoria seguirebbe quella prosperita, quella grandezza,

quella dignita e soprattutto quella qulclc die si suppongono acchiuse

nolle cosi tronfie parole <K Nazionalita e d
n

Indipendenza ?

Ora noi crediamo die la vera opinione italiana sia ben lungi dal

poter dare risposta affermativa a quei due quesiti. Perciocche, se

non siasi a dirittura smarrito il senno, e col senno siasi perduta la

reminiscenza di cio die la presente generazione ha veduto coi pro-

prii ocdii
;
a quei due quesiti dee rispondersi che, quando ad una

somigliante guerra non seguitasse una sconfilta; o si dovra cadere

nella vera schiavitudine di allri slranieri, o si do\ra essere abban-

donati alia balia di sette noslranc, le quali, a premio della indipen-

denza da essi procurata allanazione, vorranno calpestarla come loro

conquista, cominciando dal manomelterne cio die essa ha di piu di-

licato in se e di piu caro fuori di se : la coscienza e la Chiesa caltoli-

ca, di cui Tltalia sa di esser centro e figliuola di predilezione. E con

questi presentiment! in cuore, chi volcte die desideri una cosiffatta

guerra? Con qual fronte venirci a contare die T Italia la vuole, anzi

freme e smania per avcrla? Sc e scritto nei decreti della Provviden-

za die un lanto flagello debba visitarc di nuovo la diletta patria no-

stra, essa lo ace citera con quella cristiana rassegnazione, onde accet-

terebbe la peslilenza o la fame. Ma chi ha la colpa di chiamarglielo

addosso potrebbe almeno temperarsi dalF insulto bcffardo di protesta-

re, die cio si fa per salisfarne voti antichi ed aspirazioni generose.

E diciamo primamcnte della improbability del riuscimento, la qua-
lo potrebbe eziandio ritrarre per debito di coscienza da cosi folli co-

nali. E forse die il viandante non e obbligato in coscienza di non op-

porre ai masnadieri un' inutile resistenza, la quale intende chiaro do-

vergli costare la vita ? Noi non ricordiamo di aver letto nelle storie

qualche cosa di somigliante alia forsennala ostinalezza, ondc la parte

polilica die domina in Piemonte si e filta in capo di volere emancipare
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Y Italia con una guerra. <f Indipendenza. Non erano ancora rammar-

ginate Ic piaghe no cancellate le vergogne della prima campagna
<r Indipendenza, combaltula dalla Italia e capitanata dal Piemonte

nella state del 1848
;
ed ecco, passati appena sei mesi, quando ne si

era assestato Y erario dallo sperpero, ne rifatto 1'esercito dallo sgo-

mento, ne provveduti duci abili, ne studiato il terrene conosciuto dal

nemico a palmo a palmo ;
ed ecco quella fazione fanatica sospingere

a furia d'urli, di fremiti e di minacce il Re svenlurato, il paese re-

nitente,resercito imprcparato c lo Stato sconvolto alia memorabile e

certa sconfitta che Faspeltava a Novara il Marzo del 1819. Voi pen-

serete che un cscrcito sciolto e sbandato quasi al primo moslrarsi del

nemico, un Re obbligato ad abdicare per poscia fmire di crepacuore

nella mesta Oporto, settanta milioni di contribuzione di guerra, e Ta-

ver dovuto alia moderazione del vincitore die questo non marciasse

sopra la indifesa Torino e Foccupasse ; penserete, diciamo, che questa

potesse cssere lezionc bastevole al Piemonte, per non si cimentare

di nuovo con avversario troppo piu forte di se, e contro cui ilmisu-

rarsi non e pruova di coraggio, ma e follia di ardimento. Ed il Pie-

monte assennato e coraggioso imparo; se pure alcuna cosa dovea

imparare per questo capo. Ma le fazioni fanatiche quando fu mai che

imparassero da'proprii disastri? Esse, che certo non aveano ne com-

battuto, ne patito, ne pagato, erano parate a ricominciare il di

appresso lo stesso giuoco ;
e vedutosi chiuso Y adito pel primo tem-

po, hanno lavorato died anni per maturare la nuova riscossa
;
ed ora

die credonsi alia vigilia di vederla altuata, non enlrano nei panni dal

tripudio, battono palma a palma, e non par lor vero che altra su-

stanza del popolo si debba profondere, che altre \ite a migliaia si

debbano immolarc, purche sorrida ad essi anche una lontanissima

speranza di trionfo. Chi nella Sloria degl Italiani del Cantu legge
le agilazioni, i trambusti, le imperizic e le colpe ancora, onde fu

iniziata c condotta .quella che egli, non sappiamo se per ironia o da

senno, inlitolo La Guerra Santa
; chi, diciamo

, legge codesta .la-

mentabile narrazionc, e lariscontra con cio che sta accadendo sotto

i nostri occhi, dee vedere nei nuovi conati una fedele riproduzione
dei vccchi; e se questi riuscirono infelicissimi, .vi e tulta laragion di

supporre die quelli riusciranno anche piu.1 AirMro ;
^ ^A m Miinob
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Certo dai manipolatori della impresa non ci e a sperare gran fatfo

meglio; e lo stesso Cantu, penna nonsevera verso quella parte poli-

tica, fattauna numerazione clelle passioni, delle codardie, delle illu-

sion! prevalent! in quel tempo, non dubito di soggiungere, siccome

esse convincono che poco s'imparb e che domani ricominciando in-

ciamperemmo alle stesse pietre, avremmo le stesse ignoranze, che

furono la causa principale della mostrata inettitudme I. II domani

sembra arrivato
;
e tutto annunzia die il profeta si trovera veridico

pin die per avTcntura non vorrebbe.

Ma se dalla parte dei mestatori nulla si e guadagnato, molto si e per-

duto quanto alia probability del riuscimento nclle mutate condizioni.

nei disinganni soprayvenuti, e soprattutto nclFessersi potentemente af-

forzatoravversario, contro cui si vorrebbe venire a cozzare. Talmento

die la guerra <Y Indipendenza che intrapresa nel 48 pote parere sola-

mcnte improvvida ed avere oziandio qualdie sembianza di generosa ;

quella guerra medesima
, ripigliata nel 59, non puo parere altro die

insensata e folle. Nel 1848, a furia di eliiaediierio interminabile, di

scritti entusiastid, di menzogne, di agitazioni e di scompigli, si era

riuscito ad imprimere in gran parte d'ltaliani un cotal moto convul-

sivo, il quale potea parere slancio generoso, die in parecchi, massime

giovani inesperti, era, e ad ogni modo ne potea produrre gli effetti. Si

era dato perfmo ad intendere die si andaya a combattere per la li-

berla dolla Chiesa; e piu di un merlottofu colto a quel laccio. Intanto

ilPicmonte avea belle tradizioni guerresdie c, non umiliato da recent!

sconfiltc, si vedea sostenuto da altri Principi italiani che, comunque

per astuzia o per forza
,
vi erano stati carrucolati. DalF altro canto

T Auslria Irovavasi
,
non che debilitata, ma poco meno die cancellata

dalla carta geografica : tante rivolte le erano alFora medesima scop-

[)iale in seno
;
sicche la Casa regnante appena Irovava un asilo sicu-

ro nel Tirolo, e tutti i suoi diritti non aveano allro appoggio, che Ire

esei-cili e Ire duci, il AYindisdigraetz nella Boemia, il Jelladiich nel-

F l
:

ngheria ed in Italia il Radetzky. E-cio per non dire degrinco-

raggiiiKMiti die si aveano e degli aiuli die si speravano dairAlomagna

in fiamme a settenlriono, dai Maggiari spesso vittoriosi a levanle e

i

1 CANTU Sloria dcy? Italian*. Cap. CXCIIJ, pag. 816.
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dalla Francia repubblicana a ponenle. Congiunturo piu propizie di

queste, sc la pretesa //// deUarvenire avessc volute apparecchiar-

k\si colic sue mani, non avrebbe potulo immaginarle.

E nondimeno die si conckiusc? Yoi lo sapelc, lo vcdostc aim coi

vosiri occhi, e non ci vorrclc obbligare ad infandum renomre dolo-

rem. Le sconfiltc vcrc i'eccro dileguarc i sognati trionfi delle armi

italiane, c la spada d
1

Italia ebbe a gran merce il poterc tornare nel

fodcro
,
senza essersi spezzata. Intanto FAustria ribadiva, quasi con

novella conquista ,
il dominio sopra le sue Province italiane

,
e vi

si assideva piu forte
, piu circospetta , nicglio parata a respingcrc

conati ostili. Ne gia, ycdete, clie le truppe regolari non mostrassero

yalore sul campo: esse anzi vi fecero belle pruove, ammiratc dagli

stessi nemici, e scgnatamente le schicre savoiarde furono lodatissime

di coraggio e di disciplina. Ma Fimpresa falli c dovca fallire, perche

la milizia ordinata spesso si Irovo numericamenle minore innanzi al-

TAustria anclie scassinata e sconvolta
; perche mancavano duci spe-

rimentati e capaci clie supplissero al numero colla perizia ; perche

le schiere dei volontarii
,

tranne alcuni giovani gencrosi ed illusi
,

erano gente raccogliticcia, meglio disposta a saecheggiare clie a coni-

battere
; perche gli sperati aiuti non veimero ne da Lamagna per quel

tempo democratica, ne dalla Ungheria ribellaia, e molto meno dalla

Francia repubblicana ; perche invece della preconizzata insurrezione

della campagna ,
si Irovo clie gli uomini del contado o si steltero ino-

perosi o parteggiarono per F Austria
;
ma sopratutto falli F impresa,

perche ad ogni passo si scontrava F impaccio della demagogia trucu-

lenta, la quale, data piccola mano alle fezioni di campo , sorgea col

lerrore e col pugnale a volerne essa sola cogliere il frutto
,
insedian-

dosi donna e padrona d'ogni palmo clie con armi non sue si conqui-

stasse. I moderati al solito basivano
,

aliibivano innanzi a quella ni-

mica, cui non haimo ne coraggio di vincere, ne pazienza di tollerare
;

ed essi clie primi averano soffiato nel fuoco
, fuggivano, per poscia

dalF esilio accusare di vilta e di tradimento i rimasti
;

e Iradimen to

ripeteano tulti coloro, a cui parea piu bello accendersi d
1

ira, clie lin-

gersi di vergogna. I popoli intanlo
, veggendosi abbandonati alia

merce di una fazione scellerata e tiranna
, sospiravano al Tedesco

,

al Croato
,
al Turco

,
a chiuuque insomma potesse loro assicurare la
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tranquillita cd il pane : due bisogni die saranno forse meno poetic!

della Nazionalita e della Indipcndenza; ma die dai popoli sonome-

dio capiti e sentiti , perche piu pratici e piu vicini.

^ < 11*1
Oueste furono, se non le sole, certo le precipue cagiom. per lo

quali nel 48 la gucrra d
1

Indipendcnza non cbbe altro effetto, die di

avervi gittate vite e sustanzc. Ora, rimanendo le cagioni medesime,

noi non bastiamo a capire come nel 59 se ne possa sperare un esito

meno infelice
;
se non fosse die le condizioni dell'Austria e le dispo-

sizioni delFaltra Europa, arispetto della causa italiana, non sembrino

essersi cangiate per guisa, da ispirare alia noslra parte bellico-

sa speranze migliori, die non si ebbero in quelFaltra congiuntura.

Ma.chi pensasse c parlasse cosi si piglierebbc spasso deiraltruisem-

plicita; ed il lettore gia vede di per se stesso die qudla supposizione

non puo esserc altro die una celia. Sc le congiunture del 48 parve-

ro quasi disposte a detriment*) dell
1

Austria cd a conforto delle aspi*-

razioni italiane
; queste del 59 sembrano ordinate proprio a rove-

scio di quellc. Che se le prime, benche si favorevoli. riuscirono a

rovinii e sconfitte
; pensate insigne senno di die fanno pruova i poli-

ticanti guerreschi, promettendo qualche cosa di meglio dalle seconde !

I nostri popoli per cio die videro nel 48, per cio die stanno osser-

vando da dieci anni negli Stati sardi, per cio die leggono ed ascoltano

dai rigeneratori, lianno avuto Tagio di convincersi die lo spodestare

il Papa e lo spogliare la Chiesa dei suoi beni c dei suoi diritti e il

meno die possano temere dalla coloro pre\ alenza. E pensate con die

diffidenza debbano guardarne T impresa! Ouanto al Piemonte, a nul-

la dire del suo erario die si arricchisce sempre di nuovi debiti
,
non

crediamo die le sue condizioni militari si sieno molto vantaggiate

sopra quello che erano dieci anni or sono
;
e se tra i soldati, soprat-

iutto savoini, andasse spargendosi il concetto die in quesla guerra,

piu che per la patria, si pugnercbbe a servigio di un parlito, ci sa-

rcbbe a temere di vederne molto raffrcddato Tardore. Per conlrario

T Austria rassellala abbastanza nel suo intcrno
; ringiovanila nelle

sue islituzioni, nel podcroso suo escrcilo c nella persona del Prin-

cipe die la govcrna ,
trovasi ricca di adcrenze alcmannc

, quanto

per avvenlura non fu giammai ;
c quand

1

audio la Confedcrazione

non venisse a dii<cnderc il Ticino, come farebbc il Reno, presidie-
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rebbe cerlo le province germaniche dell' Impero , per dargli facolta

di riversare in Italia trecento mila di quei combatlenti, i quali, anche

in minor numero impararono la via di Alessandria e di Novara.

Quanto all' Inghilterra e cosa oggimai notoria che le due grandi par-

ti
,
in che si divide la politica di quella nazione

,
sono convenute eon

raro accordo a riconoscere che il Piemonte, o piuttosto la fazione che

vi prevale, ruincrebbe quello Stato e forse ancora la rimanente Ita-

lia, quando non provocato si gettasse ad una guerra insensata. Or

pensate se essa voglia darvi mano ! e anzi probabile che pel mante-

mmento della pace, a rendere men possibile Fattacco, si vorra ag-

giungere alia potente aggredita. Delia Russia non si sa nulla di pre-

ciso
;
ma a supporla anche ostile, pensano i meglio informati che essa

dovra aspettare ora piu propizia che non e questa ,
veduto i gravissi-

mi imbarazzi, ond' e distraita ed impedita di dentro. In siffatte con-

dizioni delFAustria, tra cosiffatte disposizioni delF Europa verso di lei,

qual norne dare alia sconsigliata audacia di un partito che, non pure

siadopera di mani e di piedi per trascinare il piccolo paese dove do-

mina ad una lotta smisuratamente ineguale ;
ma ha F improntitudine

mcredibile di asserire, questo essere il voto della Italia ed il suffragio

della opinione italiana?r
- Ma contate voi per nulla gli aiuti francesi

, sopra i quali si fa

tanto assegnamento dalle aspirazioni bellicose degli Italianissimi
,
e

senza i quali ,
almeno veduti cosi di lontano e come probabili ,

non

avrebbero neppur sognato la terza riscossa ?

E noi primieramente non sappiamo sopra quali fondamenti si pos-

sa appoggiare quella speranza. Al vedere nondimeno come
,
senza

alcuna cosa di sicuro, sia prevaluta questa persuasione che gli aiuti

francesi non mancheranno alia causa italiana
;
siamo indotti a cre-

dere che siasi getlata e fomentata quella voce dalla parte politica

ehe vuole la guerra, a cagione di riscaldare i cervelli a fidanza di

qucgli aiuli, perche si venga alia dura necessita di romperla, ezian-

dio senza di essi. sarebbe questa forse la prima volta che, sopra

sperati aiuli
,

si sia dato per lo mezzo a siolti conati di rivolta
,
si

siano cominciate ostilita sconsigliale e protratte ,
con danni infiniti,

ollrc ogni termine diragionevole, resistenze insensate? Ma volendone

dai fatti
,
noi appena ne troviamo alcuno che possa ancha
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dl lonlano giustificare quella speranza; se pure non vogliate tenor per

tali le famose parole dell' Imperatore del Frances!
,
le quali . sotto

la penna dei giornalisti,
fin da principio, si porgeano a qualunque in-

terpretazione altri avesse loro voluto dare. Yero e eke i nuovi vincoli

di Casa Bonaparte colla dinaslia sabauda yollero. da taluni trarsi alia

significazione di alleanza ancke offensiva
;
ma pensate se i nostri

siano tempi da sospingere al macello una nazione, e la francese se~

gnalamente, per fare servigio ad un congiunto deir imperante ! La

prudenza di Napoleone III quasi precorse allo sconcio di siffaila in-

terprelazione per escluderla
;

e sanno tutti come egli le tolse ogni

peso con una dignitosa ed esplicita nota, inserita nel Monitore. Cke

piu? Si considerino pure, come fatto microscopico a fare sperare gli

aiuti, le rappresentanze recate da una deputazione d' Italiani fuoru-

sciti al Principe Napoleone, e le buone parole avutene, secondo eke

recano alcuni giornali. Ma se e giusto eke tengansi nel debito conto

i voti delle alquante centinaia d
1

Italiani reietti o fuggiti dalF Italia
;

egli ci pare almeno altrettanto giusto il dare qualcke peso ai pareccki

milioni eke stanno in Italia, i quali appunto percke sono V Italia, per

non essere desolati dalla guerra ,
non credono dovere mandare de-

putazioni ad alcun Principe di questo mondo ;
e quand'ancke erodes-

sero, non saprebbero come raccapezzarcisi. DalFaltra parle se i fuo-

rusciti francesi
(
e ce ne sono almeno altrettanto eke italiaui

)
man-

dassoro in nome della nazione una depulazione a qualcke Arciduca

della Casa d
1

Austria; credereste eke per questo vorrebbe FAustria

dickiararela guerra allaFrancia, o ancke solo dar consigli a Napoleo-

ne III intorno al modo di ben goyernarla? Siccke vedete eke per ora

fatti concludenti e sicuri veramente non ve ne sono.

Ma se non vi sono fatti eke facciano sperare quegli aiuti
,
e con-

liamo per fatli ancke le parole autorevoli degli imperanti c dei loro

Ministri ; ve ne sono per contrario eke li fanno credere improbiibi-

lissimi e poco meno eke impossibili. Sc nulla \i ka di certo per questo

capo, cio e eke la Francia non vuole la guerra, in quanlo essa 1'ka ma-

nifestato in tutle le maniere eke erano in suo potere ;
e la circolare

delDelangle e la nola della Patrie, eke dissuadevano da quelle ma-

nifeslazioui, se non kanno a\ulo Feflelto di inulliplicarle, ci danna

diritlo a supporre eke molle ancora c piu calorose se ne apparec*
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chiavano. Chiunque conosca Tindole generosa e guerriera di quella

grande nazione (e chi pu6 non conoscerla dopo aver letta la storia?)

non sospettera giammai che essa possa desiderare una pace incom-

patibile coi proprii intercssi
,
e capitale interesse per essa fu sempre

ed e tuttavia Tonore nazionale. Se dunque laFrancia si dichiara co-

si aliena dallo impegnarsi a servigio della pretesa indipendenza ita-

liana, cio vuol dire che essa non vi vede per nulla compromesso il

proprio onore; se non forse vi vegga piuttosto che Taiuto non air Italia

sarebbe dato, ma a quella parte politica che nella Francia medesi-

ma ha dovtito essere debilltata e quasi sequeslrata dalla pubblica

cosa, se pure vi si e voluto godere quel tranquillo di pace, che e la

condizione dclla sua presente prosperita. Che la Francia repubblica-

na portasse le armi in Italia per impiantarvi repubbliche cisalpine,

traspadane, capitoline e partenopee ;
codesto lo intendiamo, e fu ve-

duto dai nostri padri. Ma che laFrancia cattolica, monarchica e tut-

faltro che parlamentare e libertina, voglia recare soccorso ai parla-

menlari ed ai libertini italiani
, perche essi

,
sotto specie d' indipen-

denza, manomettano i nostri popoli renitenti ed insueti a schermirsi,

crollino le nostre monarchic, rompano guerra al caltolicismo, e tol-

gano al romano Pontefice quel trono, sul quale le armi francesi eb-

bero la gloria di reslituirlo
;
codesto non bastiamo ad intenderlo : e

quando avessimo la sventura di vederlo, lo conteremmo tra i piii

solenni traviamenti delF umano intelletlo, e vi riscontreremmo una

lamentabile riproduzione di qualche altro gigantesco traviamento in

eta non remota. Ma fuori di questa ipotesi, che non puo ammettersi

se non veggasi in alto, gli aiuti francesi improvvidamente sperati ,

potrebbero riuscire solamente a mettere il Piemonte sopra una china,

da cui non gli fosse piu possibile il ritrarre il passo, veggendosi con-

dannato a precipitare per forza, ne videatiir fruslra caepisse. E sa-

rebbc la terza volta !

Le quali considerazioni che fmo al giorno quinto di questo Marzo

baslavano a rendere improbabili gli aiuti francesi, dopo quel giorno

acquistarono quasi che non dicemmo certezza, per Tarticolo rilevan-

tissimo pubblicato net Monitore francese. In quello non pure sinega

che vogliasi dar mano ad una guerra aggressiva, ma si mostra certo

sdegnoso dispetto che siasi attribuita una tale intenzione airimpera-
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tore, si asserisco nclla manicra piu esplicila die apparecchi guerre-

schi non si sono fatti e non si fanno, e si ribadisce volcrsi la pace, la

quale tutti veggono die nel presente tempo e ricbiesta non pure dal-

Tinteresse, ma dair onore della Francia. Se parola di re e parola sa-

cra, nessimo ha diritto di rivocare in dubbio la verita di quelle assi-

curazioni; e difalto la diplomazia, le Borse, runiversalc della gente

assennata ne ha presa cagione non piccola di rinfrancarsi.

Suppongasi nondimeno die la Francia, ad onta del contrario suf-

fragio nazionale
,
sia condotta da circostanze nuove cd impreviste a

fornire quegli aiuti alia cosi delta causa Italiana; in questo caso ve-

diamo anche noi che, dopo le prime avvisaglie, non tarderebbe a ri-

manere compromesso Tonore militare di quella nazione, la quale, suo

malgrado certo
,
ma verrebbe pure a profondervi valore

,
vite e da~

naro. Ora credete checio siasinonimo di yittoria assicurata? Se agli

Italianissimi del 59 sono bastati due lustri a dimenticare le sconfitte

toccate nel 48 e nel 49; noi pensiamo che due secoli non basleranno

a far cadere della memoria ai Potentati di Europa le umiliazioni ,

gVinsulti, le spoliazioni, gli spodestamenti, le fughe e gli esilii, ondo

furono segno nella guerra della repubblica e del primo Impero. Sap-

piamo che la Francia del 59 non e quella del 9 e molto raeno quella

del 93. Ma chi potrebbe dire dove si andrebbe a parare, quando si ve-

nisse a battaglie, che felici solleticano alia conquista, disastrose aiz-

zano alia vendetta? Chi non corre col pensiero a quelle invasioni an-

liche ! Pensate pertanto occhio diffidente
,
onde dovrebbero guardar-

ne risorto anche un semplice simulacro nello intromettersi che farebbo

la Francia imperiale armata mano in casa altrui, per sostcnere le aspi-

razioni patriottiche e forse le ambizioni di conquiste di un piccolo Stato

contro di un grandc Impero ! pensate se iuttinon si riunirebbero a re-

primere anche gVinizii di un cosi pericoloso intervcnto ! Vero e che lo

assicurazioni date da Napoleone III e le sue parole riconcilianti e paci-

fiche potrcbbcro bastare a tener lungi quei sospetti, e che mancandovi il

gran capitano delle prime guerre, e conesso il duca mancandovi quel-

le seduzioni di libcrta che gia si spcrimentarono tradursi in servilu-

dine, si poirebbe non impensierirsi tanto degli aiuti porti all'Italia per

la sua indipc
kndenza. Ma 6 vero altresi che T intrcccio imprevisto degli-

eveoli puo condurre molto al di Ik dei priim divisamenti
;
e vero che,
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anche mancando il duce somrao, potrebbe non mancarc chi si crcde

di essere o voglia almeno tentarc di moslrarsi o anche solo di appa'ri-

re
;
e vero da ultimo die se vi maneano le antiche

,
non vi maucano

!o miovo seduzioni per rcndcre desiderabili gli aiuti franccsi alia

parte libertina italiana; la quale capiscc benissimo chc se alcuno ne

dovra profittare ,
non sara ccrto Tautorita legittima ,

e molto mono

la pubblica morale e la f.hicsa cattolica. Or questo se da un canto e

bastante, perchc essa parte accetti a braccia apertc quegli aiuti, on-

de chc debbano venire
;
e bastante dall

1

altro perche la gente onesta

dobba guardarc con occhio trcpido e diffidenle quegli aiuti. Di qui

voi vedele die T universale accordo
,
onde tutte le Potenze europee

si adoperano a tor giu dalle vdleita guerresclie ii Govcrno francese,

indica bene il desiderio che tutle hanno della pace pel bisogno strel-

tissimo die ne sentono
;
ma puo altresi significare la persuasione, in

che sono che , quando la Francia scendesse in campo per la guerra

della Indipendenza italiana
,
ad esse dalla loro dignita e dalla loro

sicurezza non saria consentito rimanersi colla spada nella guaina. Ora

in una guerra universale, chi vi dice chc la prevalenza sarcbbe assi-

curata al Picmonte ed alia potente sua alleata? Che se questa nelF a-

pogeo della sua gloria militare e capitanata dal piu gran duce dei

tempi moderni, pure alia fine dovette cedere; sarebbe poi cosa al tut-

to improbabile il vedcre alcun che di somigliante nel tempo nostro?

Le quali cose se T Italia conosce (e come potrebbe ignorarle ,
es-

sendo poco altro die senso comune e memorie di eventi recentissimi?) ,

non e possibilc die essa desideri una guerra ,
la quale ,

combattuta

dal solo Piemonte
,
avrebbe immancabile la sconfitta

;
alia quale e

tanto incerto che verranno forniti i supposti aiuti francesi; e la quale,

eziandio con questi, neppure si potrebbe promettere probabile la vitto-

ria. E nondimeno vi e ancora di piu. Credereste? Se si ccrchi bene a

fondo la opinione della vera Italia, in quanto essa significa i suoi abi-

tatori.contati non a dozzine, ma a milioni, e stimati non dallo scalpore

chc eccitano, ma dal diritto die hanno di non essere sacrificati ai so-

gni di fazioni fanatiche
;
sc di questa Italia, diciamo, si cerehi a fondo

la opinione, si trovcra che essa ndle presenti condizioni abbomina la

guerra, anche perchc e forse principalmenlc perche ha paura (hone-

SerielV, vol. II. Ib ifflhq \Q\Mi il) te olloffl ft't jg/ Marzo
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sco referens, ma conviene pur dirlo, per non tradire la verita e per

interpretar beneil pensiero di novantanove sopracenlo nostri lettori)

perche ha paura clella vittoria.

Ne ci e bisogno che i nostri rigeneratori, a questa terribile ed ina-

spettata parola, si caccino le mani nei capelli, si battano Tanca, fac-

ciano disperazioni e tragedie, gridando accorruomo e maledizioni sugli

scellerati nemici della patria e sulla parricida selta austrogesuitica,

die si e congiurata col barbaro, per inantener sempre serva questa

povera e tradita Italia. A codeste scede noi siamo abituati da un

pezzo ; anche quando esse erano confortate dalle sassaiuole e rincal-

zate dalla carcere, dagli esilii e dai pugnali. Ma forse che sono que-

sti argomenti da modificare la opinione e da cangiarne la verita

delle cose? a noi paiono anzi opportunissimi a chiarir meglio questa

e a rafiermarne quella in modo irrepugnabile. Perciocche se effetto

della guerra e della conseguente vittoria dovess
1

essere il costituir-

sene un Regno Lombardoveneto indipendente ;
credete voi che di

cio si terrebbon paghi i grandi promotori della guerra d' Indipen-

denza? credete yoi che per si poco si sarebbe messo sossopra il

mondo, ed un piccolo Stato si vorrebbe cimentare ad una lotta, da

cui potrebb
1

essere stritolato, ed un grande avventurarsi ad una guer-

ra
,

in cui si vedrebbe levar contro tre quarli di Europa ? Saremmo

davvero semplici se cosi pensassimo !

Ogniuomo dlntelletto dee comprendere che, ottenuta una volta la

yittoria, tutti coloro che vi avranno comunque cooperate ne vorranno

profittare, secondo la raisura della cooperazione ;
la quale misura

ciascuno naturalmente attribuira a se stesso in grado sommo. Quindi

la Francia, che ne avrebbe sostenuto il massimo sforzo, ed i padroni

del Piomonte che hannoil merito della iniziativa, ed i democratici che,

faccndo tacere le antiche ire ed i nuovi risentimenti ,
avrebbero dato

mano poderosa alFimpresa: tutti si vorrebbono gettare sulla preda e

slracciarne nn lembo a proprio profillo, con in cuore il desiderio di

ghorniirla tutta. E pensate bel gusto die vorrebb'esser quello, vedu-

lo sopralUillo la insigne concordia die regna Ira gritaliani, e la

simpalia che innumere\olitra essi, per memorie non ancora smarrite,

lianno verso i Frances!. Quella che propriaraenlc ne porlerebbe le

ra contrite ed i panni laceri sarebbe la Italia nella sua signifi-
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cazione ampia e vera, in quanlo si dislingue dalle varie parti poli-

lichc ond'c slraziata; la quale, come non voile la guerra, cosi ROII

avrebbe nessun diritto a profiltare della viltoria
;
e dovrebbe per eon-

seguenza rassegnarsi a porlarne il peso, vedendosi trattala come

popolo e paese conquistato dagli stranieri, die portarono gli aiuti, e

dai nostrani die cbbero il coraggio e Faccorgimenlo di procurarlisi.

E ricordammo a vei'o studio in primo luogo gli slranieri, per iar

senlire codesta insipicnza smemorata di uomini, die riproducono per

la centesima volta il giuoco giuocato scmpre a danno della Italia, di

chiamarc cioe stranieri a liberarla dalio slraniero, col solo effetto di

procurarle nuovi padroni c di allargare il loro dominio. Ne questo

diciamo, quasi dubitassimo della generosa nazione die dovrebbepor-

ger la mano alia nostra guerra d
1

Indipendenza ;
die gia notammo

nel caso presente non trattarsi della nazione, ma del Governo. Ora i

Governi, rappresentali dai loro Gabinetli, salvo i rarissimi casi che sia-

no guidati da un sentimento cristiano, come non hanno viscere

di misericordia, cosi non conoscono sensi di generosila ;
ed e molta

quando si atlengano ad una specie di rigorosa giuslizia o foggiala da

essi, o interpretata alia loro maniera. E qual cosa piu giusla, die chi

profuse cure, sangue e danaro per emancipare un paese, si arroghi

il dirillo d
1

influirvi
,
di comandarvi, di possedervi? Ora gl' Italian!

non hanno bisogno di astrolagare quello die sarebbe, tanto solo die

non abbiano perduta la memoria di quello che e stato in un caso

similissimo; e senza dire die gli effelti ne restano ancorae nereste-

ramie un gran pezzo, i nati negli ultimi anni del passato secolo han-

no poiiito vederlo coi proprii occhi e potrebbero narrarlo a noi. Tal-

menle die per abborrire il rinnovamento di quella inframcttenza, ad

ogni anima crisliana ed onesta dovrebbe bastare il mettere a con-

fronto cio che T Italia era prima dell
1

invasione i'rancese, al fine del

passalo ed al principio di questo secolo, e cio che fu appresso in

opera di morale e di religione, che sono i due capi, a cui miriamo

principalmente e che, come notammo piu sopra, ci danno dirilto ad

enlrare e trattencrci in questo discorso 1.

1 Se qui e piu sotto ricordiamo gli eccessi di quegli anni infausti, non
se ne offenderanno certamente i Frances! onesti e cattollci, i quali essi me-
desimi li condannano e li deplorano. Nel resto quella grande nazione noa
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IN'on sappiamo sc per la forza assimilaliico di quella nazione, o pel

suo ticcliio di lutto volere improntalo del proprio tipo, il fatto e die,

in died anni di dominazionc franccse, F Italia perdette piu ffitalia-

nita, die non farebbe in died sccoli di tedesca. Equestofacea forse

dire a Vincenzo Gioberli di temcrc piu per F Italia F inlervcnlo fran-

cese, die non il dominio tedesco. Sopra ogni cosaiu portata quella

mano distruggitrice : Principi, dinaslie, istituzioni pubbliche e pri-

vate, legislazioni, privilegi di citta e di nmnidpii, opere di benefi-

cenza, beni di cliiesa, sodalizii religiosi di ambi i sessi
, letteratura,

filosofia, lingua : tutto dovetlc in due luslri infrandosarsi per forza;

e muove a riso ed a sdegno F idea singolarissima del La Gueronie-

re,il quale asserisce do essersi fatto per educare FItalia a diventare

nazione. Lepida questa ! per essere italiano bisogna prima diventare

franccse ! Chi poi vuol vederc quale liberta si godesse sotto dei libera-

tori, puo leggerne il piccolo schizzo die dal Cantu ne recliiamo qui

sotto 1. Intanto la riccliezza pubblica e la privata era ingoiata da guer-

dev'essere giudicata da quelFepoca, piu die im uorno assennato debba es-

sere giudicato da cio die fa e dice nel faruetico della febbre. Chi vuol

giudicare la Francia legga nella Storia i grand! titoli ond' essa si e acqui-

stato il vanto di figlia primogenita della Cliiesa, seriza che ne manchino

fino a di nostri gli argomenti.
1 L'Occupazione francese lascia armar le guardie nazionali, fare gran

sembianti d'allegrezza, prevaler quelli ch'erano gia capi nelle loggie mas-

soniche, stabilire ritrovi politic! e gazzelte declamatorie; e tuU'insieme git-

ta venti milioni per tassa di guerra, cioe il quintuple di quanto pagavasi
inun anno ai tiranni espulsi, e riscossi arbitrariainente sopra gFindividui,

invece d'esser equamente ripartiti sul censo. In nome della liberta fece de-

portare i sessanta membri ueirantica congregazione di Stato; in nome del-

la democrazia rapiva al povero il suo pane, cioe ipegui cbe aveva deposti

ne
1

Monti di pieta, e il suo lusso, cioe gli ornamenti delle chiese; tra i

vanti di fede pubblica sospendevaipagamenti del Monte; trai vanti dipro-

tezione rubava i capi d' arte, mascherando d' entusiasmo i calcoli dell
1

e-

goismo. Storia degV Italiani per CESARE CANTU. Torino 1856. Tom. VI,

pag. 318.

Anche allora il primo uso della liberta consistette nel restringere le

liberla; vietalo 1'audar in volta, e fin Tuscir di citta senza passaporti; vie-

tato ogni pubblicita di culto, fin portar il Yiatico o sonar le campane; il

matrimonio fatto meramente atto civile; proibiti certi tagli d
1

abiti, sotto

;a delfarresto; violato il secreto delle lettere; inlercetti i giornali este-

ri; obbligati fin i preti a montar la guard! a nazionale; imposto allMmpiega-

tidi giurare odio cterno al governo dei re, degli aristocralici ed'oligar-

chi . I nobili, in paese dove non esistevano ue servaggio ne banalita ne.
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re longinqiic c non nostrc
;
sotto gli occhi del popoli indarno frementi

si sacclieggiavano chiesc
,
allari

,
santuarii

, immagini auguste, per

portarnc allrovc i tosori, ondc sccoli di pieta aveanle amcchiti; i mo-

numcnti, i codici, i capolavori dclla scoltura c dclla pittura erano tra-

scinati ad adornarno sulla Senna Ic aule di gcntc stranicra
;
la gioventii

italiana, ammancttata a due a due, con una corda die congiungea-

ne in lungo ordino le cento coppie c scortata da duo gcndarmi fran-

^esi colla pipa in bocca, era condotla ad essere spazzata dal cannorie

prussiano sui campi di Eylau o trafitta dalla lancia cosacca sulle spon-

de gliiacciate dclla Yistola. E guarda die i patriolli di allora osas-

ser fialare ! guarda che quei di adesso diano pure un lieve indizio

di ricordarsene ! La pubblica liccnza del costume, la Chiesa spogliata

e depressa, il clero sperperato c perseguito, il Yicario di Cristo spo-

destato due volte e due volte traito in esilio; non erano forse per loro

larglii compensi dclla patria assassinata- e svilita? Ed oggi i loro suc-

cessori e consorti venirci a contar dal Piemonte die essi chiamano

caccie riservate, erano presi a bersaglio di scherni e di accuse quotidiane;

e non che abolirne i titoli e sprezzarne gl'inconcludenti stemmi fin sui se-

polcri aviti, si obbligarono a pesi special! in nome delF eguaglianza ;
ri-

chiamati dalla campagna, costretti a tener i servi, malgrado le decimate

fortune. I preti, che non vollero buttarsi nelForgia, ne menar una donna

alFalbero per isposarla, doveano subire frequent! insulti in mezzo alia po-

polazione che continuava a venerarli, ma non aveva energia a difenderli.

Ibid. pag. 320.

Non vi era persona non cosa che si rispettasse, non violenza che non

si suggerisse o applaudisse, non verita che si tollerasse; bruciando i libri

che opinassero diversamente dalla moda, o i giornali che dessero notizie

non volute; tacciando di terrorista chi avvisasse de^pericoli, e intanto sup-

ponendo pericoli immaginarii per giustificare provedimenti smoderati. Da

quei circoli partivano le proposizioni di non far assistere i condannati dai

preti per non allungare il supplizio; d'imporre la tassa progressiva sulle

sostanze; d'istituire opifizii nazionali, e accomunare le proprieta; da quelli

i sospetti knciati al popolo in moment! in cui facilmente si convertono in

furori; di la le denunzie contro vescovi che aveano visitato la loro dioce-

si senza permesso, o parrochi che aveano fatto una festa: tutto cid in no-

me della liberta ed uguaglianza. Altri smaniavano d'originalita con propo-
ste ridicole al buon senso, col guidar feste, organizzar dimostrazioni: fra i

quali primeggio un prete Ranza maestro d'umanita a Vercelli, lecui sman-

cerie divennero la parte comica di quelli avvenimenti e Fesercizio alle de-

scrizioni del Botta. Ibid. pag. 322.

Ne degli errori possiamo chieder conto rigoroso ai nostri, giacche
non erano che stromenti eel ombre degli onnipotenti governatori militari.
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i Frances! in Italia per liberarla dallo straniero ! Se a loro basta la

impudenza di dirlo
,

T Italia non e uscila tarito del senlimenlo che

lo creda
;
ed e anzi convinta che vero loro intenlo e di dominarla c

scattolicizzaria; e ciechi come sono ed avventati vogliono a tutfi palti

s'inconiinci dalla guerra, anche con aiuli slranieri, esegua che pu6,

I libertini moderati
,
a cui ccrlo appartiene il vanlo della prima

mossa, piu larga vorranno la parle dclia vittoria
;
e senza cercare se

alcuni tra essi sapranno tenersi paghi di qualche incremento alia do-

minazione sabauda a spese del nuovo Regno italiano, che si dovrebbe

costituire al suo levante
;

il certo e die quella parte poliiica sarebbe

ben lontana dal chiamarsi satisiatla di lanlo poco. Essa da un tre o

quattro lustri lo sta dicendo in verso e in prosa, lo sla canlando in lutti

Un Despinoy comandaute di piazza era il despoto di Milano; guai se la mu-
ni cipalita si raccoglisse senza sua saputa ! guai se un provedimento ema-
nasse non da lui autenticato ! Fu volta che snudo la spada e la batte fiera-

mente sulla tavola dove si deliberava, intimando la sua volonta; sicche il

Parini, abbraucando la sciarpa tricolore che portava sul petto Che non
ce lacingete al collo e la stringete? A Gomo I'agente Valeri corso, avu-

ta in mano una satira a sua derisione, ordina che un tal giorno tutti i cit-

tadini in su dai dodici aimi si radunino in duomo. In tempi cos! sospettosi
ne nacque un turbamento generale, un interrogarsi a vicenda su queH'or-
dine misterioso. Ed ecco arrivare i loro parrochi con dietro la loro plebe,
arrivar frati, e tutti in pensosa apprensione: poi come furon dentro, egli

ordino che ciascuno scrivesse il proprio nonie, sperando dal confronto

de'caratteri scoprir Tautore di quel libello.

. E ferocie e lepidezze moltepotrei narrare di costoro; e i nostri gl'imi-

tavano. Un comitato dipolizia, sostituendo Tarbitrio deir nomo all' impar-
zialita della legge, destituiva, deportava per colpe d'opinione, per antichi

meriti, per supposta malevolenza; pretendeva metier iu onorelo spionag-

gio, e apriva un'urna, ove ciascuno potesse deporre le accuse od offrirsi a

delatore, sicuro d'una ricompensa e d'inviolabile segreto.

Cangiata la frasca, restava dunque eguale il vino; al posto d'uu impe-
ratore e d'un arciduca faceano da tiranno molti generali, commissarii di

guerra, municipalisti, piii duri perche nuovi, piii avidiperche sorti di ven-

tura, piu tediosi perche vicini. Peste di quella spedizione, i commissarii di

guerra, dilapidavano le provincie per impinguar sci ele bagasce; e dapertutto

prezzi ad arte rincariti, fmte carestie, contratti finti, finti soldati, finti ma-

gazzini; si requisivano tele per gli ospedali, e andavano in vendita
; pro-

iiio.tteasi preservar da imposte chi pagasse e pagato che avesse veniva di-

sanguato; della chinachina allora costosissima, facasi traffico
,

mentre i

soldati morivano di febbre; e Italiani teneano il sacco, e la connivenza

de'superiori compravano a prezzo della coscienza, delle mogli, della

patria. Ibid. pag. 323.
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I metri, per lei Hndipendenza non essere che un apparecchio, un

primo passo, una condizione sine qua non al grande risorgimento, o

piuttosto (poiche parlasi di cosa che non fu mai) della grande crea-

zione della Italia. Di quella poila Liberia e YUnita sarebbero i due

pass! ulterior!
,
o piuttosto i due moment! generativi ,

come oggi di-

cono alcuni filosoti. Ora oggimai per la Italia non e piu un mistero

cio che imporla nel gergo libcrtino la voce Liberia; e tutti sanno essa

signilicare la servitudine che sono gli Ordini rappresentativi, i quali,

sotto specie di far comandare il popolo, conferiscono il potere al par-

tito che riesce a ghermirlo; ed il quale, come nell
1

afferrarlo cosi nel

mantencrlo e uopo che blandisca i fort!
, calpesti i deboli

,
si cari

dattorno gli ostacoli per ogni maniera di mczzi
,
con tutti quegF in-

fingimenti , quelle immoralita
, quelle angherie che ne sogliono de-

rivare, meno forse per colpa degli uomini, che della istituzione, ma-

gagnata radicalmente da troppi contrast!
,
architettati per supplire

al manco della coscienza rinnegata pralicamente. Quando poi quella

fazione sia riuscita ad imporre una tale forma di reggimento a lutta

o quasi tutta Tltalia, che la schernisce come una irrisione o la detesta

come un servaggio ;
allora avra acquistata abilita di dare il secondo

passo, che sarebbe il frutto piu prezioso della vittoria
;

e quello e,

come tutti sanno, Y Unita, senza cui e impossibile pensare a gran-

dezza nazionale, quale essi la intendono. Ora qual destro migliore

di questo per cavarsi quelFantico pruno che e ai loro occhi il Princi-

pato civile dei Papi ? E quando T Italia non avessc piu che dividere

collo straniero
(
sono i loro computi e non i nostri

) ; quando i suo!

Stall fossero, tranne un solo, altrettante Monarchic rappresentative,

come la piemontcse; qual cosa piu age-vole che sbrigarsi di queirim-

paccio, contro cui da tre secoli si sta gridanclo, come contro la piu

esosa reliquia del medio evo ? Allora, esaurite tulte le bugiarde in-

criminazioni
,
onde nella favola il lupo ponea cagione alFagnello,

non vi reslera altro che esso lupo, senza piu, lo s
1

ingoi in due boc-

coni. Cosi F Italia, senza quella storpiatura dci Papi Re, sotto il pa-

terno correggimento della parte moderata, sara assestata, si avviera

pei grandi suoi dcslini
;

c la guerra d' Inclipendcnza avr^i recato il

frulto piu splendido e piu lungamenle desiderato.
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- Ma fate ieonti scnza Foste, ripiglia allasua volla ilMazzini. Se

noi, soggiunge cgli, recammo Ic cose a tali termini, die la guerra

si dovra fare per paura della rivoluzione
; se essa si fara a nomc e

per gF interessi del popolo; se i democralici vi daranno niano pode-
rosa

;
volete voi die essi soli reslino a denti asciulti? lull' altdmenti !

II Irionfo apparccchiato dalle arlj deilibcrlini e compiulo per armi re-

gie ed andie slranicrc, riuscira, dovra riuscire a trionfo del popolo

italiano; e gia Nintendo die il popolo italiano e il Geroiantc liguro

colla sua consorteria.

Oueslo e il discorso die Finlcrprcte piu legittimo di quella setla 1

sla rimcstando da un paio di mcsi, con persislenza e variola oppor-

tunissima a far breccia sulFanimo dclla mollitudine, in quanto e per-

petuamente una sola idea, vesiita semprc di diverse forme, die la

ianno parere sempre diversa. Ora quella fazione truculenta si e po-

tcntemente ringalluzzita dal supporre, e forscnon atorto, chela guer-

ra si fara per paura della rivoluzione; sicche si vaacomballcre FAu-

stria, perche non si ha forza o non si ha cuorc di comballere la rivo-

luzione. II ierrorc della rivoluzione (scrivc egli) ,
il terrorc diun av-

venire inevitabile e prossimo, per azione direlta del popolo (F Italia,

e confessione imprudcntc die esce da lulte manifestazioni regie, dal-

le note minisleriali, dalFavvicendarsi di progclti monchi, incfFicaci,

impossibili, dalFaflaccendarsi perenne della diplomazia, dalle rnene

dci mesdiini faccendieri di parte monarchica E il fantasma della

Insurrezionc, die prendera corpo uno od altro dei giorni vicini, quan-

do alFamore della Italia s'aggiungera nei migliori una inUiizionc piu

retta delle forze del paese. Con quesle disposizioni di slimarsi for-

li c supporsi temuli,pcnsatc se vorranno plaudii-o all' innakursi, fra

Ic sepulture dei loro martin, diuna bamliera di menzoyna (inlende

la bandiera piemontesc congiunla alF imperiale di Francia) che nullu

da, che nulla pub produrre, se non fosse un nuovo scrrayyio patro-

cninln da un nuovo straniero. E lutlavolla egli consenlc ai suoi di

prendervi parte, per quanto Finiziativa della lolta sia data dai costitu-jiii
1 Pcntiero cd Azionr dol l.-i Kchhraio 1859. Nell' ultimo foglio poi del I

Marzo il Maz/.ini sembra modificare la sua politica. Ma. per quanto -prole*

sti contro/a bandiera di mensogna, non iiega ai suoi di associarvisi per far-

iS; m?j ?f ] oiodcfcnqca non iauilBlI il?.ono 1)9 ioifollBo i iiia JB

fi( o Jtiljilaoae fil >
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zionali spregiati c dcbba esserc condolta la gucrra clai regu abbomma-

ti. Ma sapctc perchc? perclie essi in ultima conclusione si serbano di

sconccrtarc i sccondi c di accoppare i primi. Ed ccco come conclude

apostrofando i suoi satelliti, die (gia s'inicnde) sono il popolo ilalia-

no: Se non sapcte, se non vie dato cogliere Tinhiatmi, se maiarmi

regie e straniere vi precederanno nella lotto, un solo grido, un gri-

do universale, suoni intorno a qnelle armi : Viva I' Italia, Unita,

Roma, Sovranita Nazionalc, liberi tutti e fratelli in un patio, o tut-

ti servi frementi. Bandite ogni altro grido ! Manifeslate, HIPO-

NETE il vostro programma. Ed il pugnale, che assassino Pellegri-

no Rossi in Roma
7
e le schioppettate, che accolsero Carlo Alberto

in Milano, dicono abbasianza in die modo quella setta micidiale e

truculenta suole manifestare ed IMPORRE il suo programma ai mode-

rati che le spianarono la via, ed ai regii che ne blandirono i voti.

Talmente che la vittoria (se vitloria si riportasse mai) sarebbe iutta

a profitto dclla parte democratica, la quale, come piu avventata, vio-

lenta e feroce, nei pubblici scompigli, condolti almeno in parle da

essa, suole in ultima conclusione prevalere. Ora la storia, F espe-

rienza e i parlari medesimi di quella consorteria ci dicono abbastanza

la insigne moderazione che essa ha in animo di recare nella vitloria
;

e gli orrori inenarrabili del 1793 in Francia ed il piccolo saggio,

toltone in Roma dalla repubblica una e indivisibile del 1848, non

sembrano molto opporluni a fare, che la opinione italiana sia inchine-

vole ad una gucrra, la quale poirebbe riuscire perfino a quella pessi-

ma delle tirannidi, che e la plcbea. I moderati che, come gia i poetici

e sentimentali Girondini, ne sarebbono le prime vittime, darebbero

nuovo argomento di quel gran \ero, che quale sconosce la legittima

autorita diviene presto o tardi schiavo della illegitlima e della tiran-

nica. Quanto alia nazione, il cui nome si sarebbe cosi indegnamente
abusato c la cui opinione e cosi iniquamente tradita, essa vi dovrebbe

vederc Tespiazione di antiche colpe, tra le quali non e ultima F iner-

zia, onde fcce per lunghi anni ingigantire nel suo mezzo un nimico
t

che mal conosciuto e peggio carezzato, gliene darebbe merito col

tirarle addosso la estrcma ruina. Yoglia la Provvidenza tenere lungi
dalla Italia un cosi terribile flagello e far dileguare i pericoli di una

guerra, a cui i catlolici ed onesti Ilaliani non saprebbero che piu au-

gurare se la sconfitta o la viltoria.



BELLA VITA UMANA INTELLETTUALE

i.

L'intelligenza e facolta mtrinsecamente hiorgamca.

lAiomo oltre al senso e delate d'mlelligenza; quest'intelligenza inM
e essenzialmenlc discorsiva, cioe ragionatrice ; dunque Tuomo, in ri-

gor di vocaboli, dee clcfinirsi animal ragionevole. Fu queslo Fassimto

delFarticolo prccedenle 1. Ora dobbiamo volgcrci a riguardare Y in-

telligenza in se stcssa, sotto Y aspetto in cui essa distinguesi essenzial-

menle dal senso. La qua! cosa e di sommo momento non solo per

la scienza psicologica, ma ancora per quelle clie in modo specials

colla psicologia si connellono. Imperocche fa veramente siomaco il

vedere come non si puo oggimai aprire un libro di zoologia o di

iisiologia, senza scontrarsi dopo poclie pagine nella piu vituperevole

confusione del senso coll
1

intellctlo. Gli scriltori di siffalte scienze

ammetlono generalmente Y intelligenza eziandio nei bruli; e parlano

di quella dell'uomo non allrimenti che comed'un grado piu csplicato

e perfeUo della medesima. Siane esempio quello che dicono in lal pro-

posito due de' piu chiari uomini, di cui va superbo il nostro secola.

II Cuvier, prendendo a noverare le funzioni, com' egli dice, inlellct-

tive degli animali, afferma senza verun sospctto che, quantunque i

bruli piu elevali cedano sotlo queslo riguardo infinitamente alFuomo,

1 IV Serie, vol. I, pag. 403 e segg.
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nondimeno eseguiscono colla loro intelligenza azioni dcllo stesso ge-

nere 1. II Bichat poi in un paragrafo, che segna con questo titolo

stravagante: Tutto do che e relative all'intendimento appartiene alia

vita animale, dice cosi : E inutile, io credo, di soffermarsi lunga-

menle a provare die la meditazione, la ritlessione, il giudizio e, in

una parola, tullo do die si attiene all
1

associazione delle idee, e pro-

prieta della vita animale 2. I) medesimo potremmo provare colFau-

torita di molti altri sia zoologi, sia fisiologi; i quali, imbevuti delle

ree massime della filosofia sensistica del loro tempo, non seppero

altrimenti concepire }' intelligenza, che come una derivazione e uno

svolgimento della percezione sensitiva.

A purgare pertanto da siffatta turpiludine le scienze natural!, da

cui essa e trapassata nelle scienze mediche, convien che i filosofi

pongano diligente cura a dimostrare con sodi, e non aerei argo-

menti, la differenza essenziale che passa "tra il senso e F intelligen-

za
;
sicche questa per se medesima non abbia niente die fare coll'a-

nimalita, e in tanto si trovi neli' uomo, in quanto T uomo, sollevan-

dosi al di sopra del bruti
, partecipa della natura dei puri spirit] .

A conseguir do limpidamente, bisogna tener sempre d' occhio due

punti, il soggetto cioe e Toggetto; attesoche ogni facolta sorge da

un soggetto e riguarda un oggetto. II che fece divinamente S. Tom-

maso d
1

Aquino ,
riassumendo il gran divario che corre dal senso

all
1

intelletto, in due supreme differenze, Tuna obbiettiva, Faltra sub-

])ietti\a, da cui come da fonte scaturissero tutte le altre. La differenza

1 Les anbnaux Us plus parfails sont infiiiiment au-dessous de I 'homme pour
les facultes intellectuelles, et il est cependant certain que Jcur intelligence

execute des operations du meme genre. Le regae animal Vol. 1. Introduct.

Expose rapide des fonctions intdlccluelles des animaiiT.

5 // cat inutile, je crois, de s'arr&ter longuement aprourer qne la medita-

tion, la reflexion, lejuyement, tout ce qui tient en un mot a I'association des

idees est le domain* de le vie animal. Recherches physiolog. stir la ^ie et la

mort. Premiere par tie art. VI, . 1.

S. Giovanni Crisostomo attribuisce il reo costume di questa confusione

ad influenza diabolical Hoc semper eg it diabolus ut ostendcrct nostrum ge-

nus nihil differre a brutis, quando nonnulli in opinionemtam peregrinam et

absurdam venerunt, ut animalia rationis expertia dixerint rationalia. CRISOST.

Horn. L in Actus Apost. .7 \
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obbieltiva fu da lui posta in do, die dove il scnso non pcvccpisce

eke il solo parlicolarc sotto determinate circoslanzc di tempo e di spa-

zio, F intelletlo apprendo F imiversale che si avvcra da per luUo o

semprc ; Differt sensus al intellects et ratione, quia intellect-its vel

ratio est universalium, quae sunt ubique et semper; sensus autem est

singularium, quae sunt hie et nunc 1. LadhTerenza poi soggcltiva fu

da lui collocala in queslo, che dove il senso e facolta organica, Fin-

tellello e facolta inorganica: Haec est differentia, qua differ t cogni-

tio intellectualis a sensitiva, quod sentire est aliquid corporeum, non

enim operatio sensus est sine organo corporali ; inlelligere autem

non est aliquid corporeum; quia operatio intellectus non est per or-

ganum corporeum 2. Noi seguileremo le vcdulc del S. Dollore; e

per maggiore semplicila considerercmo la cosa sotto T aspetto della

seconda diffcrenza soltanto, giovandoci nondimcno cziandio della

prima ; giacche le anzidette differenzc sono correlative Ira loro
,
e

T una s' infcrisce reciprocamcnlc dalF altra*

Come la materia e essenzialmcntc nccessaria a costiluir Fanimalc

(giacche animate non e Tanima sola, ma il composto) ;
cosi Forgano

corporeo e essenzialmente necessario a costituire la potenza di sentire,

giacche il sentire e operazione propria dclFanimale in quanto animalc.

Sarebbo stranezza il credere che il corpo dclFanimale concorra alia sen-

sazione non altrimenti che come oggetlo soltanto, quantunquc primo,

o come strumento estrinseco alFalto
; presso a poco in quel modo che

gli occhiali concorrono alia visione col li-asmeUerc piu acconciamente

alFocchio i raggi della luce che debbono dclcrminarlo. Se cosi fosse,

F azione di sentire sarebbe emessa propriamcnte dalF anima sola
;
e

pero Fessere dclFanimale, che risulla dalFunione delFanima col cor-

po, manchercbbe della propria operazione. Acciocclie quesla si avveri,

convien dire, che Forgano concorrc qual comprincipio c consoggelto

della sensazione
; sicche cio che propriamente scntc non sia F anima

sola ne il corpo solo, ma il risullalo d'entramhi, cioe il coi'po animato,

o, in allri termini, Fanima incorporala. Ouindi giuslamente S. Tom-

maso ci ripele in mille luoghi che il sen I ire est actus organ! corpo-

1 S. TOMMASO De sensu et sensato led. I.

2 S. TOMMASO in 3. De anima lect. i.
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rails c die le faeolla sensitive sunt potcntiae afftxae organis; siccoine

([iielle die, quantunquc ultimamentc radicate nelF anima, prossima-

mentc risultano non dalla sola anima ma dal composto, ossia dalFor-

gano avvivato dalF anima. E la ragione si c perche esse risultano

dair animale, e F animate, torniamo di nuovo a ripeterlo, non e la

sola anima ma il composto.

Non cosi F intclletlo. Quesla facolta nobilissima appartiene al-

Fuomo, secondo il grado di essere die Fanima non comunica al cor-

po, ma ritiene in se stessa
;
e pero sorge dalla sola anima, non dal-

Forganismo animate. Animae humanae, quia cxced.it corporis capa-

eitatem, remanet virtus ad operandum operationes quasdam, sine

communicatione corporis, sicut intelligere et velle 1. L'uomo e in-

tellettivo non in quanto animale, ma in quanto per rimmaterialita del

suo spirito pariecipa della natura degli angeli. La funzione (Y inten-

dere non e, come quella del sentire, un atto di cui il principio prossi-

mo sia il composto, cioe un organo informato dalla virtu dell'anima;

bensi e un atto, di cui il principio prossimo e la virtu sola delFanima,

senza alcun intrinseco concorso del corpo 2.

E per verita, se Vintelligenza dipendesse inlrinsecamente dagli or-

gani ,
essa dovrebbe seguire Ic leggi proprie d'ogni focolta organica.

Or ogni facolta organica segue in tutto e per tulto le altcrazioni delFor-

ganismo ;
sicche T atto suo si proporziona da una parle alia partico-

lare tessitura delF organo, dalF altra alle impressioni die in esso sono

prodotte. Cosi accade della facolta di senlire. Dove Forganizzazione e

piu perfetla, piu perfctta e la sensazione
;
e secondo die piu o meno

vengono impressionati i sensorii, cresce o scema in noi il consecutive

senlimento. Di piu la facolta organica s'indebolisce e logora collo stesso

esercizio; perche s'indebolisce e logora Forgano da cui cssa dipende.

Cosi di bel nuovo veggiamo accadere dei scnsi. Collocati in un'atmo-

sfera odorosa, noi dopo breve tempo non sentiamo piu in essa alcun

odore
;
un suono, se e continuato e monotono, non piu si distingue ;

1 S. TOMMASO Quaestio De anima art. 10.

2 Dicemmo senza alcun intrinseco concorso del corpo: perche, come vedre-

mo pia sotto, gli organi concorrono estrinsecamente all operazidne intel-

lettuale, in quanto airoperazione intellettuale nella presente vita e richie-

sto il consorzio de'sensi, i quali sono facolta organiche.
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il tatto si assuefa per guisa allc impressioni dolorose e piacevoli, die

iinisce coll'esserc insensibile acl amendue. Una luce eecessiva ab-

barbaglia la Yista, e puo giungere a guastar I'occhio per modo die

spenga in esso la virtu visiva; una vivanda. da prima gradevole, co!

Iroppo uso ci diviene indifferente e produce da ultimo sazieta e nau-

sea. In terzo luogo la facolta organica non puo riflettere sopra se

stessa
,
ne solleyarsi al di sopra dei bisogni delVorganfemo, e molto

meno conlrastarne le tenderize. La ragione della prima parte di que-

sta proposizione si e, perche la facolta organica, non operando senza

T intrinseco concorso dell'organo. non puo tornare sopra se stessa,

senza one I'organo ancora faccia il simigliante; e Tcsteso non puo ri-

piegarsi se non sopra un esteso da se distinto. Ouindi e che ne 1'oc-

chio puo yedere la propria visione, ne allro senso percepire Fatto

stesso con cui percepisce. La ragione poi della seconda parte dell'an-

zidetla proposizione, non e meno evidente
;
essendo impossible die

una facolta trascenda o combatta il subbietto da cui e maneggiata.

Ouindi yeggiamo il senso essere in lutto e per tutto servo del corpo.

L'opposto si aTTera deirintelligenza. Essa benche richieda i sensi,

massimamente interni
, bene disposli , per astrarre da essi le idee

;

tuttavia, tranne questa semplice condizione, in tutto il resto si dilun-

ga dal procedimento organico. La sua meditazione tanto piu e ele-

vata e profonda , quanto piu noi ci sottraiamo alle impressioni delle

cose esleriori
; e, passati gli anni della robustezza, menlre coir avan-

zare delFeta il corpo infralisce, il senno e la perspicacia della mente si

corrobora ed avvalora. L'acume deirintendere cresce e si affina col-

r< i

sorcizio, e la continuita dell' atto invece di nausearci, arrecamag-

gior diletto e ingenera nuovo appetito. Quanto piu uno esercita Taj

pi'ensione, il giudizio, il raziocinio; tanto piu egli si sente spedito

ripeterne gli atti eon piu agevolezza e gagliardia. Una veriia quanto

e [>iu viva e sublime, tanto piu ci conforla rintendimento
;
ne per

profondarei in essa vien mai meno il piacere ; il (juale anzi \a amnen-

lando. a misura <-he piu intensamenle e piu continuamente acco-

gliamo delFobbietto contemplato la luce. Ne ci esercitiamo in sole

operazioni dirette, ma ancora riflesse
; giaoclie la mente torna sopra

il ])roprio atlo, e compenetra so medesima. Noi intendiamo d
1

intou-

dei-e e ripensiamo il pensiero gi^i fatto. Infine in virtu dell' intelldlo,
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noi ci solleviamo al di sopra di liille le esigenze organiche, c ne con-

Irastiamo e reprimiamo gFimpuLsi. L
1

anlagonisnio Ira la carne c lo

spirito,
tra il sense e la ragione, tra il lemperamenlo fisico c le aspi-

razioni ideal!
,
(Tonde sorge la lotta accanila, in cui quasi si assomma

tutta la vita morale quaggiu ;
e una fulgidissima prova di queslo vero.

Come potremmo noi aver signoria e liberta d'arbitrio sopra le noslre

istintive tendenze, se rintcllello e la volonla, die da esso conseguila,

non avessero atli a se, senza intrinseco concorso delF organismo ?

Piu cospicuo ancora si rende un tal falto, se guardiamo alia dilTe-

renza obbiettiva del senso dalF inlelletto
; giacehe la coudizione del-

Tobbietto arguisce necessariamente la condizione intrinseea della po-

tenza. II senso per do appunto che e facolta organica ,
non si sten-

de colla sua conoscenza al di la delFordine corporeo ;
e in queslo

slesso non percepisce che i soli individui concreli, capaci d
1

influire

sugli organi, e eon iniera proporzione a tale influenza. La vista non

percepisce che il lucido
;
T udito i suoni

;
F olfalto gli odori. La

stessa estimativa, suprema tra le facolta scnsibili interne, e die si

Irova nei soli bruti piu perfetti ,
non versa se non intorno ad alcuni

concreti, relathi ai soli bisogni mateiiali del senziente. Ond'e che il

senso giustamente si denomina passive ;
non perche non eserciti > era

azione (giacche in tal caso il sentire non sarebbe atto vilale) ,
ma per-

che Fazione
,
che esercita

,
e del tutto determinata e misurata dal-

T impressione dell'oggetto e dalla disposizione del soggetto.

II simigliaiile non puo dirsi deirintelligenza. Perocche se noi con-

sideriamo quesla facolta non solo in quanto e percettiva dei primi

veri, ma ancora in quanlo e discorsiva per via di raziocinio, e rifles-

siva sopra di se medesima per v ia di coscienza
;
noi non Iroviamo

alcun limite che circoscriva la sfera del suo operare. II suo obbiel-

to adeguato e il vero in quanto vero, cioe a dire il vero iollo in lul-

ta Testensione della sua incommensurable ampiezza. Per fermo lin-

lendimento unito al discorso puo versare intorno a tullo do, in cui

riluca la ragione di enle, e che si distingua in qualche modo dal

nulla. Cosi noi possiamo conlemplare e contemphamo di tallo non

solo i corpi, ma cziandio gli spirili; non solo gli oggelli del pensiero,

ma eziandio i suoi alti
;
non solo le cose esistenti

,
ma eziandio le
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j)ossibili ;
non solo gli accident!

,
ma eziandio le sostanze

;
non solo

gli effetti . ma eziandio le cagioni ;
non solo il iinilo

,
ma eziandio

F infinito. Tulto cio die e ideale o reale
,
che e soggeltivo od og-

gellivo ,
condizionato od assoluto

,
di per se evidente o deducibile ,

puo essere oggetlo della nostra intelletlual conoscenza.

Che sc anche non voglia prendersi F intelligent in quanto si slen-

de lino al discorso, ma solo in quanlo si ferma ai primi concepimenii

dell
1

animo
;
anche sotto tale riguardo I

1

universalita del suo obbietto

ci rivela la sua intrinseca indipendcjiza dagli organi. Imperocche

essa non rista, come il senso, al semplice falto delcrminaio e con-

crete
;
ma apprende la quiddita di quel falto, prescindcndo da ogni

concrctezza di luogo ,
di tempo e di altre condizioni d

1

individuality

materiale. II senso vede un esteso, e I'intclletto concepisce la ragione

astratta di estcnsione
;

il senso vede un vivente
,
e F intelletto con-

eepisce la ragione astratta di vita
;

il senso vede una cosa nuova,

e F intelletto concepisce la novita di esistenza e la necessita di una

causa da cui tutto cio, che novamente esiste, si origini. II medesimo

va tu dicendo d' ogni allra idea, per la quale immediatamente ap-

prendiamo un' essenza non ristretla a tale o tale individuo corporeo,

ma capace di ripetersi in tulti i concreli, anche non soggetti alF espe-

rienza. Molto piii poi campeggia F universalita delFidea, quand'essa

travalicando lulto il giro delle sostanze materiali ed eziandio esi-

slenti, ci rappresenta cio che e abile ad avverarsi in qualunque

cosa partecipi delF essere, ancorache soltanto possibile. Cio non solo

dimostra evidentemente una diversita d
1

ordine del tutto distinto tra

te due potenze per parte delF oggetto ;
ma conferma e rende cospi-

cua F indipendenza intrinseca delF intelletto da qualsivoglia organo

corporale. Attesoche F azione
,
essendo rampolio delF essere

,
non

puo mai superare il principio, da cui procede. Onde segue che il

principio da cui sgorga, e il subbielto in cui risiede F intendimento,

c Fanima sola e non il composto; allrimenti F intellezione non po-

trebbe mai prescindere dalle dcterminazioni proprie delF individuo

maleriale. ne sollevarsi al di sopra del mondo corporeo.
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.

L'intelliyenza non si trova eke nel solo uomo Ira gli animali.

Potrebbo dire taluno : concediamo di buon grado eke rinlelligen-

za e facolta inorganica, e che essenzialmente si difterenzia dal senso,

>iioi che si riguardi il subbietto prossimo in cui risiede, vuoi che Y ob-

bietto proprio intorno a cui si aggira. Nondiineno cio non toglie che

essa si veriiichi altresi piii o meno in una gran parte dei bruti, se

\ogliamo dare una soddisfacente spiegazione dei fenomeni che in lo-

i\) si manifestano. Imperocche sebbene negFinfusorii (
se pur gl'in-

fusorii sono animali) e ne
1

zoofili della piu bassa organizzazione non

si ravvisino che movimenti imperfettissimi ,
a dar ragione de' quali

basta la sola virtu sensitiva; nondimeno salendo piu alto nella scala

zoologica noi ci scontriamo bene spesso in animali, le cuiazioninon

sembrano potersi spicgare altrimenti, che in virtu d'idee, di giudkii,

di raziocinii. E in verita, per nulla dire delFarle tramirabile delle

api, dei ragni, dei filugclli ;
della previdenza dei caslori e delle formi-

che
;
come non riconoscere un qualchc grado d' intelligenza in quei

mamimferi che piu si accostano all
1

uomo? II cane, verbigrazia, non

mosira un fino giudizio nei servigi che presta al padrone? E non fa

cgli uso di raziocinio neir arguirne dai segni esterni la collera, la

benevolenza, i desiderii? Che diremo poi della scimia, animale si

meraviglioso pel suo umore schcrzevole, pel suo vezzo imitativo,

per T accortczza ondc si giova deir esperienza?

Non vi ha niun dubbio che nel contemplare le opere e le tendenze

dei bruti la mente resla compresa d
1

alto stupore, ne sa abbastanza

saziarsi dall
1

ammirarle. Tuttavia un poco di rillessione basta a com-

prendere che esse non dimostrano altro, se non Y esistenza in queUi
di puri islinti, ossia di tendenze naturalmente determinate ad opera-

re in tale o tal modo
;
le quali suppliscono nel bruto la mancanza

d
1

intendimento, come Y intendimento supplisce nelF uomo tutto cio

a cui vien meno Fistinto. Cio si parra manifestissimo, chi consider! i

caralUri di quei fenomeni, dei quali noi qui noteremo alcuni dei piu

principal! e piu ov^ii.

Serif IV, vol. II. 3 y 7 Marzo
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Primieramente i fcnomeni di maggior arle si manifeslano per lo

piu negli animali di classe meno clevata, quali sono a cagion d
1

e-

sempio gl' insetli. Nondimeno i lavori di cotesle beslioline sono bene

spesso si raffinati e condotti con tal maestria, chc, so procedesscro

da intclligenza, supporrebbero in loro un ingegno molto superiore

air ingegno stesso delF uorao
;

il che niuno e cosi pazzo ,
die voglia

ammetterc. In secondo luogo, 1'animaledie si mosfra induslrioso' ed

accorto in un dato genere di cose, secondo la specie ,
a cui appar-

tiene; in tutto il resto si mostra, nonche improvvido e milenso, ma

quasi onninamenle slupido. Or come Tarte e la ragione, buone per

un caso, diventerebbero nulle per tutti gli allri? Di piu, gli arlificiosi

lavori e le sagacie del bruio, benche sovente involgano difficilissimi

calcoli di matematica e profonde cognizioni delle leggi natural!,

nondimeno cominciano ad esercitarsi da esso fin dai primordii della

sua esistcnza. Ne siano esempio le api ;
le quali appena formate si

acxwigono al medesimo lavorio delle anziane e con egual precisio-

ne ed industria cseguiscono ,
senza litubanza e senza il menomo

crrore
,

le medesime operazioni. Lo stesso dicasi proporzionevol-

mente de
1

castor! nella febbricazione di quelte loro ingegnosissime

capanne ;
e lo stesso degli uccclli nella coslruzione ammirabile dei

loro nidi. L' arte dimque e la scienza nei bruti non solo sarebbero

perfette, ma anclie innate
;
ed innala sarcbbe del par! la peri/ia del

bene applicarne i principi! e le leggi! Ma se quest
1

applicazione e

questa pcrizia e in loro diretta dalla ragione, come \a chc esse sono

del tutto determinate non solo quanto alFoggctto e quanto al sogget-

to, ma ancora quanto al modo parlicolare di operare, comunquc si

mutino le circostanze e venga meno il fine a cui tendono? Cosi il

ragno mette in opera gli stessi avvedimenti per predarc la mosca,

anche quando questa e privala di ali
;
e lo scoiatlolo fa le sue provi-

sion! e nasconde il superfluo deVsuoi aliment!, anclie quando si Irova

in luoghi, do\e non ha a temere di carestia.

Chi non vede pertanto da quesie e simiglianti note ch i bruti ani-

mali fanno lo anzidelto cose non per discorso o libera scelta, ma per

cieco impulso di natura, ordinato e dirello in loro dal Creatore?

Cili animali divers! dalFuomo, cosi il Dottor S.Tominaso, non hanno

it tso !bf^h\ w

I
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inlelletlo. II che apparisce da questo, checssinon operano cose di-

verse ed opposte, secondo die e proprio degli esseri dotaii d
1

inten-

dimento; ma operano in quanto sono mossi da nalura a certe deter-

minate azioni ed unifonni in tutti gF individui della stessa specie ;
e

cosi ogni rondine fa il suo nido al medesimo modo 1. Se Fordine e

Fartificio clelle oporazioni del brulo bastassero per inferire in lui F in-

telligenza; dovremmo in simil modo dir dotato d'inlellello un oriuo-

10 o altra macchina, quale che siasi, perche eseguisce regolatissimi

movimenti. La natiira e opera d'intelligenza, assai piu che non i la-

Tori delFarte umana. Pero ogni parle dell' universo, ogni essere de-

terminalo ha tendenze ordinatissime
,
secondo il fine che gli e pre-

iisso, e in cio nianifesta la sapienza della prima cagione. Avviene

che nelle operazioni dei bruli, cosi di bel nuovo FAngelico, si scorga

una certa sagacita, in quanto essi hanno un
1

inclina/ione naturale ad

alcuni procedimenti ordinatissimi, siccome quelli che sono regolati

dalFaile suprema. E per questo alcuni animali si dicono ])mdenli e

sagaci, non perche siain loro qualche ragionamento o libera elezione.

11 che e manifesto da cio, che tutti quelli che hanno la stessa natu-

xa, operano nel medesimo modo 2
.

Di qui trae origine un carallere mollo cospicuo e validisstmo ad

inferire Fassolula irrazionalita dei bruti, ed e la mancanza lotale di

progresso. II bruto e essenzialmenle stazionario, sia nella specie

5ia nelF indiTiduo. Voi polete predire, con sicurezza di non fallare,

che i bachi da seta, esempigrazia, di qua ad un secolo laroreranno i

1 Alia animalia ab homine intellectum non habent: quod ex hoc apparel

quia non operantur diversa et opposita, quasi intellectum habentia; sedsicut

a natura mota ad determinatas quasdam operations et uniformes in eadem

specie, sicut omnis hirundo similiter nidificat. Contra Gent. lib. 2, c. s 66.

2 Contingit quod in operibus brutorum animalium apparent quaedam sa-

gdtitates, in quantum habent inclinationem naturalem ad quosdam ordinatis-

<simos procesws, vtpote a summa Arteordinatos. Et propterhoc ctlam quae-
dam animalia dicuntur prudentia et sagaeia, non quod in eis sit aliqua ra-

tio rel electio ; quod ex hoc apparet quia omnia, quae sunt unius naturae,
similiter operantur. Summa th. l.

a t ae

q. 13 a. 1 Nel libro poi De memoria,

et reminiscentia, lezione prima, il S. Dottore dice, per la medesima ragione,
che i bruti insttnctu naturae moventur per apprehensionem sensitivae partis
fid quaedam opera facienda ac si operarentur ex ratione.
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!oro iili iilla maniera die fanno adcsso
,
senza die la sperienza df

ianli anni li ponga in grado di reeare in queiropera qualeue ulleriorc

perfezionamenlo. Come siete ccrlo die i noslri pianeli col volgere dclie

stagioni non rallenleraimo ne accelcreraimo il loro corso, no usciranno

mai fuori delForbita die oggi pcrcorrono ;
cosi polele viverc sieuro die

quegF industries! operai della nalura non miglioreranno mai e neppu-

re delerioreranno la loro arte. Lo slesso dite di qualsivoglia allra spe-

cie di bruto; e lo stesso dile dei singoli individui di ciascuna specie.

Ouando nasce un di loro, voi polele determinare a priori Finduslria

peculiare a cui egli si appigliera, e il grado di perfezione a cui sa-

pra giungere. Or e egli questo Foperar proprio delFente ragionevo-

le? Si paragon! sotlo tale aspctlo Fuomo col brulo. Quanta diversity

Ira il fanciullo umauo e F adulto, tra Fidiota ed il sapienlo, Ira un

popolo barbaro e un popolo colto, tra i priniordii d'una nazionc e i

tempi di sua posleriore collura ! Nel brulo e converse e pcrfelta mo-

notonia. La stessa abilila
,
la slessa deslrezza, la stessa arle ncl neo-

nalo enel vecchio, nel nuovo e nelF esperto, nelle generazioni anti-

che e nclle moderne. Cio mostra evidenlemente die nci bruli manca

Tunhersita del concetto; e quindi manca F intelligenza.

Come la determinazionc ad umim e il distinlivo del senso
;
cosi

F universalila e il distintivo delF inlelletto. Fallo per apprendere la

quiddita delle cose, Focchio intelleltuale ravvisa Funo nel mulliplo,

il comune nel vario., F clcmcnto di per se non rislretto a nessuna

individualita particolarc, ma capace di ripetcrsi senzaFme sollo tultc

le forme e gradazioni possibili di determinate esislenza. Ouinci la

perfettibilita e il progresso, come doti connatural! delF uomo. L'atli-

iudine in lui a migliorare senza posa nella speculazione e nella pratica

nasce appunto dalla inesauribilc fecondila de' suoi universal! conce-

piraenti. Essi, lolli a principii di razionalc discorso
,
vi danno una

serie ordinata di conseguenzc, die va poi di mano in mano-sompre

piu rallargandosi collo studio della natura. Ecco il progresso scien-

lifico. Tolti poi a
tipi di realizzazione svariata nella materia, secondo

i divers! iini a cui si mira, vi porgono una scrie di applicazioni con-

crete, cui potrete di continue perfezionare con nuove scoperlc. Ecco

il progresso nclFartc. La sorgcnle ddF uno c dclF altro e scmpre Fu-

niversalita delFidea; e pero F intelligenza a cui Fidea apparliene.
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Tulto il conlrario accade del sense. Le scnsazioni sono diverse e

spicciolato, siceome diversi e spicciolati sono gli oggetli concreti die

le determinano. Esse sonosempre rislreltc alia sola notizia d'indivi-

(lualita separate ;
le quali, non contenendo nulla di partecipabilc,

sono del tutto incite a porgere per loro stesse dei veri
,
clie sieno

Ibnte di altri veri. Benche raccoltc neirimmaginativa e conscrvate nel-

la memoria e associate insieme per relazioni di tempo c di luogo ;

esse non escono fuori del proprio essere, e al piu vi danno un cu-

mulo di fatti particolari, in qualche modo riuniti, senza pcrcezione

alcuna delFunita comune, che tutti gli mforma ed informandoli li si-

gnoreggia ed ecccde. Da cio nasce negli esseri puramente sensitive

r incapacity di avanzarsi nello esplicamento delle loro attiludini na-

lurali
,
o di trasferirle quanlo all

1

applicazione da un ordine di cose

ad un altro.

Si obbietta segnatamente F escmpio del- cane e della scimia
,
che

Ira i bruli sono piu pcrspicaci e tra tutti piu si accostano airuomo 1.

Ma per singolari che sieno i loro fenomeni, essi non ollrepassano la

facolta sensitiva, e i termini del puro islinto. Senza entrare in mi-

nute spiegazioni dei singoli casi in particolare, il che ci trarrebbe in

lungo senza pro; il certo e che qualunque sieno le mostre di discer-

;iqti i9q

ninithrm tan nntil r>
1 La specie piii elevata di scimia e TOrang-Outang (stmia satyrus), sic-

come quella che tra tutti gli animali rassomiglia piu airuomo per la con-

formazione del cranio e pel volume del suo cervello. Ma il Cuvier osserva

che la sua storia e stata molto alterata, coir attribuirgli erroneamente le

azioni ancora di altre specie di scimie, e che dopo una critica severa la sua

sagacia apparisce non essere gran fatto elevata, come si e preteso, ne

sorpassare di molto quella del cane. Son histoire a ete fort alteree par
le melange quo f on en a fait avec cclle des autres grands singes, et

surtout du Chipanse. Apres T avoir soumis a une critique severe, on trou-

vtfiqu'il n'habite que les contrees les phis orientates, comme Malaca, la,

Convhinchine, et surtout lagrande tie de tiorneo, d'oit on Ta fait venir par
7a.ua e/i Europe, mate tres-rarement ; que c'est un animal assez doux, qui s'ap-

privoise et s'attache aisement ; qui par sa conformation parv lent a iyiiter un

grand nombre de nos actions; mais dont f intelligence ne paraU pas s'e'lever

a beaucoup prcs autant qu'on Pa dit, nl mime surpasser beaucoup celle du

chien. Le regne animal ecc. tome 1, pag. 102.

ihsqqfi sobi'I iwo u ssn^ilbJai
r

i oieq o
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nimento che si vanlino in siffatti animal!
,
esse non escono mai fuora

d" un giro determinate di cose
,
sono sempre uniform! a loro stesse

ncirindividuo e nella specie, non riguardano che nessi particolari di

oggetti cd azioni concrete, sono al tutto destiluile di progresso. Esse

dunque non valgono a dimostrare una potenza percettiva dell
1

uni-

versale ed operante senza intrinseca ;dipendenza daH'organismo. Or

Tuna e Faltra cosa sarcbbe necessaria per dimostrare un grado, quale

che siasi di verace intelligenza. II solo die possa legittimamente in-

ferirsene si e che si trova veramenlc in quei bruti un grado di cogni-

zione assai perfetta nelFordine sensitive, e quasi un
1

imitazione dell'in-

telletto, impressa nella loro naturale eslimatka. Appositamente FAn-

gelico. Cio, che e proprio di una superiore natura, non si trora

nella inferiore in modo perfetto ,
ma solo secondo una tenue parteci-

pazione. E cosi nella nalura sensitiva non si trova la ragione, ma

solo una cerla sua partecipazione, in quanto nei bruti si avvera un
1

i-

stintiva prudenza. Macio, di cui si partecipa in questo modo, non si

ha con vero possesso ;
doe non si ha come dote propria e perfettamente

soggetta alia potenza del subbietto. che n' e dotato. Ondeche a tal

possedimento non e deputata una special facolta
;
e cosi i bruti non

diconsi forniti di ragione ,
benche partecipino alcun che di prudenza 5

ma questa partecipazione e in loro secondo una certa estimazione

istintiva 1
.

1 Quod cst superioris naturae non potest esse in inferior} natura perfecte,

sedper quamdam participationem ; sicut in natura sensitiva non est ratio, sed

aliqua participatio rationis, in quantum bruta habent quamdam prudentiam

naturalem. Id autem,quod sic participatur, non habetur ut possessio, idcst

sicut aliquid perfecte subiacens potentiae habentis Ulud. Unde ad id, quod hoc

modo habetur, non deputatur aliqua potentia; sicut bruta non dicuntur ha-

bere rationem aliquam, quamvis aliquid prudentiac participant; sed hoc inest

eis secundum quamdam aestimationem naturalem. Qq. Disp. Quaeslio do ra-

tione superior! el inferiori, art. 1 .
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'

La nostra intelligenza nello stato presents d unhne col corpo

ha un estrinseca dipendcnza daU'organismo.

Quanto e cvidcnte, per le ragioni loccale nel primo paragrafo, che

F inlelligenza e in noi facolla inorganica ;
lanlo e ccrlo dair allro

lalo che essa, menlrecke Fanima e unila al corpo, dipendc in qual-

che modo dairorganismo. La phi usuale csperienza basta a convin-

cereene. 11 neonalo, in cui Forganismo e luliavia imperfetlo, non ra-

giona ne intende. Col crescere poi delFeta, a misura che il corpo va

perlezionandosi, noi divcntiamo piu abili a giudicare e rillcllere; fin-

che nella decrepitezza ,
assiderale e quasi spenle le membra

,
la

mente ancora s
1

infiacckisce e vacilla, e F uomo dices! rimbambito.

Una lunga mcditazionc ci slanca, e F oppressione del capo c
1

impe-

disce piu o mono e lalora interamentc il pensare. E senza cio, i soli

fenomeni della follia non mostrano ad evidenza che le alterazioni

organiche si lirano dielro lo sconccrlo allresi dclla menle? Tulti que-

sli c simiglianti falli rendono indubilato il gran nesso die e Ira le

disposizioni deli
1

organismo e le operazioni dclF intelligenza ;
il qua!

nesso trova una geneiica spiegazione nelF unila delFumano compo-

sto, e nelF identila del principio, da cui tulle le funzioni della vita in

noi procedono. Imperocchc so Fanima
,
uniia al corpo, forma con

esso un sol essere, una sola soslanza operanle, egli e chiaro die le

facolla operatrici seguono la condizion del subbiello, preso nella sua

integral sussistenza; e pero pargolcggiano in certa guisa con lui par-

goleggiante, vigoriscono con lui vigoroso, si lurbano con lui turbato,

s'Lnfiacchiscono con lui infiacchito. Consensus unus, compiratio una,

conseniieniia omnia; giusla la sapiente formola d
1

Ippocrate. Cio e

natural conseguenza delFessere Fanima presentemente parie, benche

precipua, delFuomo, e quindi soggetta nel suo operare allo stato del

lutto, a cui appartiene 1. Di piu, essendo uno il principio da cui,

1 Giustamente nota cio il Pianciani ne
1

suoi Saggi filosofici , illustran-

do la cosa con esempii tolti dalla Chimica. II celebre detto : crescere

sentimus parHerque senescere mentem, non puo certamente approvarsi preso
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come da prima radice, rampollano tulle le nostrc lacolta operative :

ne Yicnc chc, dove Tuna predomini fuori del convcnientc equilibrio,

essa tira a se quasi tutta Tencrgia del subbiello, e quindi impcdisce

o rallenta o almeno pcrturba 1'operar delle allre. Ma una spiegazio-

ne piu determinala e spccialc della dipcndenza, die le funzioni iulel-

lelluali moslrano avcrc dalle disposizioni deH'organismo, si desume

dal bisogno eke f anima umana ha de
1

sensi per V acquisto ed use

delle sue idee, durante la sua imione col corpo. Noi abbiam dimo-

strato colesto punlo la dove tratlammo delF origine della nostra co-

noscenza ; qui non abbiamo uopo di altro, se non di rivocarne alia

mente de
1

letlori la teoriea.

LVuomo non porla seco insieme col nasccre le idee, secondo Tipo-

tesi piu o meno mitigata di Platone, ne va a pescarscle in noa sap-

piamo quale inluito immediate di Dio, secondo i sogni piu o meno

abbelliti del Malebranclie. L'una e Faltra sentenza ka contro di se il

letteralmente, e pute di materialismo
;
ma non oserei riprendere chi di-

cesse, Tanima incorporata o piii veramente il composto aninia-corpo (Fuo-

mo) crescere in forza intellettuale o per converse languire, indebolirsi, in-

veccbiare e rimbambire. Cio e un falto: ma pero non ne consegue che 1'a-

nima si alteri e si corrompa, e pero sia materia : solo ne conseguita, essa

sostanzialmente esser unita ad un corpo organico, prima debole ed imper-

fetto; indi piii vigoroso, cresciuto a maggior mole e piu alto a'suoi ufflci;

e finalmente infiacchito, indebolito, perdente ogni di qualcbe parle del suo

vigore, e pero mal atto alle sue funzioni. Una data quantita d'un metallo

resti sempre la stessa; sia ad essa combinata una piccola quantita di ossi-

gene, con cui formi un subossido, cioe un ossido imperfetto, non atto a

combinarsi cogli acidi ed a fare con essi de'sali; se cresce quanto e d'uo-

po la copia delFossigene, il metallo sara in istato di ossido perfetto, atto

a fare cogli acidi de' sail neutri : se cresce ancora Fossigene, quello sara

mutato in perossido, meno atto o non atto a far sali combinandosi cogli

acidi. E certo cbe il metallo non s'altera o corrompe, benche a cagione

delle variazioni del corpo, cui e combinato, abbia prima difetto di certa

facolta, indi Facquisti, e poscia, per cagione contraria a quella per cui pri-

ma ne mancd, torni a perderla. Un corpo semplice cbe fa parte di una so-

stanza organizzata, non si corrompe, ne dee gludicarsi composto e corrut-

tibile, pel corrompcrsi di altro componente non semplice di essa sostanza,

e pel conseguente corrompersi della soslanza medesima
, di cui e il sem-

| plice ed il composto facevano parte . Vol. 4, pag. -Z1X.
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raziocinio e I'csperienza; e rendercbbe innaturalc 1'unione dcll'anima

col corpo. La conoscenza intcllettiva, proporzionata all' anima nostra

nello stato d'unione, precede per idee aslrattc dagli obbictti sensali;

c.pcro hameslieri d'undoppio elcmento: d'una rappresenlanza sen-

sibile, accolta nell
1

immaginaliva, ossia d
?

un fantasma, e d'un lume

intelleltuale, capace diastrarnclc ragioniintelligibili. Cognitio, quam

pernaturalem ralionem habemus, duo requirit.-scilicetphantasmata a

sensibus accepta, et lumen naturale intelUyibik, emus virtute intetife,

yibiles conceptions ab eis abstrahimus 1. Di qua e die T obbietto

della mente umana, nello stato presente, e sempre un intelligibile

ravvisato in un scnsibile, siccome ella e un intclleltivo elevantesi in

un sensitivo. Laonde cssa, mentre dura Tunione col corpo, non solo

non puo astrarrc le prime idee, ma neppure puo valersi delle gici

astratte scnza rivolgersi ai fantasmi sensibili : Impossibile est mtel-

lectum secundum praesentis vitae statum, quo passibili corpori con-

htngitWj aliquid inteUiyere in actu, nisi convertendo se ad phan-
lasmata 2. La ragione di do si e

,
come accennammo

,
da parte si

del subbietlo e si dell' obbietto. Da parte del subbielto
; giacche 1'uo-

mo non e un puro intellettivo, ma un intelleltivo senziente. Da parle

dell
1

obbietto, giacche T idea astratta dal sensibile e rappresentatrice

di un universale splendientc in un singolare.

Da queslo necessario concorso della fantasia, per 1' esercizio dd-

rintdligenza nello stato della vita presente, si trae naturalmente la

spiegazione dei fenomeni soprammentoyati. Attesoche, essendo il cer-

vcllo Torgano della fantasia, egli e chiaro che ncl bambino, finche un

tal viscere non si svolgc ed assoda siflattamente, che possa servire

all
1

esercizio dell
1

anzidelta potenza; la virtu intellettiva non puo

operare. Giunlo poi il cerebro del bambino aquel grado di perfezio-

namento, che e richiesto alia formazione di fantasmi, abili a potcrnc

astrarre le idee
;
F intelletto entra in esercizio, cominciando da con-

cezioni le piu universal! e indeterminate e confuse
,
come e pi'oprio

di ima facolta die esce dalla potenza all'aUo, e die per conscguenza

,Gsnr;ji": :oiiqrao8 fion aJnofloqnioo cnlffi if) kvjqmonoo bq ^iidij

1 S TnuM\<n Summn ll 1 rv '^U?'^^^ ift t&f|iHOT!0 .OJiISJI^08fl.OO laq &
J. O. 1 U.nMAsO ijU'TnTnCfi III: I p.. (T 12. a. 1~>.

2 Ivi q 84 a 7



42 DELIA VITA UMANA INTELLETTtJALE

va perfezionandosi di grado in grado. Ouindi sMnizia il progressive

movimento deir intelletto, per cui esso vien passo passo svolgendo le

spiritual! sue fibre coir astrazione successiva di nuove idee, e merce

deir esperienza e del paragone di concetti tra loro, e col formare a

poco a poco gli abiti di ben giudicare e ragionare. Ma questo lavo-

rio, quanlunque venga aiutato dalFeducazione e dalF ammaestramen-

to, pure e lento e perturbato e vacillantc nei primi anni. Cio nella

fanciullezza proviene dalla mobilita incrcdibilc della fantasia
,
che

si muove con somma facility dietro tutti gFiinpulsi de'sensi eslerni,

ne sa dominarsi dalF inesperto e debole garzoncello. Nell' adolesconte

poi procede dalF efferyescenza dclla stessa fantasia, che in quella eta,

come pianta nel rigoglio di primavcra, e vividamente attiva e in so-

verchievol maniera trae a so Fcnergia del soggetlo operante. Mitigato

il bollor giovanile ,
la fantasia si va sempre piu accostando a quella

mediocre vhezza e stabilita d' immagini, che la rendono piu docile

strumento deir intelligenza; e cosi veggiamo F operare di questa es-

sere piu agcvole e poderoso negli uomini maturi ed allcmpati. Se-

nonche, varcato il termine medio, per opposta ragione si comincia a

dechinare nei troppo vecchi; fmche neirestrcma decrepitezza Faffie-

volirsi degli organi sensitivi e delFintero sistema nen eo, si tira dietro

F indebolimento del cervello, oi'gano prccipuo e quasi centro della

vita animale. Di qui nasce F infralimento e quasi Finlera estinzione

della fimtasia
;
la quale per conseguenza non puo piu somministrare

alia mente le immagini ,
che debbono precedere e accompagnare le

idee, o le somministra debolmente, confusamente e senza bastevole

dislinzione tra le present! e le passale. In lutto questo procedimento

da noi qui leggermenteadombrato, le fa si diverse, a cui va soggctta

F intelligenza ,
non proyengono dalF intrinseca dipendenza che essa

abbia dalF organismo, ma solo dalF intrinseca dipendenza che essa

ha nello stato presenle dalla fantasia, di cui e organo il cervello, e

cagion moventc F operare dc'scnsi esterni.

Una simigliante spiegazione doe dai-si per cio che riguarda F alie-

na/ione mentale
;
la quale propriamente risicde nel dissesto della

immaginativn csaltata, che colla vivacita e disordinc delle sue rap-

presentanze confonde e travolge il giudizio delFintellelto. La causa

rimola di tal dissesto puo talvolta esserc morale
; per effelto dMdee,
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chc appunto pel consorzio colla fantasia e quindi colle emozioni sen-

timentali
,

si legate colla vita organica, sono attc a produrre de'fe-

nomeni d
1

inncrvazione cerebro-ganglionare ,
die commuovano pro-

fondamenle Forganismo, fino ad altcrarnc in modo notevole le condi-

zioni normal!. Ma prossimamcnte quella causa e posta nella pertur-

bazione fisica, prodotla negli organ! chc servono alFesercizio dei sensi

inlcrni
,
o anchc in quelli che

,
sebbene servono alia vita vegetati-

va, nondimeno possono produrre simpaticamente i medesimi effetti.

Lo scompiglio poi del sistema nerveo, incentrandosi nel cervello,

cagiona di necessita lo scompiglio altresi dell
1

immaginativa ;
e di

rimbalzo si fa sentire nello stesso intellelto, per Fuopo che Fintelletto

ha de
1

fantasmi nelF operare.

Nei casi allegati accade in certa guisa alFintelletto qtiel che acca-

drebbe ad un artista, a cui lo strumento venisse a mancare o gua-

slarsi. L
1

artista resta illeso in se medesimo,.ne Farte sua patiscc di-

minuzionc o iattura; contuttocio egli non puo operare, ovvero opera

disordinatamente, perche lo strumcnto e sordo a rispondergli. Tanto

piu poi cio si avvera nella pazzia, in quanto, attesa Tunita della na-

tura neir uomo, Forgasmo della parte sensitiva sconcerta tutto il sog-

getto operanle; il quale per conseguenza non e piu abile atenere nel

debito ordine ed equilibrio le diverse sue facolta; non altrimenti che

un cocchiere a cui un de'cavalli abbia prcso la mano, o, meglio un

pilota la cui nave sia divenuta ludibrio de'vcnti.

Non iscrivendo noi articoli di medieina ne di fisiologia, nonsiamo

lenuti di scendere a piu minuti particolari in questa materia: maba-

stici Faver accennata la ragion filosofica, per cui F intellelto, benche

potenza intrinsccamenle inorganica, nondimeno e costretto a dipen-

dere nel suo operare dalForganismo, come da strumento estrinseco.

Questa ragione si e Fintimo nesso chc passa nelFuomo tra Fintelletto

e la fantasia, le cui rapprescnlanze sono necessarie per iniziare ed

accompagnare le nostre idee
,
mentrechc F anima e unita al corpo.

Come poi separate che sia lo spirito umano dal suo corrutlibile com-

pagno, ed acquistato che abbia un modo di esistere simile a quello

delle pure intelligenze, gli sia connaturale il rivolgersi ai puri intel-

legibili, coi quali allora entra in commercio ;
sara da noi dimostrato

ampiamente nel proprio luogo.
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// Ranocchiaro.

}\ francese Charles offerse nei mesi passali in Roma uno spelta-

colo di forza, di coraggio, c d
1

ardimenlo si grande e maraviglioso,

che forse 1'umana prodezza non avea ne
1

tempi anlichi e ne'moderni

dato ancora a vedere. Egli vi condussc un gran serraglio di bestic

feroci, fra le quali primeggiava Torso bianco, 1'iaguar o ligre delBra-

sile, una paniera, un leopardo, la piu bella tigre del Bengala che si

vedessc mai, cinque ben giubbati leoni dclFAtlanle, due leonesse, e

otlo iene del capo di Buona Spcranza.

Charles domatore di belve e uomo grande della persona, di sem-

bianti risentiti
,
franchi e alteri; d'occhio nero, fulgido e imperioso:

di voce argentina e sonora
;

di belle forme e complcssc, e in uno

snelle e vigorose. Egli imperiava colFocchio, cogli atti e colla voce

sopra que'crudeli c spaventosi animali per guisa, die dimonlicata la

ferila natia gli si assoggeltavano come cagnuolini da vez/o. La gen-

te Iraeva in calca a vedcrc quest
1

uomo audace entrare ne'gabbioni.

c farsi obbedirc c riverire da quegli animi indomabili e superbi ;

sicche vislolo solo a solo con quc
1

feroci palpitava il cuore in petlo a

ciascuno, e piu d'un viso si facca smorto, c piu d'uno sentiasi tremar

solto le ginocchia.

Charles dapprima entra nella gabbia della ligre. Oueslo crudolis-

simo animale vollcggia rapido fra i suoi cancelli, e guarda sempn^

con terribili ocelli, e annusa, quasi boondo per le narici il silo degli

uomini circoslanti; spesso spalanca la bocca c fa vedere qtiella cru-
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dele filiera di denti e quella lingua color di fiamma. Charles prima

d'entrare schiude alquanto Fusciuolino per vedere le disposizioni

della belva
;
s

1

ella e tranquilla cgli attcnde die nel volleggiare gii

venga di faccia
,
ed enlra scamiciato con pie franco, e tenendo un

lungo stocco in mano ravvolto in una guaina clastica. La guarda

iisso e grida in francese con \occ sonora e imperiosa : Eh bene !

qua, vien qua. Quella cflerata gli s
1

arresta di fronte e spicca un

ringhio pauroso.

Allora Charles la picchia dolcemenle sulla testa
,
e la gratta dopo

gli orecchi e la liscia. La tigre lo guarda ,
e mugola e gongola al-

quanto di piacere. Indi le grida A terra e la bestia si colca.

L'uomo la palpa, Faccarezza, e poi le incite il pie sulla testa e Fal-

tro sul fianco, guardandola intentamente. Poscia si lira un pochelto

da banda
,
e le inlima di alzarsi. Quella da un guizzo, salta in pie,

e guata. Charles le abbranca le mascelle, e le spalanca la bocca ,

nientr'cssa dalla slrozza manda urli smaniosi. Per ultimo le grida in

capo: Raccosciati la Colei fa una volla, e s'acciambella per

accosciarsi
;
ma mcntre fa il cerchio, Charles coglie il momenlo, da

due passi indietro sguardandola ,
e d'un sallo e fuori della portella.

Gli astanti, usciti da qucl ribrezzo, batton le mani a queirinviUo.

Poco appresso e la gabbia del piu grande e bello de
1

cinque lioni:

Charles d'un passo concitato e gia dentro, e lo chiama per nome, e

gli afferra la giubba e lo scuote. Quel re degli animali lo guarda
con occhi accesi

,
da un rugghio forte

,
e si piega sui pie derelani

,

quasi dicendo Questa mano sola pub ardire di tanto Charles

gli piglia coiraltra mano la mascella di solto, e gli spalanca la boc-

ca, e fra quelle immanissime fauci gli me lie il proprio capo. Indi lo

fa dislend^re in terra e gli sale ritto addosso, ne quel superbo anima-

le si muove punto. o da mostra di sdegnp. Lo rialza, Faccarezza, lo

salula, e parle, mentre il lione lo guarda con occhio tardo e solenne.

Noi \edemmo simili maraviglie in altri domatori di belve feroci
,

allri de
1

quali entrava alia tigre, altri al lione, ed altri alia pantera:

ma quanto descrissi cli sopra e nulla a quella tremenda mostra che

di poi diede Faudacissimo francese in Roma.

Era nel mezzo di quel serraglio una grande stanza inferriala al-

bcrgo delFelefanlc, il quale fu fatto uscire di la e condolto allrove.
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Da quattro porlicciuole \i saltarono in mezzo qualtro iene
,
urlando T

stridendo, nabissando c azzuffandosi e addenlandosi rabbiosamenlo.

La iena e la flora piu crudele, odiosa, furibonda e implacabilc con-

tra Fuomo fra In Hi li foresli animali die anelano al sangue. Essa o

vivi o morti dilania gli uomini scnza pieta ;
c per le scnrc e dense

foreste e per gli aridi e sabbiosi dcscrti dell'Africa sente a molte

miglia I'odore umano, e v'accorre sitibonda di strage ,
e ringhia ,

e

latra, e le alte setolc dclla groppa rizza e commove serpentosamente.

En Irate adunque in quella gran cancellata le quattro icne
,
c con

occhi biechi e con rabbiose bocche assannandosi, balza fra loro Tin-

trepido Charles minacciandole a gran voce
,
e scoppiando per aria

nna frusta. Avresti veduto quelie quattro versiorc peritose e intimo-

rite sgropparsi, sceverarsi e ritirarsi nei quattro angoli, mentre Char-

les garrendole e fulminandole cogli occhi
,
le tiene in rcsta. Indi

tratto di tasca un pezzo di zucchero le chiama ad una ad una per

nome ,
e ciascuna

,
secondo che le domanda

,
s'accosta per torgli di

mano quel candilo
,
di cui sono ghiottissime. Egli alza la mano alle

sbarre ,
e quella spicca un gran sallo per aggiugnerlo ,

e coltolo
,

s'abbassa : ma Charles le s'avventa alia bocca
, gliela spalanca . le

ficca dentro il pugno, e le ritoglie lo zucchero. La belva mette un

urlo che spaventa ,
e non s'acqueta sinche non gliel ridona. Ne ba-

sta. Charles si pone lo zucchero fra le labbra, chiama la iena: quel-

la gli pianta una zampa in petto, Taltra sulla spalla, c con Hngorda

bocca glicl trae dalle labbra, con estremo palpilo degli astanti.

Ne basta ancora. Charles rizza una tavola, \i pone uno sgabello,.

s'accosta a un usciuolo, piglia da un garzone (ch'e di fuorie sporge

11 braccio) un gran vassoio di came atleltata, lo pone sulla (avola e

siede. Le iene vi accorrono due per parle,e conferinofremHo, econ

grida e abbai ferocissimi agugnano al cibo e saltano per azzallarlo.

Egli grida, minaccia, ma quelle bestiacce ribolli ad ogni imperio e

dimentiche d'ogni disciplina, con occhi di bragia e colle bocche spa-

lancatc s'apparccchiano alFassallo. Alloraegline gelta una feita alia

piu \icina, c Faltra per astio Faddenla daH'allra parle e tirano, e rin*

ghiano, e la disquarciano. Una piu ladra e violenta sal to di botio

sulla tarola, ciuflo dal piatto un gran catollo di carne, e le altre
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addossole per isirapparglielo di bocca. In un attimo quel monticello

di came spari fra le bramose canne.

Allora Charles apre uno sportello, e balza in mezzo alleiene illeo-

pardo agile e destro, spiccando salti altissimi
;
se non che mentrc

piu s'agita e freme, Charles con ocelli scintillanti Y arresta a mezzo

11 salto, lo alterrisce, e riciso gli grida Cuccia la Quella snel-

lissima delle fiere si scaglia d
1

un botlo sovra un alto sgabello e sta.

S'aprc un'altra porta, e vedesi procedere innanzi una lionessa, alia

vista della quale ogni iena da luogo e si rincanluccia in presenza del-

la sua reina. Charles Faffronta ardito, la palpa, la fa coricare, e fatto

della lionessa guanciale vi posa su il capo, le prende la zampa da-

vanti, se la circonda al collo, e colla mano le gratta il capo. Quella

jmmane fiera non fiata, si grande e il potere che quell
7

uomo esercita

sopra di lei. Poscia la fa rilevare, e le impone di saltare sopra uno

sgabello di fronte al leopardo e star cheta. Essa pone le due zampe

dinanzi Tuna sovra Taltra, s
1

attorce la coda alia groppa, e guarda

dignitosa gli astanti, come le due lionesse egiziane di basalto che

posano sulle fontane del clivo Capitolino.

Tu stai ammirando quell' uomo fra quei feroci animali che colla

folgore de
1

suoi occhi tien domi; ma Charles apre un portello, e ve-

di entrare a passo maestoso un lione, il quale cntrando scuote la

giubba, s
1

inoltra ruggendo, e si pianta nel mezzo. Allora Charles

chiama tulli gli altri, e scoppiando la frusta, e gridando profondo e

concilalo, li mette in gran movimento; sicche stando egli nel centre,

le iene e i leoni corrono, saltano una sbarra, s
1

accerchiano, si con-

fondono con un arruffio spavenloso Alt! Aquesta parola tutti s'ar-

restano : il leone riparte il primo per la sua gabbia, la lionessa per

la sua: le iene Tuna appresso deli
1

allra, ciascheduna pel suo spor-

tello, sgomberan la piazza: il leopardo scambictta di nuovo come

un gatto, e d'un salto rientra ne'suoi cancelli, lasciando solo quel-

Fuomo piu temerario che audace.

Ma la costanza, la pazienza e Tindustria d'una volonta ostinata e

gagliarda vince i piu duri e tenaci ostacoli della natura. Nulla resi-

ste al volere deiruomo, se non Tuomo. Colui che trasnatura le feri-

ne belve in agnelli col vigore della sua volonta, non e capace il piu

delle volte di domare una sua passioncella, la quale da principio par
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dolce e mansucta, ma sc non s infrena a tempo divcnta selvaggia- e

crudele tanto, che perniuno argomenlo s'ammansaecorregge.Qua-

le afletto e piu nobilec soave della compassione? Ma se si lasciatra-

valicare i conflnisi yolge a una tenerczza chc confina coiramore;ed

ove amor melta Tale ncirumano pelto, lo impcnna talora a voli che

trasporlano la ragionc nel dominio della follia, e la trabalzano dimat-

tezza in mattezza e di furore in furore.

II primo affetto che surse neir animo d
1

Edmondo verso la giovane

Irasteverina ,
che per salvarc il fratello privossi del sollazzo aulun-

nale della plebe romana, fu di compassione per la mestizia in chV

ra caduta quella gencrosa, avvegnach' ella sentisse rinlerno coa-

lento della buona azione. Alia compassione successe in Edmondo im

sentimento d'ammirazione di si beiratlo,che gli infuse una certaco-

tal tenerezza
,
la quale avrebbelo condotlo a premiare quella nobile

sorellae farle gustarc tutla la gioia della virtu. Coteste affezioni ani-

mate, accresciute, infiammatc dalla fantasia trascinan Y animo, sen-

za ch
1

egli se ne avvegga, nei lacci delF amore, e ve lo stringono si

fattamente che non vale piu a dislricarsene, e piu vi si dibalte per

entro e piu se li serra al piede.

La fantasia
,
che il proverbio ,

a giusta ragione ,
chiama la pazsa

di casa, ove le si allenti la cavezzina in sul collo, trascorre all' impaz-

zata per le regioni delF intelletto e del cuore
,
e tramesta e travisa

ogni cosa. L
1

occhio della mente non accoglie piu la luce serena e

chiara, ma vestita di tulti i colori onde la dipinge la fantasia, la qua-

le ha inoltre la proprieta d'allucidare le scurita piu tenebrose, e d'in-

tenebrare la luce piu limpida e pura. Cosi la fantasia, quando occupa

un infelice, gli dipinge il suicidio, ch
1

e si orribile e sozzo in se me-

desimo, a rosci colori, pieni d'una luce amorosa e d
1

un senso lau-

devole c sublime
;
e di questo lo pasce a lungo ,

e faglielo credere

opera d
1

animo prode c gagliardo; laonde, uccidendosi per villa si

repula d
1

avcrnc gloria quasi Irionfatore della vita. Cosi il pordona-

re T offcsa ch' e atlo si magnanimo ed eccelso, la fantasia dipingelo

per povcrta di cuore, ])er
bassezza o villa: laonde chi si lascia con-

duiTC alia fantasia perde il senno, e per giunta giura d'esser sapiente.

Edmondo lascio trariparsi dalla sua calda immaginazionc nolle piu

matte risoluzioni che possano capire in umano ccrvello, e clii avcsse
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ragionato con lui in quo
1

pazzi moment!
,
Y avrebbe udilo commen-

darscne di saviczza. Imperocche tanto gli s' inchiodo nella fantasia di

voler conoscere la Trastevcrina
,
ehc comincio a passeggiare per

(]uclle vie piu volte al giorno per vcder pure d'abbatlersi in quella:

ma non venendogli iatto, n
1

era oltre misura dolente. Svegliatosi una

mattina piu agitato che mai
,

s' alza in frelta
,
e va dirillo in via do'

giupponari. In qucsta contrada, che move da san Carlo a Catinari e

mettc capo in Campo di Fiore, ha da ogni lato mcrciai d'ogni sorte

robe da vestir popolani, cominciando dai berretti lani a maglia de'bar-

caiuoli del Tevere e do' facchini di Rt'pa, sino ai borzacchini di cuo-

io a fibbie de' cavallari di Maremma, die sono i due oggetti conser-

vati ancora dai popoli latini del loro antico lignaggio; poiche il ber-

retto che usano e il frigio, e i gambali ritraggono dagli stinieri de'

primi Pelasgi, come noi li vediamo tultavia dipinti in capoeingam-

ba di quo' remotissimi popoli sui vast tirrenii.

Edmondo
,
coltc cotali sue ragioni di certi amici che gli aveano

commesso un fornimento da caccia, entroin uno dique'fondachi, e

misuratosi un farseltone colic tasche a carnicra, e cosi a occhio squa-

drato un paio di calzoni di bordalo, e un corpelto di carfagno, li eb-

be comperati : passo da una calzettaia, e tolse quattro mute di cal-

zette di colon mischio azzurro e bianco; e dalla merciaiuola vicina sei

camice di canapella coi bottoncini di osso : entro a uno scarpaio, e

trattosi i liicidi calzarini di pelle ginevrina, raise il piede in due uo-

se di vacclietla bulettate ai tacchi a tre giri ,
e dato ogni cosa a un

garzonetto, recossele a casa, aggiuntovi un cappello alia carrctliera,

che compero in via de' cappellai. Riposte quelle grossolane vesti at-

tesc la nolle
;

indi vestilele, usci cosi camuffato e comincio cntrare

nellc bettole di Trastcvere, sperando pigliar lingua da rinlracciarla.

Ogni paese ha le sue usanze
,
e do die redicrebbe ammirazione

in uno, e di plena consuetudine in un altro. A Torino, a Roma, a

Napoli i caffe son pieni di brigale d'uomini che vi passano la serata

ragionando, cicalando, leggendo i giornali, ne ci vedrcle una signo-

ra di rispelto ;
nolle cilia della Vcnczia invoco ai caffe convcngono le

cilladine e le genlildonne a veglia coi marili e colle figliuolo ,
c vi

fanno crocchi, e vi fanno la mostra le galanti, ne piu no mono che

Scrie IV, voL II. M i '^4 17 Marzo 4839



00 EDMONDO DEI COSTUMI DEL POPOLO ROMANO

nolle logge cle' teatri. Cosi nella Venezia voi non vedrele allc betto-

10 e allo laverne alcuna donna onesta, ma vi s
1

accolgono soltanto i

beoni e gli sviati. A Roma per converse e usatissimo cbe le donne

enlrino a bere co' mariti, co' fratelli, e persino coi iigliuolelli : e cio

a porle spalancate, e ognun passa, e vede,- e non vi fa slaio, sicco-

me di costumanza popolare. Yoi vedrele in un
1

osteria seduti a desco

talora vent
1

uomini e trenla donne, e le madri vi conducono le pulzel-

Ictlc e insino a' bambini, che si staccano dalla poppa per dar loro un

goccetio di vino : il chc i forestieri si recano a stomaco grandemente.

Edmondo adunque, sapendo le usanze romane, volea credere di

trovar T Aimunziata seduta a qualche tavola colle amichc o colla fa-

miglia. Vide molte donne e molte fanciulle
; guardo ,

miro
,

sbir-

cio
;
ma colesto suo viso da ritrarne la Virginia romana non gli cad-

de sotio gli occhi: di che fu dispettoso sopra ogni dire. Usci da una

bettola ed entro in un'allra: nulla. Yenne a quelle tavcrne ove si

bee e si mangia ,
vi trovo di rnolti ghiotti e di molte leccone che si

trangugiano spesso in una sera il ritratto di una setlimana, e il domani

1 iigliuoletli domandan pane e non c
1

e, e mandano le figliuoline pic-

chiare alle monadic di san Cosimato, di santa Ruffina, di sant
1

Egi-

dio, ov
1

hannouna pappa e una fella di pane : i garzoncelli poi van-

no in busca di qualche lozzo dai frali di san Francesco a Ripa, de'san-

11 Ouaranta o di san Pielro in Monlorio, se pure non si mellono bir-

boneggiando a involar fazzolelli pel Corso e per le chiese.

Edmondo, che nella sua follia avea pur ancora lanlo di senno da

giudicar certe cose pel verso
, poniamo che fosse slizzilo di non la

trovare pe
1

ridolli; n'cbbe infmilo conlenlo, riputandola oltre che di

nobil cuore, eziandio savia e dabbene. Fu allora che vedendo un gior-

no i pescivendoli ir colle cesle gridando per le vie di Trastevere, en-

Iro nel pazzo a\\iso di mellersi a un deschelto in sul canto del \icolo

delIn Luce, sperando che la venisse colle allreiemmine a comperar-

ne pel dcsinare o per la cena: perche accontatosi con cerli ranocchia-

ri di BorgoPio ebbe alcuni mazzi di ranocchie sbuccialc, con seppie,

calamai e granchietli di mare
,
cibo gradito alia plebe e di picciol

costo. Ma il granchio lo prese egli e si grosso chc non gli sarebbe

ontralo nel cappdlo: con cio sia che il proverbio ne sutor ultra

crejtidam vaglia non solo per Farli nobili, ma eziandio per qualsivo-
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cosa ch
1

esca dalla propria condizione. I pcscivcndoli chc cor-

ron gridando per le \ie sono in tutte le cilia la bordaglia piu sciope-

rala e zolica deirinfimo popolaccio : gente senza mesliere, chc si-get-

ta pci mercati a raccorre il riiiuto e gli avanzi delle derratc per is-

panderle negl-i angoli piu remoti fra il popolelto a pochi quattrini.

Costoro, che bazzican scmpre in -sulle bische e fra i mariuoli, non

parlano il linguaggio comu.ne, ma un gergaccio turbo che non s' in-

tende che fra lor pan : sono sempre in sull' avviso di truffare i male

avveduli
; pronti per un grosso a lener mano a contrabbandi nollurni,

allc vendette, agli amorazzi e a qualunque pessima azione, purche ar-

raffmo qualchc grossello. Hanno per lo piu visaggi truculent! e vo-

ciacce squarciatc e roche : sempre scalzi, arruffali, sudici e ccnciosi.

Ora pensate se Edmondo era uomo da mascherar si falto mesliere

in faecia a un popolo sagace e baldo qual e il romano. Egli nalo e

allevato nobilmenle non polea si mentire. la condizione sua che non

ne risultasse una moslruosita fra il bizzarro e il ridicolo. Stavasi in-

nanzi alia sua canestra, la quale in luogo di desco, era soslenuta da

una vecchia sedia coricata, e non sapea neppur egli se dovea gridare

alto Chi vuol rane
,
chi vuol granchi? freschi freschi; vedete

che danno ancora i tratti; venite; a due baiocchi ilmazzo le rane;

otto al baiocco i granchiolini ; venite, comperate; coll' ayHo e col

prezzemolo e colla persa i granchi sono cosa ghiotta da leccarsi le

dita: su chi livuole? Edmondo in quella vece slava musorno, colle

braccia incrocicchiale, e a capo basso.

Laprima che affronlollo fu un pezzo di garzona tanf alia, in ciab-

ballc, coi capegli polverosi, con una Ireccelta del pendone che le ri-

cascava per la guancia ,
colle mani linle di lurchiniccio per T incan-

nare delVordito di quel colore; la quale lolto su un mazzo di dodici

rane
,
disse Quanlo ne domandate, bel zilello? due baiocchi,

rispose Edmondo Viva T abbondanza ! ripiglio la beflarda : due

baiocchi eh? Dite un po
1

,
sor coso, le avete pescate sulla cupola di

S. Pietro a farle pagar tanto? Ve ne daro una dozzina e mezzo

Grazia vostra, per essere voi mi contenlero di venti Pigliatele

e la lessitrice glisnocciola i due baiocchi, e via, che se ne corre allo

slanzone dei lelai
; gridando Ragazze, oh ragazze, vedete questi

due mazzi di ranocchie grasse e fresche: indovinate mo quanta io IQ
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ho pagate ? Si sa
, risposero ,

sei baiocchi
;
trc baiocchi il mazzo

6 il suo prczzo ordinario ed anehe Ire e mezzo Kbne none : chic

baiowhi tutte Lc saran fracide spenlo : io no sento il fetore sin qui :

uli che puzzo ! Scntitc
,
comare Agosiina, chc fiato di fogna? Mi

pare anco a me Mi pare un fico , interruppo quclla delle rane
,

Non vedete chc le yuizzano ancora? E come dunque le pagaste

si poco? Chi lo sa? E' c e laggiu un pesciaiuolo vesiito a nuovo,

il quale non eromanesco davvero: parla con una gorgia strana chc

mi sembra un calabrese, e si mangia le parole fra i denti.

Clio ci vcngono a fare i calabresi in Traste\ere? ma se ven-

dono a si largo mcrcalo, sieno anco lurchi, non me ne cale. Oh vo-

glio die fratclmo sc nc faccia una panciata, che le ranocchie gli piac-

ciono tanlo : e il babbo le mangia pur volenlicri anclf egli col toc-

chetio : zio Baltista non sc ne .parla ,
e

1

if e goloso Ouesle cose di-

ceva una sgriccioleUa di fanciulla, minuta minula che la pareadia-

fana, vispa come una pispola, e scmpre balzcllanlc come una cutret-

tola. Coslei, preso il paniere de
1

cannelli
,
corre a basso in peduli ,

e cosi discinta come stava al telaio si fahmanzi al pesciaiuolo, dicen-

do - -
Yoglio sei mazzi di ranocchie

,
due baiocchi le yenliqualtro ,

gia s' intende Gli epoco in fede mia, rispose il valcnluomo Oh

che fede e lavostra, sor accidcnte? Le deste teste acomarErlgida,

che la non sa dir le bugie. Eir ha Ire anni piu di me, che n'ho di-

ciolto ai voslri comandi, ed e una fanciulla dabbene, e pel vicolo del

Drago dellc Erigide vc n
1

ha una sola, vi so dire. La noil aveva quin-

fUci anni ancora chc Michelagnolo garzone del caffetiiere alia scesa

di ponic Sislo la voleva senza dota : ma siccomc egli e un ytf paino,

la Brigida gli fece le bocche e nol voile. Poi la n' cbbe delle richie-

ste ! Se la n
1

ebbc ? lino a tre la si conlendeano a un tempo ,
e una

sera vennero alle brultc e ci fu sangue : anzi il burailaio del forno

a qualtro Capi peno allo spedale dclla Consolazione un mese agua-

drne. Be\ sor tale, come vi chiamate? Maslro Felice Be\

.:slro Felice, me li dale 11 sei mazzi per Ire baiocchi? Piylialeli.

La parlaniina mise le sue ranocchie nel paniere, e squadrato Ed-

mondo da capo a piede, disse Osor Felice, di che paese sielo?--

n di lontano Uh come si parla ne
?

voslri posli ! E pcrclie siele

veslilo da fesla? menale moglie? No II Baslraccone die suol

:
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\eniro colla ccsta dellc sardc, o grida tanlo, gli e scmpre scalzo c

perdela camicia a brandelli, c voi siete beno in panni. Sic sic, la pi-

gliate: ditclo a mene, ch'io son secrela, c come uno mi dice Cec-

carella, zitta ve non c
1

e pericolo che m' esca di bocca il secreto :

ho Iclabbra cucite. Ditcmelo, sor Felice : e s'io la conosco, il giorno

della nozza verro a fade la trcccia. Chi e ella dunque?

Edmondo credctte che gli fosse caduta la pallaal balzo, e speran-

do che quella cicaletta lo mettesse in via di sapere nome, cognome,

casa c uscio di colei ch'cgli moria di conoscere, le rispose cio che

soltanto sapea di lei, dicendo : La sorella di Toto.

Hiii ce n
1

e de
1

Toti in Trastevere un subisso ! e
1

v
1

e Toto il

lanaiuolo, Toto il maliscalco, Totoil fornaio, TotoilgarzondelFoste.

Toto il carrettiere, Toto il figlio della zigariera. Se non volete che

Toti, ce n
1

e da venderc. E Toto anche Tamante mio, e sta qui so-

pra alle mulina di san Pietro in Montorio : lesto come un daino e

forte come un lione : i gabellieri del macinato tenlarono piu volte

d' acchiapparlo col sacco in ispalla, quando vuol frodare la tassa del

dazio. Si, corretc, I

1

aggiugnerete domani. Toto si dilegua loro di-

nanzi come un lampo. Oh addio, sor Felice.

Edmondo rimase li come un zugo sulla gruccia, maladicendo in

suo cuore le rane, le Brigide e le Ceccarelle; pure sperando che la

sua non so quale capilasse al mercato, stava paziente aspettandola,

e dal suo desco guatava quante s'abbatteano a passare. Ma la min-

gherlina ita su di corsa a
1

telai, fece un baccano di quel buon mer-

cato, e tanto disse di mastro Felice, che tutte Taltrc, cessato di pi-

giar le calcole e di serrar le casse, la stavano udire colla navetta in

mano. Ma conVebbe detto e cicalato assai, e fatto mille pronostici e

indovinamenli di cotesta sorella di Toto, che dovea sposare mastro

Felice; quasi tutte 1'altre, levatosi di sotto la panchetta, si rizzarono

per isccndere al pesciaiuolo a fornirsi pel desinare.

Trovarono in vero die il pesce era frcschissimo, e il mercato si

agevole eh
1

egli era proprio un comperarc a macco : terminate le ra-

nocchie, si vcnne a
1

granchi, alle seppie, a
1

calamai, e in men ch'io

nol dico fu quasi vuotata la cesta. Ma non furono gia vuotale le

chiacchiero; imperocche ciascuna avca la sua domandaafare a ma-

slro Felice e dondc siete? e come siete venuto a Roma? e dove
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tornate dicasa? c quanli anni avete? c siete a padrone o vcndelc in

voslro capo? e quand
1

c die sposale? e la sposa e figlia di pescatori?

o bianca, e rossa, e brima? e ella romana o forestiera? de' Monti o

di Trastevere?

Intanto quclle femmine facean crocchictli c capannellifraloro, la-

gliando i panni addosso al povero Edmondo, che si Iroyava impac-
cialissimo a rispondere. L'una ridea del suo modo di parlare, e di-

ceva alle compagne : Costui parla come i Giudei
;
mastica le paro-

le co'denti, ha Ferre grasso e pare il gorgoglio d'una pentola di

fagioli quando bollono Ma proprio die siaun giudeo?soggiugne-

va un'altra
; eppure non ha quel viso di sugna rancia, e ben vestito

per pescivendolo : oh gua\ belle mani bianche ha egli! vedi, vedi,.

Lucia; vedi,Sabina, son elle mani da insudiciarsi coirinchiostro die

schizzan le seppie? Le son mani da guanli coteste.

Mentre le femmine cicalavano mlorno a Edmondo, e gia era ac-

corso popoli per comperare, si ode il romorc d'una carrozza die ve-

nia giu dalla Longaretta per volgere al ponle a quattro capi. ElFera

un carrozzone cliiuso colla cassa color tane, e fuori dallo sportello

dirilto le sventolava un zendado vermiglio : entrovi sedeano due fra-

ti Minori, Funo colla stola, Faltro con un torcetto acceso Ohe,

grido la Sabina, \iene il Bambino d'Araceli Davvero? si, e

proprio desso 1.

Lungo i fondachi, le bolteghe, gli usci tutti accorrono, lutli s'in-

ginoccliiano ,
tulti si segnano ;

e s
1

ode un esclamare cli santo

Bambino, benediteci : oh santo Bambino, die tu sia bcncdcllo ! lacci

star sani
;
dacci buon lavoro

; guarisci la figliuola mia
;
fa bassare il

Tcvere, che oggi e si gonfio, e sla per traripare e innondarci le slanze

terrene Le tessitrici inginocchiaronsi anch
1

csse tulle intorno alia

cesta d
1

Edmondo
;
e siccome in Roma le popolane (che \anno sem-

pre in capegli) colFentrare in chiesa si velano il capo, cosi alia \o-

dula del santo Bambino, ciascuna si copri col lembo del grembinle o

col moccichino. Ognuna avea la sua grazia da domandare, ognuna

l.tceasi il segno di croce.

1 II santo Bambino (TAraceli e in somma venerazione del popolo roma-

no; e grinfermi a morte se lo fanno portare per esserne benedetti e a\t-

le iudulgenze.
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Le piu vicine a Edmondo, vedendo ch'ei non piegava le ginocchia,

punzecchiavanlo del gomito alle gambe , accennandogli die s
1

ingi-

nocchiasse : un' altralo tiro pel ghcrone del farsello : ma egli da fiero

protestante duro e fitlo come un palo. Ouando la carrozza torse per

Fisola, tutte quelle fcmminc si rizzarono
,
e volta la divozione in ira

furono colic pugna e colF ugne al viso d
1

Edmondo
, gridandogli in

capo Ah giudeaccio scouten to, die ti possa pigliare un accidente :

cosi eh? neanco al Bambino fai rivercnza? Avei paura d'insudiciarti

le ginocchia, brutlo anticore Non Fho detto io, esclamo la Rosalba,

ch'cgli e un giudeo ? Parla die ti conosca
,
dice il proverbio ,

e il

linguaggio tuo e da ghetto.

- Io non sono ebreo, disse Edmondo a una die gli stava sotto il

mento - - Non sei ebreo ? Tu pronunzi F erre come se tu avessi la

manna in bocca : sine sine die sei giudeo, e non so a ch'io mi tenga

die con tutte questc buone cristiane non ti leviamo su di peso e ti

gettiamo a fiume a capo di sotto per batlezzarti Mentre costei gri-

tlava, eccoti una torsolata die picchia diritto in fronte a Edmondo,

e appresso quella un pomodoro fracido, e una scorza d
1

arancio git-

tatagli dai monelli.

Edmondo non dice : chi m7

ha dato
;
ma visto la brutta parata 7

chinossi, e rotto co
1

gomiti il cerchio di quelle femmine
,

la diede a

furia di traghetto in traghetto siiiche riusci laggiu a ponte rotto
; pas-

sato il quale, e messosi per la via delta Bufala, fuggi la pei dintorni

di Campo Yaccino. Quel po' di granchi e di calamai, ch'erano rima-

sti nella cesta, la quale nelF urto s' era arrovesciata
,
andarono alia

ruffa alia raffa de' marioletli
,
die aveano cominciato 1' assalto de

1

torsi c Fayrebbono terminato a selciate. Gli schiamazzi delle donne,

gli urli de' garzoni ,
il correre de' curiosi

,
formavano un patassio ,

un chiasso
,
un guazzabuglio, un frastuono del finimondo Che e

stato? die e? Un giudeo traArestito Come un giudeo? Si ci

venne da ranocchiaro
,

e il truflatore ce le vendeva per nulla

Saranno avvelenate Davvero? eh io non le mangio di certo

Fra quelF abbaruffio giugne mastro Egidio ,
ch

1

e il Salomone della

Longaretta, e inteso tanlo die basta per cavarne il nelto, procuro di

rimandare te donne al telaio
,
die quattro scapezzoni ai birboncelli ,

e poi cogli uomini del vicinato fattosi sulla bottega del pizzicheruolo,
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comincio a ragionare con loro. Mastro Egidio e uomo allcmpato ,
e

fu per oltre a quaranf anni il fontanaio dell
1

acqua Paola sopra sail

Pietro in Montorio : usava ancora il calzon corlo, la camiciuola senza

falde, la fascia turchina e le fibbie al centurino e alle scarpe. Avca

due baseltoni bianchi come la neve die gli scendeano sin verso il

mento, e andava per lo piu in berrctto col fiocco paonazzo, e colic

due catenelle degli oriuoli, die usciangli dai taschetti della Iraversa

de
1

calzoni. Egli ricordava ancora la cattura di Pio YI
,
era venulo

spesso alle mani coi giacobini a
1

tempi di Pio VII, e nelle buglie del

31 all
1

elezione di Papa Gregorio XVI ,
conduceva le squadre dei

Trasteverini per fare alle archibugiate coi Carbonari sediziosi die

cominciarono i moti di Roma. Egli avea tanta fede nel Papa ,
die

avendolo scorto un giorno die usciva in carrozza
,

corse colla sua

banda per assicurarlo die non temesse
, perche Trastevere era per

lui : onde salito sullo staffone e faltosi allo sportello, disse -- Padre

Santo
,
non abbiate paura, che siamo qui noi II Papa , datogli

con due ditaper carezza in sulla gota, disse Trastevere e sempre
1'edele Padre Santo

, ripiglio Egidio ,
dove m avete toccato con

quella man benedetta non mi law piu sino a Pasqua
- Di die il

Papa sorrise e licenziollo. Del 18 ebbe soventi guai co
1

republican! ,

perche brigavansi di corromper Tanimo de
1

Trasteverini attizzandoli

contro il Papa ed il clero, e piu volte tolse loro dellc granfic qualche

male arrivato, die volean traviare.

Come adunque Egidio fu sulla boltega, disse alia brigata: Fni-

telli
,
non crediate die colui in veste di popolano fosse giudeo ,

die

niuno del ghetto a
1

giorni noslri farcbbe di queste celic
;
ma dee es-

serc qualche Mazziniano mascherato, il quale cerca di traforarsi in

Traslevere per trascinare ne
1

loro nefandi lacci alcun scioperato di

(melli, che non vogliono guadagnarsi il pane oneslaiiiente coll
1

ope-

[a delle sue mani, ma vorrebbono passare di lavorna in taverna e

<li gozzoviglia in gozzoviglia ;
vadane Fanima c il corpo.

- I Mazziniani ebbero le mcla a san Pancrazio, disse un carret-

tiere e oggi non se ne parla piu.
- - E io li dico

,
maslro Pompilio,

che ce n'ha piu che non credi, e provcrolielo. Ti ricorda quella sera

aH'oslcria del Sole quel fmto fornaciaio . . . die con mastro Luciano. . .

E qui a mastro Egidio venne da starnutare.
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LA NOSTRA DOTTRINA DI LIBERIA

CONFERMATA DA UNA CONFUTAZIONE 1

ioo inrmi -

'1.6 1^

Quella benedelta nola intorno alia libsrta, che ci trasse addosso le

riprcnsioni deW Ami de la Religion 2, spinge oggi in campo Y Abate

Meignan 3, ma con forme, siadetlo asua lode, moltomcno risentite.

E se egli disapprova cio che da noi si disse 4^ la liberta religiosa

dim bensi, ma non essere volute dal secolo, come lo dimostra il

Mormonismo combattuto dagli Stati Uniti; la gentilezza dello scrit-

tore ci scusa loslo dicendo die la Vila pia e rilirata clei compilatori

della Civilla fa si che essi ignorino lo stato degli spiriti in America, in

Europa e pcriino nelFItalia. Ma tengano pure per fermo, soggiunge,

che molli altri paesi bramano la liberta religiosa, senza voler pei*

questo libero Fassassinio . La vie pieuse et retiree des reliyieux qui

redigent la Civilta leur laisse ignorer, on le comprend-, T etat des

esprits en Amerique, en Europe, etrneme en Italie ; mais ilpeuvent

lenir pour certain que d'autres pays encore demandent et veulent la

liberte religieuse, et que mil honnete homme nentend par elle la li-

berte de rassassinat 5. Siamo doppiamente riconoscenti alF egregio

1 Corrcspondant 25 Feb. 1859.
,1 v i- i ^ xr i j. o i2 Vedi nel 1. Volume di questa Sene la nostra nsposta pag. .

3 Vedi nel Correspondent 25 Febb. 1859, pag. 242 e scguenti.
i Vol. 1. della IV Serie, pag. 132.

5 Corrcspondant pag. 248.

te Jib ennoT oibi^3 oifrjuti. G inp 31
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scrittore e per la scusa, con cui ci difcndc c per rinformazione, con

cui c
1

illumina. A dir vcro quesla mibrmazione non puo csscre per

noi una novita, si percke non abbiamo crcduto mai eke i galantuo-

mini amino di esserc assassinali, si perckc ripetea un dipresso quello

eke avevamo detto noi medesimi 1.

La scusa poi, con cui giuslifica la noslra ignoranza nellc cose del

mondo, merita la nostra gratitudine, perche mostra il suo buon vo-

lere. Cionondimeno poicke la scusa potrebbe sembrare accusa, in-

qnanto ci imputa di scrivere intorno ad una materia senza conoscer-

la (il eke cerlo non sarebbe lodevole) ;
ci permelta il ck. Autore

eke da tal sentenza appelliamo al suo tribunale medesimo meglio

informato. E Y informazione gliela dara quell
1

Aposlolo, sccondo il

quale giudice prudenlc di ogni cosa, e specialmenle poi degli spi-

rili, e T uomo spiriluale 2; ed il quale, sdegnato di vedere i Cri-

sliani liligare al Iribunale pagano : Yergogna ! sclamava : credete

duuque eke noi
,

destinali a giudicar gli angeli stessi siamo inca-

paci a giudicar le cose secolarcscke 3? Se il ck. Aulorc riiletlera

sopra cotesii due argoinenli dell
1

Aposlolo , capira forse d
1

avere

scambialo doppiamente ,
1 il conoscimento proprio di cki dec giu-

dicare una colpa con la sperimeutal conoscenza eke ne ka cki la

comniette
;
2 la riliralczza del saccrdote (secolare o regolare, poco

importa) eon quella del monaco o del romilo. Ok quesli si eke mai

1 La Civilta diceva: Una piccolo, nazione dice voler liberta, c poi in pra-

tica non osa sostenerla (e parlava di liberta assoluta). J\eyli Stati Unili -sv"

perwetterebbe jli con oyni liberta il mormonismo? (pag. 132) . L'Autore ri-

sponde : state pur cerli che niun uomo onesto accetta una liberta contra-

ria alia morale e alia sicurezza pubblica. Lcs lois de la morale etde la sccu-

rite publique sont une limit c acceptee, un frein neccssaire a la liberlv relicjieu-

se (pag. 249). Siarao duuque in questo perfettamejite coucordi, t'uor sola-

luenle nello stato della quistione, che dal cb. Autore vieue scambialo, co-

me vedremo.

2 SpirUum nolite c.ctinguerc : prophelias nolile spernerc. 0-mnia autem

probate, quod bonum est tenete. PAOL. ad Thess. c. V, n. 19, 20, 21 ...

Spiritualis iudicat omnia: hi ad Corinth. II, 15.

.'{ Nescitis guoniam anyelos iudicabimus? Quanto mayis saecularia? hi

ad Corinth. VI, 3.
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non veggono il monclo : ma un'accolta cli missionarii die hanno per-

corsc varie parti e d'Europa ed1

America, esercitati a guidar le

coscienzc c pero a conoscere lo spirito della socicta nella schiettezza

delle piuintime comunicazioni, applicati oggi a scorrere attentamen-

te tulte le pubblicazioni che formano
7
come dicesi, la pubblica opi-

nione, e in continuo carteggio con uomini di secolo e talora altoloca-

li, che ci onorano di loro amiclzia e di loro corrispondenze ;
uomini

di tal fatta accusarli di non poter conoscere lo spirito del secolo, per-

che ne portano giudizio diverso da certi amici di liberta, e accusa che

ci avremmo aspeltata da tutf altri, che da un sacerdote suo pari. Ma

forse egli ha temuto di opporsi ai giudizii degli uomini di progresso,

i quali infatti dicono continuamente che per la sua ritiratezza e pieta

il clero e oggi incapace di educare i giovani, di guidarli nella scclta

della loro vocazione, di sollevarsi all
1

altezza della scienza laicale :

asserzioni tutte verissime, se per conoscere il monclo fosse necessario

sentir la voce di Tambcrlich sul teatro
,
misurare la erinolina delle

dame nei salotti, o correre con le mascherate pel Corso. Non cre-

diamo che cosi la pensi il signor abate Meignan, onde speriamo che

ci assolvera dalla taccia di censurare cio che ignoriamo.

Ouesto sia detto di passaggio, e senza scemare per nulla la grati-

tudine che a lui professiamo e per Tonorata scusa della nostra igno-

ranza, e per la notizia peilegrina che ci comunica.

Ma, compito queslo atto di dovere, non abbiamo con cio soddis-

fatto alia curiosita dei lettori, i quali domanderanno come c
1

entri la

Civilta Cattolica nelfarticolo del Correspondant? Or qui, leltore,

a dirvela schietlamente, neppur noi sappiamo indovinare com'ella ci

sia cntrata : se non fosse (il chianssimo Autorc ci permella il vocabo-

lo, giacche Fusano qualche volta celiando anche i Francesi medesimi)

se non fosse per un impeto di furia francese. Egli crede forse yede-

re in quella nota vituperata la liberta, e senza neanche finir di leg-

gerla: Qua la penna, dovelte sclamare, difendiamo la liberta, difen-

diamo GregorioXYI, difendiamo Pio IX
,
difendiamo TEpiscopato fran-

cese! (pay. 243). E, detto fatlo, schicchero in quallro c qiialtr'olto

venticinque pagine di apologia conlro chi non.raccusava 1. E Ta-

1 Da pag. 225 a pag. 250.
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pologia si ridussc alia csposizione storica delle vicende dclla Chiesa

in Francia negli ullimi sessanf anni
, condudendo die la fortuna

della Chicsa in qucsto tempo fu

Due volte nella polvere

Due volte sugli altar.

Si rialzo la Chiesa ogni volta che i Callolici cessarono di contrastare

T invincibile progresso delle societa moderne ncllo TIC di liberta c

d' uguaglianza del 1789: ricadde quando il clero resistette al gran

movimento nazionale 1. Dunque ? Dunque la conseguenza e chia-

ra: non bisogna contraslare il movimenlo del secolo, non bisogna

biasimare la liberta c Fuguaglianza. Tale sarebbe la conseguenza le-

gittima di cotesta esposizione storica : e
,
se cosi concludesse Fegre-

gio Autore, capiremmo ch' egli abbia potuto pigliarsela contro la

Civilta Cattolica.

Ma la temperanza di qiiclF ingegno e lontanissima da cotesta con-

clusione cosi recisa ed assoluta. Anzi, se ben si mira, egli dice aun

dipresso in tal materia quel medesimo che la Civilta Cattolica: e se

volessimo divcrlirci, potremmo qui mettere a confronto quasi per

intcro i due articoli
;
e i nostri lettori crederebbero che la Civilta del

3 Febbraio rispondesse al Correspondant del 25 con quella docilita,

con cui certe Camere rispondono ai Minislri, quando questi cluedono

danaro. Saggiatene queste poche parole.

CORRESPONDANT CIVILTA, CATTOLICA

.

nous ne revendiquons qu'un droit : Quando la Chiesa non ha defi-

la liberte des opinions Id oil la foi nito, non devc un Cattolico im-

nest point interessec (pag. 243). porre le proprie opinion!, irapri-

mendo una qualchc nota (alia con-

traria) (pag. 159) . / od.)

fib i> JBsnfe^og ni ODJubh i-
1 o)h; i ;b if'

1 La fortune de FEylise s' est elevee quand let catholiques ont leyalement

renonce a entraver la marche invincible des societes moderncs dans hs voies

de la liberte, de ftgalite civile dont les bases ont'eteposees en 1789.

La- fortune de ftiglise a decline'e quand le clerge a resist an grand inou-

vement national (pag. 242).
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M la liberle rcligieuse, ni la U-

berte.poUtique, lelles que les catho-

liques les comprennent, c est-d-dire

eomme unc des necessitcs des temps

modernes, ne sont point condamnees

(ivi).

So un goYcrnantc cattolico dice

alia Chicsa : Sono tali le mie coiv-

<x dizioni che, col pretenderc FotU-

mo cadrei nel pessimo ,
certa-

mente la Chiesa non prctendera

1' impossihilc chc non pretendesi

da Dio medesimo (pag. 280)

In certi casi la liberta di coscien-

za si puo accettare dai Governi,

fino a quel segno che e necessaria

e non piii (pag. 432) .

Un prince chretien pent quelque- Badatc di non inferir quincli

fois tole'rer I' heresie dans ses Etats esagerata la conseguenza, non es-

sere mai lecito ad un Goverao di

a tollerare un qualche male... tanto

piii dovra estendersi la tolleran-

za, quanto ne saranno piii gravi

e mono corrcggibili le imperfezio-

ni (della societa) (pag. 289).

E una piccola frazione che dice

yolerla (la liberta) . . . . Negli Stati

Uniti si permetterebbe egli con

ogni liberta il mormonismo ?

(pag.

;. 245U

Aucun Flat regulier na adopte

jusqu id la liberte immode'ree des

opinions, libcrte absolue demandee

par quelques-uns . Les Etats-Unis

eux memes, cette terre classiqiie de

la liberte, en ont /burnt lapreuce en

chassant et en poursuivant les Mor-

mons (pag. 245 e segg.).

L' obligation de cornbattre I'here-

m, de I'aueu des theologiens les plus

rigoureux, n oblige que dans cer-

tains cas (non pro semper) (pag.2 4 5) .

m
Che ve ne pare lettore? potreste voi trovare analogia piu perfelta

di dottrine? Tutto si riduce in sostanza a dire che la liberta delle co-

scienze, della stampa ccc., hanno degli inconvcnicnti . ai quali per

altro in certi casi di nccessita bisogna rassegnarsi come a minor male :

e voi sapete essere cotesta la doltrina sostenuta in ogni tempo dalla

Civita CaUolica dal 1. Volume della l.
a
Serie, nolle TEOBIE SOPR.V

E doyere positive ;
e pero come

notano i moralist!, non obbliga se

non in ccrte determinate congiun-

(non pro semper) (pag.
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T
'

i\si <i\ \MENTO, fino a quesli ultimi articoli sopra la LIBERIA. In tanta

consonanza dunquo delle due doltrine, come spiegare che I'Autore si

sia creduto obbligaio a combattere il nostro articolo come documenio

importance die gli sipotrebbe opporre 1? Yede il lettorc, non esse-

re giudizio temerario Y altribuire cotesto combattimento eontro un

nemico immaginario, alia troppa fretta nell
1

affcrrare le armi, come

Enea trasecolato per T imminenza del pericolo:

Anna amens capio, nee sat rationis in armis.

L
1

impeto di quel santo zelo, ma troppo caldo, che spingeva F A. a

difendere la yerita, non gli permise, non che di aspettareil secondo

articolo dei 5 Febbraio, neanche di leggere tutta quella nota dei 22

Gennaio o di meditare quella parleche lesse. Che se avcsse termina-

ta di leggerla, avrebbe veduto nelle ultime due righe la necessita di

leggere gli articoli seguenti 2
: se avesse capito quella parle che les-

se. avrebbe Teduto parlarsi da noi eontro laliberta assoluta 3; con-

Iro quella liberta che anche egli condanna come vera licenza.

Ma non arendo badato ai nostri sentiment! , ne aspettate le nostre

dichiarazioni
,
stabili la quistione sopra lutf altra materia di quella

da noi proposta ;
e poi, supponendoci suoi avversarii, si pose a com-

batterci quasi con le nostre stesse parole.

Infatti quaF e
,
secondo 1' abate Mcignan, la quistione? Ouesla cosi

puo compendiarsi : In tanta confusione di Cattolici e di ogni genia

miscredenti che compongono la societa moderna, lo Stato e egli ob-

bligaio ad usare la forza per vietare a tulti i miscredenti Tuso della

stampa 4? Tal*e secondo lui, la grande question.

1 Nous devons ncammoins mentionner tin document qui,selon nous,n'est

pas sans importance et qu'on pourrait nous opposer (pag. 243).

2 Se il laconismo di tali dichiarazioni le adombrasse di qualche oscurita,

svanira (juesta, speriarao^ dope la letlura dei segueuti articoli.

;* Si peruietterebbe egli con OGNI LIBERIA il Mornionismo?

4 La grande question est celle-d: Dans nos sodetes modernes, oil les ca-

tholiques et les prolestants, les Chretiens et les juifs , les fideles et les infi-

deles, invent ensemble sous une mdme /oi, TEtat est-il oblige d'empfoher par
la force f impression et la rente des livres hereliques , jnifs , etc. En un mot,

la lot doit-elle proscrire les ecrits fa tons les dissidents ? Evidemmcnt non.
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Or eotesta lungi dalFessere per noi la grande questione ,
non e

neppure quistione piccola, avendola noi presentata come dotlrma gia

ncevuta dai moralisii caltolici per bocca di S. Tommaso 1 con que-

ste parole : Limgi dalV cssere evidente die il concederc la liberia

del male sia sempre male, e in molti casi indubilatamenlc falso . E

pero, poco dopo le eilate parole (pag. 289), abbiamo dislinto ben

chiaramcnle la quislione ipoletica dalla quistione assoluta. Quando

un Cattolico chiede liberia (e dovrebbe dir lolleranza) di qualchc

male nella societa, puo avere ragione o lorlo, secondo le diverse con-

dizioni, in cui quella socicla puo trovarsi. La quistione allora e di

pura applicazione, ne puo risolversi co'soli principii universal!; e vcdc

1'Autore che codesla quistione neppur Tabbiam volula toccarc, do-

vendosi decidere con element! particolari. Ma quando egli dice as-

solutamente : La societa allora e perfetta , quando e al bone e al

male e conceduta liberia assoluta
;
allora egli stabiliscc un crrorc

di principio (pag. 28b ).

E cotesto errore di principio e quello che si e pronunziato piu

d'una volta anche da cerli Cattolici piu zelanti che prudenli (e FAuloro

che dalla sua vita ritimta non e condannato ad ignorare randamen-

to del mondo, dee saperlo meglio di noi) : ed appunto perche e er-

rore di principio, e sempre un male e male funestissimo. Funeslissi-

mo, perche gravissima perdita e sempre quella di una verita : fune-

stissimo, perche le verila primordiali traforandosi per necessila in

tutto il sistema dclle verita secondarie, una sola delle prime die si

nieghi, fa purtroppo vacillarc tutio il rimanente del sislema ; onde

poi si vede in tanli titubare il linguaggio del Credcnie, perche ad

ogni pie sospinto esso s
?

imbatle in qualche incoercnza della sua ra-

gione col dommao collo spirito delle istituzioni calloliche. Laqualc

ragione, per esempio, poiche una volta e invaghila di una cotal li-

berta a suo modo, se vede la Chiesa islituire Flnquisizionc conlro la

liberia religiosa e usare il diritto coattivo, che ella non sa indursi ad

ammetlere; incomincia a titubare, c in qucsta lotta il povcro Credenle

non sapendo come trarsi d
?

impaccio, senza condannarc o la ragionc.

1 Vedi Civ. Can. 1. c. pag. 279.
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o la Chicsa, o il poter coattivo, o la liberta, e costretto a chiudere gli

ocelli e chiederc per carita che non si vadano a muovere coteste acque,

la maieria essere troppo delieaia, le trattazioni riescirc incompiute,

k apologie essere imprudent! 1. Yede ogmmo che Fintima radice

di codosle tiliibanze e una cotal fiacchezza di fede che non arriva a

soggettare pienamentc la ragione. Invece di prenderc la Chiesa per

maestra a cui si conform! la ragione, si prencle per maestra la ra-

gione stiracchiando a questa le islituzioni della Chiesa. Invece di dire

la Chiesa approve Y Inquisizione e canonizzo molti inquisitori ; dunque
T inquisizione nel suo priucipio e buona

;
si dice io veggo che Y isti-

tuzione e cattiva, dunque e impossible che la Chiesa Tabbia appro-

vala. E stabilito questo come indubilato, si fadi tutto per franten-

derc, benche in buona fedc, i monument!, afFine di non trovare con-

dannato dalla Chiesa il proprio giudizio.

I cattolici alFopposto che accetlano francamente tulli i principii ,

Don vanno soggetli a simili tilubanze : essi sanno benissimo che la

Chiesa, scmpre iniallibile, nelle tenebre del Medio evo, come negli

splendor! del secolo XIX, non teme di esser veduta da vicino dai

giuristi, daTilosofi, da'pubblicisti, semper parata reddere rationem.

Laonde quando odono raccontarsi che la Chiesa approvo una islitu-

zione, una dottrina, ricerchcranno
, si, se il falto delF approvazione

sia vero; ma verificato il fatto, (per esempio : della istituzione delF In-

quisizione, la canonizzazione di cerli Inquisitori ecc.) la conseguenza

doltrinalc Y accetlano con riverenza, senza punto brigarsi di scusare

la Chiesa per Y oscurita dei tempi, o per la rozzezza della civilta.

Anzi, se occorre, vanno, come il ch. AYiseman
,
come Y immortal

Balmes ed altri simili potenti ingegni, a ricercare il vero, proprio in

que' punti , ove i deboli paventano e vacillano. E a questo appunto
<' invilava f Ami de la religion dei 1 Maggio, aggiungendo quella

verissima ragione che da simili indagini sempre scintillano raggi

1 Quflle imprudence c-nfin que celle de ces apologies sans cesse reprodui-
/r.s dv Clnqumtion et de la cocrcition dans le domaine de la conscience . . .

Trailer a tout propos ces sujcts de'licats
,
en faire , dans les journavx , le

theme de dissertations necessairemcnl incompletes , qu'esl-ce autre chose

fjuc froisser saw profit des esprits irritable* ? (pag. 249).
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novelli di sublimissima filosofia, purche si sfuggano Ic esagerazioni e

si sostenga la prctta verita. Tutli cotesti vantaggi si perdono quando

s'incominda a vacillare nei principii. Ed ecco perche abbiamo vo-

luto inlerrogare i Pontefici intorno alia liberta, considerata sotto for-

ma di principle universale; ecco perche siamo certissimi che la

Chiesa mai non cambiera, mai non dissimulera la lore dottrina, quan-

d'andic la sua fermezza nel condannare Fen-ore avessc a far cade-

re"in basso per itna terza volta, come 1'Autore si spiega, la sua

fortuna.

Al qual proposito speriamo che il sig. abate Meignan ci permet-

tera di muovere qualche dubbio intorno a codesta maniera di con-

siderare le vicende della Chiesa sotto nome di fortuna , quando ot-

liene un qualche plauso popolare, e di infortunio quando e perse-

guitata dai vituperii. Sara forse colpa di quella pieta e ritiratezza

che ci condanna ad ignorare le cose del mondo; ma noi non credia-

mo che quelle alterne \icendc debbano considerarsi come fortune o

infortunii
,
ma si come assalti delFempieta diretti tutti dalla Provvi-

denza
(
non dalla fortuna

)
al maggior bene degli eletti e alia mag-

gior gloria della Chiesa, in nome della quale diceva 1'Apostolo: Cum

infirmor, tune potens sum. Molto piu erronea poi ci sembra quella

prudenza, con cui certuni vorrebbero guidare Y insegnamento della

verila coi calcoli dell
1

interesse, pognam pure che santissimo, come

Tinteresse temporale della Chiesa. 11 ch. Autore sembra pcnsare al-

trimenti, giacche ad ogni pie sospinto vanta i grandi vantaggi oltenuti

qui o cola, mediante Tindulgenza arrendevole ai progress! del secolo.

Ma codesta indulgenza, degnissima di approvazione quando condi-

scende ai pusilli senza sacrificare alcuna verita, sarebbe tradimento

ed apostasia se giungesse a queslo eccesso. Ed appuntp per queslo

e il Pontefice e i Vescovi ,
dei quali cgli recita molle frasi in favore

della liberta, deir uguaglianza e della fraternita, sempre vi aggiun-

gono degli epiteti o delle restrizioni, colle quali si separano dai so-

fisti che promulgarono i diritti del 1789 1
; come questi si erano

1 Non avendo intere le pastoral!, la nostra asserzione si fonda tutta sul-

le parole che in favor suo recita F Autore medesimo. Ma anche in queste

Serie IV, vol. IL 5 25 Marzo 1 859
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separati dal Vangelo e dalla Chiesa, quando profanarono i sacri vo-

caboli per se sommamonte cristiani di liberta, di fraternita ecc. 1.

Nel che la Civilta Cattolica, lungi dal biasimare i Pastori supremi, ne

segui Tesempio anchc di recente, quando pubblico piu d'un arlicolo

per mostrare il senso cristiano die potevano avere le fiimigerate li-

berta: articolo die abbiamo ricordato nel quaderno precedentc (pag.

676), riportando i giudizii di Pio VI intorno alle liberta francesi.

Non cosi potremo esser d
1

accordo col ch. Autore nolle ragioni ,

con le quali egli pretende appoggiare la difesa che assume del re-

gnanle Pontefice. A leggerne codesta apologia confesseremo franca-

mente die fummo per dire anchc noi : la piety e ritiratezza dell' Au-

tore avergli impedito in quei giorni di conoscere il vero andameiilo

delle cose e degli spirit i. Se 1'avcsse conosciuto, come mai avrebbe

poluto dirci cheil Pontefice operava con picnissima liberta, quando

toglieva in prestito dalla Francia principii politic! ed istituzioni socia-

li 2? Se I'Autore conoscesse T Italia, saprebbe die le liberta municipal!

vigoreggiarono negli Stati pontiflcii lino all
1

invasione del primo Im-

pero ; perclie la Chiesa non ebbe mai qucllo spirito invasivo, con die

il moderno ccntralismo o fcrisce o calpesta tutte le vere liberta natu-

poche i Vescovi chiedono Liberte , Egalite, Fraternitc, devise cminnemcnt

chretienne (Monsignor di Angouleme). II Yescovo poi di Viviers dice csplici-

tamente clie cotesti principii nella rivoluzione furono stravolti, e si racco-

manda che ogmmo si sforzi de restituer a ces sainte* maximes leur signifi-

cation chretienne et tout evanffclique (pag. 239.) Ad un tal modo diparlare

e pienamente conforme quello della Civilta Cattolica. Ma se in que' mo-

ment! di tremenda agitazione, qualche frase meno esatta fosse sfuggita al-

lo zeloealla prudenzadi qualche Vescovo ;
sono eglino cotesti i moment!,

in cui Tautorita ecclesiastica pronunzia gli oracoli dottrinali?

1 Preghiamo TAutore di awertir bene queste parole, dalle quali risulta

che e Pio IX e i Yescovi di Francia non accettarono ^0-9 grand* prnn-l^fs

politiqucs (pag. 257); ma li ricusarono, per richiamare la societa ai grand!

principii evangelic!.

2 Ce pontife gcnereux, paye helas! d'unc noire ingratitude, n'adopta-t-il

pas en 4817 plusicurs de nos grands principes politiques, et de nos insti-

tutions sodalcs ? .... II importe de conserver a Fhistoire ce fait conside-

rable, que le Pape etait entre dans les voles liberales spontane'ment et avant

la pression exercee sur lui par les evcnements de 4848 (pag. 237).
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rali. Laonde se il Cardinal Consalvi dopo il 1815 o credette ,
o fu

costretto di restringere quelle liberta o di imitare qualche forma dal

cenlralismo francese
;

il ritorno a quelle liberta legittime non abbiso-

gnava <F altra ispirazione pel regnante Ponteiice
,

se non della sua

giustizia e delle sue reminiscenze giovanili. In quanto poi alia spon-

ianeita di ccrte istituzioni e dello Statute fondamentale, il ch. Autore

fara bene di rileggere do clie ne scrissc da Gaeta FEminentissimo

Cardinale Antonclli nella Nota ai rapprcsentanti delle Potenze, il 14

Fcbbraro 1849, nella quale si dice die Sua Santila dopo avere pro-

luniziate k parole del perdono .... eretta la Comulla di Stato
,

istituito il Consiglio deiMinistri, a^7

ca, sotto L IMPERIOSA NECESSITA

DELLE CIRCOSTANZE ,
accordata I istituzione della yuardia civica ,

nna nuova legge per ima onesta liberta di stampa e finahnenle uno

Stahito fondamentale per gli Stati della S. Chiesa 1.

Sebbene che occorre inlcrrogarc il Ministro
, quando parla solen-

nemente il Principe stesso? Legga piuttosto il ch. Autore Fallocuzione

dei 20 Aprile 1849 e vedra quivi in quante manlere cercasse resi-

sistere, con quanti tumulti gli si forzasse la mano, con quanto riser-

io ilPontefice condiscendesse 2. E noi die, scbbenc nel chiuso del

1 Civilta Cattolica I Serie, vol. IV, pag. 516.

2 Ne registreremo solo alcune poche parole, ove apparisce die dalPA-

prile 1847 fino al 14 Marzo 1848, quando si puhblico lo Statute, il Governo
fu continuamente combattuto

, incalzato, violentato. Pro singulars nostro

in subditos affectu dolebamus, ac vehementer angebamur, . . . cum assiduos

illos populares motus . . . pad tantopere adversos vidcremus .... Itaqne
mense Aprili anno 1847 per publicum edictum. . . monere hand omisimus,
ut ab eiusmodi popularibus conventibus et larc/itionibus scse abstinerent . . .

omnemque in nobis fidudam collocarent. . . . Verum salutaria haec nostra

monita, quibus tantos populares motus compescere .... nitcbamur, pravis

quorundam hominum desidcriis et machinationibus vehementer adversaban-

tur. Itaqne indefessi agitationum auctores, . . . inx dum monita ilia nostra

noverunt, hand destitere contra ipsa ubique inclamare, et acriori usque stu-

dio incauias multitudines commovere, eisque callidissime insinuare .... ne

illl tranqmllitati a Nobis tantopere exoptatae se umquam dare vellent, cum
insidiosum in ea lateret consilium

,
ut . . . ita in posterum duro sermtutis

iuyo facilius opprimi possent. . . Plurima scripta typis quoque edita atque
acerbissimis quibusque contumeliis, convidis , minisque plenissima ad Nos
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noslro rilirojummo tcslimonii dclla tragicominedia della prelesa con-

giura (17 Luglio 1847), noi die moltc >ollc udimmo i nolturni urli

frenetici di quel branco di dimostratori, die andavano gridando morte

di qua, abbasso di la
;
noi possiam fargli sicurta die il Govcmo pon-

lificio non godeva allora di quella serena liberta die T Aulorc gli re-

gala, con una mirabile sconoscenza dc'fatti e semplicila di giudizii.

E solo supponendo in lui tale sconoscenza dei fail! c scmplicita di

giudizii, noi possiamo comprendere la strana apparizione in un gior-

nale cattolico di coleslo articolo in moment! si angosciosi pel Go\er-

no pontificio, menlre i diplomatici av\ersi yanno schiamazzando ri-

forme, fingendo di non vederle gia cseguite; mentrc quello sciagu-

rato Sterbini, die chiedea Riforme nel 1848 colFipocrito grido di

Viva Pio IX
,
si prcsenta nelle Corli straniere alia testa de'faom-

sciti chiedendo mezzi per ripigliarc T opera d
1

ipocrisia e di ribollione !

Che in tal momento tin Cattolico, un sacerdolc scappi fuori a pub-

blicare die le riforme implorate sono innocentissime
;
die furono il

desiderio spontaneo del gran Pontclicc
;
die egli accetio dalla Fran-

cia non solo le istituzioni, ma i (jrcnuli prmcipii ; die fu nell
1

accci-

tarli pienamente libero
,
non pur dalla violenza

,
ma perfino dalla

pressione morale
;
in verita una tale coincidenza non puo spiegarsi

altrimenti die con la scusa da noi addotta, giacche non \ogliamo

supporre il Meignan concorde col La Gueronniere : specialmente leg-

vnissa fuere, gua'e oblivions sempiterna obruimus, flammisque tradidinws. . .

Sed huius falsissimae coniumtionis pmelextu inimici homines eospectabant,

ut populi contemptum, invidiam, furorem contra quosdam kctisslmos quosque

viros virtute, religions praestantes , at ecclcsiastica etiam dignilate insignes

nefarie commoverent atque cxdtarent. Probe nostls
,
in hoc rerum acslu ci-

vicam militiam fuisss propositam ac tanta edentate collcctam
,
ut recta? II-

lius mstitutioni et dlsciplinae consult mlnlme potuerit Invalucrat, en

inslitulionc (Consullalionis) et Pontificii ref/hmnls indolemacnaturam imniu-

tari , et nostrum auctoritatem consullorum iudicio subiici ; idcirco eo ipso

die, quo ilia Status Consultatio inauyurata fuit, hand omisimus turbulentos

quosdam homines, qui Consultores comitabantnr, yravibus severisque -verbix

serio monerc. . . etc. Queste poche frasi, che meritano esser lette in fonto,

col rimanente, faranno comprendere al ch. Autore se sia vero cKe rien

n'enlevait encore au Pape la liberle morale de ses actes (pag. 237).
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gendo nel principio di queslo medesimo quadcrno del Cowe$pmdant
II bell' articolo del De Falloux : La question italienne, saviamente

premesso come antidote all
1

articolo clie andiamo esaminando-* >o9il

Fu libero, si; lo diciamo ancor noi, fu libero il Pontefice, mentre

firmo quei decreti, come libero e scmprc Y eroe cristiano, quando e

pronto a scendere dal Irono per salire al patibolo. Fu libero, ma vuol

saper come? Glielo dira chi scrive questo articolo, lietissimo di conse-

gnare in questa occasione alia storia una parola degnissima di tra-

mandarsi ai posteri. Egli si prcsentava nei primi di Novembre 1847,

quando ccheggiavano luttavia le grida frcnetichc di que
1

baccanali

nolturni. Ed accollo con quclla bcnignita serena, clie mai non si an-

nuvola sul volto paterno di Pio IX, Fudi deplorare gli eccessi di quei

delirii e poi: Sappiamo, soggiunse il Pontefice, dove costoro ci vo-

gliono condurre : cedercmo finche la coscienza ce lo permette ;
e giun-

li alF estrcmo clie gia abbiamo previsto, potranno farci in minutissi-

mi pezzi, ma colF aiuto di Dio non c
1

inoltreremo di un passo .

Ecco qual fu la liberta, con die si acceltarono dal Pontefice, non

i principii del 1789, ma eerie istituzioni die, purgate da cotesti prin-

cipii, potrcbbero esserc, non die tollerabili, vantaggiose. In altre

poi ,
ore e insinuata una tolleranza di qualche male

,
la condiscen-

denza del Pontefice fu legittima, fu prudente, perche fu, come disse

r Eminentissimo Segretario di Stato una necessita (ed appunto sotto

tale aspetto la Civilta ne assunse molte volte ,la difesa 1) ;
ma fu lut-

f altro clie quclla prelesa approvazione assoluta e spontanca delle

famose liberta, clie F Autore vorrebbe ailibbiargli.

E lanto basti intorno alF articolo del Comspondant. II poco clie

ne abbiam delto potra mostrare al cli. abate Meignan clie non siamo

a parle di quella esagerazione di dottrine, a proposilo della quale ci

fa entrare in ballo 2; die le nostre dottrine teoricnc intorno alia mo-

derazione della liberta sono a un dipresso le sue : die quando dicem-

1 Vedi p. e. nella Civilta Catlolica: II Papato e gli Ordinirapprcscntativi

I Serie, vol. Ill, pag. 493 e segg. ; Risposta ad un Costituzionale pontifido

I Serie, vol. IV, pag. 510 e segg.

2 Nous ne voulons signaler qn
y

un fait, I' escagemtion des doctrines (pag.

243).
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mo non volersi dal mondo F assoluta liberta
,
vedemmo il mondo

qual egli lo vede, e narrammo il falto che egli conferma. Siam dun-

que nel noslro diritto se lo preghiamo a Icggcrci u\i altra volla
,
c

con qualclie attenzione, prima di confutarci.

Se poi permette die aggiungiamo u.n consiglio, gli suggeriremo di

non fidarsi di quel troppo desidcrio di promuovere gF interessi tem-

porali della Chiesa per mezzo di allcanze co
1

nemici moderati, o di

reticenze 1, con cui si spera di guadagnare F aura del popolo e il fa-

vore de'miscredenti. Non e cotesfaura il bene, a cui la Chiesa ago-

gna : non sono coteste le armi
,
con cui vinse e si dilalo la Chiesa

;

ma si la fermezza nelF insegnare candidamente la verita
,

la carita

nelF abbracciare tulli gli erranti che docili le tornano in grcmbo ,

la fortezza e generosiia nelF affirontare i disprczzi delF opinione e le

persecuzioni dei potenti. Col taccre o dimezzare la verita per amo-

re degF interessi della Chiesa, altro non si ottiene, che quelle mezze

conversion} o piuttosto condiscendenze d
1

uomini mat convertiti, si-

milissime alle dette da lui
wofiialgie,

che gridano : Viva Pio IX, fm-

che si danno a credere averlo ingannato ;
e quando poi si accorgono

esserc stali da lui conosciuti appieno, benche tollerati, cangiano gli

osanna in crucifige e le illuminazioni in eannonate.

1 Sappiamo esservi un tern-pus tacendi; ma non dee questo tempo con-

fondersi con la dissimulazione politlca. Quello rispetta i pusilli docili a cre-

dere, ma deboli a comprendere ( Non potestis portare modo); questa uccel-

la air aura popolare, temendo le dicerie dei potenti : quello compatisce ai

deboli, questa adula gli orgogliosi. Ar

eggasi di cio ampia dichiarazione in

S. Tommaso 2.
a
2. ae

, q. Ill, a 2. e 3, q. XLII, a 2. ove fra gli altri si citano

le seguenti parole di S. Gregorio : Cum de veritatc scandalum oritur, magis

est sustinendum scandalum, quam veritas rclinquatur. Ed e certo cosa cu-

riosa che abbiasi a tacere F insegnamento della fede, per non dispiaeere

ai suoi nemici.
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Scritti varii intorno alia Quistione italiana.

Yolendo dair una parte tenere i nostri lettori al corrcnte del varii

scritti, die in Francia e in Italia si vanno pubblicando sopra la cosi

delta Quistione italiana, di cui lulti gli animi sono piu o meno preoc-

cupati ;
e non potendo dalFallra esaminare ciascuno di essi separala-

mente
(
il die richiedcrebbc assai piu spazio clie il uostro Periodico

non comporta ) ;
siamo venuti nel pensiero di fare come una rivista

complessiva, che dia qualche contezza almeno dei piu nolevoli, e fac-

cia vedere quali fantasie vadano frullando pel capo ai nostri agita-

lori politici.

E cominciando dagli scritti francesi, ci si presenla in primo luogo

un libretto in 06 pagine del sig. de Girardin, intitolato La Guerre, nel

quale si prende a confutare il noto opuscolo di La Gueronniere : Na-

poleon III el rItalic. II de Girardin mostra passo passo la falsita e Fas-

surdila delle idee contenule in quell
1

opuscolo, e Fassoluta niancanza

di senso pratico che vi si moslra. Che siprelende? egli dice. Pacificare

T Italia. Ma che? e forse in guerra Fllalia? Avesse per avventura sba-

glialo il calendario, sicche invece delFanno 1859 dovesse leggervisi

il 1849, e ci Irovassimo alia vigilia della batlaglia di Novara 1?

1 Est-ce que nous serions encore en 48A9 a la veille on au lendemain de

la bataille de Novare? Pag. 13.
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Bisogna stare alia pubblica opiniono. Si! Come la conosceretc Yoi?

Dallo schiamazzo di quattro scriltori o dal baccano d'alcuni studen-

ti 1 ? Si vorrebbe costruirc perfettamente la nazionalita Haliana. Be-

nissimo; ma costruire una nazionalila, lasciando altre nazionalita sen-

za costruzione, si e un far trionfarc non 1' indipendenza ma Y incon-

seguenza 2. E non vanta la Polonia almeno gli stossi tiloli die T Ita-

lia, e non si trova scnza paragone piu soggetta? E se e ingiusto die

un Principe straniero abbia sovranita sopra allra nazione
; perche la

Francia non abbandona FAlgeria, e Y Inghilterra le Indie 3? Come

poi v'impromettete voi d'impedire Felemenlo rivoluzionario, die si me-

scolera scnza fallo aU'elcmcnlo nazionale? La sola presenza di Gari-

baldi, cbe si dice arrolare gia una legionc, dee porvi in sospetto. E

se Mazzini previenc o seguita le nostrc bandiere, lo trattercmo noi da

alleato o da nemico? Se da neinico, che pensera Y Kalia? Se da al-

lealo, che pensera Y Europa 4 ? Jnfinc la confederazione degli Slati

italiani
,
che si propone, sotto la prcsidenza del Papa, e una vera ri-

dicolaggine. Se questa presidenza e meramente nominale
,

il Papa

non sara libero
,
ma soggelto alia volonta dclla Confederazione. Se

poi non e nominale ma reale, come reslera distinta in faccia al mondo

1 Q'appelle-t-on I'opinion? Comment la reconnaUre? Comment la consul-

ted Comment la constater? Ivi.

2 Ce ne serait pas le triomphe de FIndvpcndance , ce scrait de ['Inconse-

quence. Pag. 14.

3 Les titres et les drolls de la Polocjne, si souvent proclame'sf ne sont-ils

pas egaux aux drolls et aux titres de VItalic ? Que repondrait la France a

VAngleterre $i celle-ci toujours au nom des nationalites vaincues , hti disait

de renoncer a la domination en Algerie? Que rcpliquerait VAngle terre a la

France, si celle-ci a son tour et par les memes motifs la reqiterait d'abdiquer

fempire des Indes? Pag. 15.

4 S'il est vrai que Garibaldi , rintrepide de'fenseur d Rome en 1849,

s'occupe deja de lever une legion, que represenlcra-t-il a -non yr-u.r, il serait

plus juste de dire aux wires ? Representera-t-il felement national, ou I'ele-

ment re'volutionnaire? . . . Si rinsaissisable Mazzini, Vancien triumvir de la

Re'publique romaine , devance ou suit nos arnwes en Italie, verrons-nous en

lui un allie on un ennemi? Si nous le traitons en cnncmi , que peiisera I'Ita-

lic? Si nous le traitons en allie, que pensera PEurope? Pag. li).
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caltolico T autorita spiritualc dalla tcmporale
1 ? Si ricorrera al sisfe^

ma costituzionale? I fatti del 48 v'insegnano quant' esso valga. Oueste

riflcssioni sono assai giuste c meritano d'esscre ponderate da chiun-

que ha tuttavia sano Tintelletto. 1 liberal! non vorrebbcro che si mo-

vessero per ora simili question! ;
ma le coscienze cattoliche vi sono

interessale, ed esse non son dispostc a farsi uccellare balordamente.

II sig. de Girardin si fa un'obbiezione; ede die il Piemonte si e

talmente inollrato. die oggimal non potrebbe ritirarsi dal muover

guerra, senza elie il eonte di Cavour si ritirasse dal Ministero, e il Re

abdicasse la corona. Egli risponde che questa e una pretta esagera-

/ione. L' uomo di senno non dee lasciarsi guidare dal puntiglio, ma
dalle regole delta prudenza ,

tollerando con coraggio civile die con-

tro di lui brontoli la maldicenza. Vittorio Emmanuele puo continua-

re ad assidersi sul trono e il suo primo Ministro a reggere lo Stato,

disprezzando le ciarle degli awcntali o malevoli. Ne Tambizione del

conte di Cavour dee credersi lesa per andar a vuoto il disegno di

guerra; giacche egli dee star contento a due grandi fatti per opera sua

di gia compiuti: la spedizione del contingente piemontese in Crimea,

e il matrimonio della Principessa Clotilde col Principe Napoleone.
II primo di tali fatti ha elevato il Piemonte da Potenza di terz' ordine

a Potenza di prim' ordine 2; il secondo equivale ad un esercito 3.

1 Si cette prisidcncc n'e$t pas settlement nommale, comment opercra-t-on,
dans les memes mains , cette separation entre le temporel et le spiritual, si

difficile a operer de Vaveii de Napoleon I? Oil commencera I'autorite temporel-
le? Oufinira I'autorite spirituelle? On ne le dit pas. On sera la garantie qne

lapresidence de la Confederation par lePape ((sera autre chose que I'autorite

catholique appliquce aux interets de Vordre temporel?)) On ne le dit pas. Cam-
ment condlicra-t-on sans les confondre le pouvoir pontifical et le pouvoir

prcsidenticl? On ne le dit pas. En qucllcs drconstances le Pape n'agira-t-il que
comme pontife? En quelles autres drconstances le Pape n'agira-t-il qne comme

president? On ne le dit pas. Par quels moyens parmendra-t-on a condlier fin-

fallibilite papale avec laresponsabilitepoUtique? Onneleditpas. Sera-ce en

recourant au regime parlamentaire? 4850 et 1848 nous ont prouve ce que
valaient a Ve'preuve la fiction de FinnolabilUe royale couvertc par la re&pon-
sabiiite ministeriale. Pag. 22.

2 II (il Piemonte) a passe du rang d'Etat de troisieme ordre au rany
d'Etat de premier ordre. Pag. 31.

3 Ce manage vaut une armee. Ivi.
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Essi dunque bastano ad immortalare il sig. Cavour. Ed in vero che

potrebbe un piccolo Stato pretendere di piu da un suo Ministro, che

vedersi per opera di lui elevato a Potenza di prim'ordine, e fornito

d
1

un esercito ,
che per giunta non cosla nulla air erario ? II conte

di Cavour cessi dunque dagli apprestamenti guerreschi, e non ag-

gravi lo Stato di nuovi debiti.

II sig. de Girardin adunque si dichiara per la pace e consiglia fede e

pazienza. I/ora deiraffrancamento none giunta; echiper affreltarla

urta con la mano Y indice sul quadrante delF oriuolo, non accele-

ra il tempo, ma ne falsifica Findicazione 1. Sotto un solo aspetto

T Autore non e alicno dalF approvare la guerra, ed e se questa si

\olga non ad affrancare F Italia, cosa chimerica e che non durcrebbe,

ma ad allargare F Impcro francese, rcstituendogli le perdute frontiere

c vendicandolo del rovescio di "Waterloo 2. Ma in lal caso conver-

rebbe collegarsi polla Russia, ed aver dichiaratamente nemiche Fln-

ghilterra e la Prussia 3. Egli ricorda a tal proposito F idea annun-

ziata dal Persigny nel 1834 della divisione dell
1

Europain due Imperi,

Funo occidental
(
il francese

) ,
Fallro orientalc

(
il russo

) ,
ed i pensieri

di iNapoleone I intorno alFunificazione di lutta FEuropa. Cosi eglisug-

geriscc di sostituire alF idea italiana F idea napoleonica
4

;
il che gli

sembra tanto piu giusto, in quanto die la Francia sola tra le grandi

Potenze europee e rimasa al di sotto di quel che posscdeva nel 1740,

mentre lutte le altrc quattro Potenze si sono accresciute. Soprattutto

F Inghilterra c divenuta onnipolente pel dominio de' mari
;

il che

nuoce massimainente alia Russia. Ouindi FAulorc termina il suo li-

bro con questa alternativa : Ou la Guerre avec ses conquetes, on la

Paix avec ses progres.

1 L'hewre de latUlwrance n'a pas encore sonne pour FItalic. La mainim-

patiente, qui avancerait I' aiguille sur le cadran, ne ferait pas marcher le

temps plus -vile; elle ne marqueralt pas I'heure, elle la fausserait. Pag. i3.

2 Soit une guerre c/ui rembourse cc qu'elle coutera ; soil une guerre qui

rciujc Waterloo; soil une guerre qui rende a la France ses frontieres perdues.

Pag. 36.

.'J Mieux vaudrait avoir tout de suite centre soi FAngleterre et la Prus-

,S7' it I'e'tat a" ennemis declares, qu' a /' etat de neutres embarrassanls.

Pag. 37.

4 Pag. 50.
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Piu vasto e il sogno del sig. Federico dHainault nol sue libro in-

titolato YAvemr de I'Europe, die pereio contionc quindici pagine di.

piu. In esso FAutore dope aver annoverati i torti del Congresso di

Vienna, da cui Flnghillerra e quella die ha tratto il profitto maggio-

re, e dopo aver descritta la presente irrequietezza degli animi, pro-

pone come rimedio di restringere F Inghilterra nel cerchio delle sue

aeque natural! e cancellarla dal novero delle grand! Potenze conti-

nental! 1. II Continente poi d'Europa doyrebbe dividers! in tre parti,

sccondo le tre grand! razze, a cui appartengono i popoli die lo abi-

tano; vale a dire la razza latina, la germanica e la grecoslava. La

prima unirebbc in una sola confederazione Francia
, Spagna ed Ita-

lia; la seconda abbraccerebbe tutti gli Stali alemanni ; la terza strin-

gerebbe tra loro la Russia, la Grecia, eccetera. La prima avrebbe la

religione cattolica, la seconda la protestante, la terza la grecoscisma-

tica. Come yedete, FAutore trincia francamente anclie le coscienze

dci popoli : figuratevi se si spavcnti delle difficolta ctnografiche e

geografiche. Egli scontrandosi in alcuni popoli alquanto anfibii, su-

bito trova il posto da collocarli. L'Olanda diventi tedesca, il Belgio

francese
,

i Rumen! slavi. Preso poi in mano il mappamondo e ti-

rando non piu che due linee ora rette, ora oblique, ora a zigzag

sulFEuropa, vi da belle e precise le tre division! del suolo.

Poco dissimile dal precedente e un altro opuscolo, diegual mole,

inlitolato: Un Congres et non -la Guerre. In esso si osserva die il

mondo politico presente e appoggiato a due trattati : a quello di Vien-

na del 1815 e a quello di Parigi del 1856. II primo e lesivo della

Francia, il secondo della Russia. Dunque bisogna stracciarli ambedue

(conseguenza naturalissima) ;
e assestare FEuropa sopra altra base.

Questa base dovrcbbe essere la creazionc di Ire grand! Stali conti-

nental!
,
formati da tre grand! gruppi : il gruppo francoromano, il

gruppo germanoteutonico, e il gruppo russoslavo. I popoli che non

1 Renfermer rAngletcrre dans la ceinture liqitide en Europe, en ne

ceptant plus comme grande puissance continentale : I'empecher de eantinner

son role desorganisateur, tout en rindcmnisant par I'mvestiture mon&polai-
re des possessions lointaines, oil elle pourra s'etendrc, se fortifier, s'enrichir en

dvilisant: tels sont les moyens que nous voulons proposer. Pag. 10.
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possono ridursi ad essi, formerebbero varii Stati di secondo ordine,

obbligati a neutralita assolula. 1/Inghillerra rcslerebbe Potenza ma-

rittima, ma bilanciata nelle sue forze dalla flotta riunita del ire gran-

di Stati continental!. Cosi non solo la quistione italiana resterebbe

sciolla (e chi ne dubita, poiche Tltalia diventerebbe appendice della

Francia?) ,
ma resterebbero ancora sciollc tutte le altre quistioni;

eccetto, s'intende, le nuovechc dalla soluzione stessa risullerebbero.

La sola cosa, die T Autorc chiede in visceribus, si e che in niuna

guisa si venga a fare guerra per do, ma die la faccenda si risolva

in un Congresso politico ; giacche a qua! fine corrcrc alle uccisioni,

alle stragi, e a tutti gli orrori di una guerra, mentre le cose possono

aggiustarsi pacificamente? La petizione delF Autore e giustissima;

massimamente che qui alia fin fine non trattasi die d'una bagattella.

Alle pacifiche intenzioni del prelodato anonimo e del tutto opposto

un opuscolo intitolato : La Guerre cest la Paix, che il sig. De la

Forge dirige contro le utilitarie proposte del sig. de Girardin. Egli

sostiene che la Francia dee intraprendere la guerra per mero spi-

rito cavalleresco e senza pretendere nulla per se medesima, tranne

il merito d'aver fatta un'opera di carita. Questo scrilto non e note-

role, se non per le sciocchezze die dice intorno al poter temporale

dei Papi ,
e pero non merita die ce ne occupiamo piu a lungo. Ma

interrompiamo Tesame degli scritti francesi per dir qualche cosa de-

gritaliani.

Qui avremmo voluto cominciare dalla scrittura del sig. Salvagnoli,

la quale e un vero capo d'opera diaudacia c di scipitezza 1. Maper-

ciocche essa e V ultima delle pervenuteci ,
ne parleremo separata-

I Una corrispondenza di Firenze, inserita nel giornale mazziniano : Pen-

siero ed azione n.13, ci da ragguaglio del come al sig. Salvagnoli sia ve-

nuto in mente di comporre il suo libro. Parlandosi delle mene dei liberal!

torinesi per muovere i toscani a una manifestazione, ricusata da questi, di-

cesi cosi : Poi Salvagnoli promise una pubblica petizione, e non la fece ;

poi promise un libro, e non lofece; finch e Cavour, indisposto delloandar

timido e delle mancate promesse, gli marido, per comprometterlo, la croce

mauriziana. Povere croci mauriziane! diventate prezzo e zimbello di

ciance avvocatesche !
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menle nel prossirao quaderno: in questo dobbiamo dar luogo alle

allre : Prior in tempore, potior in hire. ^fo
Primi pertanto di tempo son due faseicoli del sig. Carlo Catinelli,

di cognome italiano ma di nascita austriaco, come asserisce egli stes-

so 1. Essi son principio d'un'opcra piu voluminosa, in cui TAutore

si propone di discutere lulti gli argomenti, die sogliono arrecarsi

per rindipendenza ilaliana. Non essendoci venuti a mano se non i

soli anzidetti due faseicoli
;

di essi soli esporremo il contenuto. L'A.

comincia dal mostrare die qualunque fossero i discorsi dettali da

Napoleone I in S. Elena, e le parole da lui proferite intorno alFIta-

lia
;

i fatti furono ben divcrsi : giacche egli ridusse a comparlimenti

franeesi molti Stati italiani e dichiaro Roma la seconda citta della

Francia. Ribatte T argomento preso dai proclami delFarciduca Gio-

vanni nel 1809 e dei Principi alleali nel 1813 promettenti Tindi-

pendcnza ; giacche essi non furono accettati dagli Italiani
,

i quali in

cambio d'insorgere, come erano invitati di fare e facilmente poleva-

no
,

si rimasero cheti solto il giogo in che erano, e concorsero anzi

col loro sangue c col loro denaro alia continuazione del medesimo 2.

1 II titolo di questo scritto e : Sopra la Quistione italiana, studii di Carlo

Catinelli. Gorizia. Ambedue le dispense portano la data del 1858, e cosi la

loro pubblicazione e anteriore agli ultimi rumori di guerra.

2 II Salvagnoli ricorre anch'egli alf argomento dei detti proclami, di-

cendo a pag. 78 del suo libro Delia indipendenza a" Italia: che nella guer-
ra contro Napoleone I si promise all' Italia F indipendenza per tirarla a

buttar giu il colosso; ed a pay. 89 aggiunge che I' Austria fin dal 4809
chiamb yl'Italiani a insorgere contro Napoleonc, percke rivendicassero la in-

dipendenza loro. Nondimeno invece di dimostrare che Y Italia veramente

insorse per dedurne: dunque, avendo essa fatto do a che la invitavate,

mantenete la promessa; dimostra tutto il contrario, cioe che T Italia si

mantenne in fede del conquistatore, anche dopo la sua caduta. Imperocche
dice a pag. 11 : Una prova della sapiente fedelta degl'Italiani gli consolo

(a Napoleone I) la relegazione neirisola d
1

Elba : poiche andarono essi in

tin la ad offerirgli la corona delFImpero de'Romani e del regno d
1

Italia.

E reca il documento d'un tal fatto, togliendolo dalla Storia d' Italia del

Martini tomo I, lib. 3, p. 153. Si vede proprio che il sig. Salvagnoli eun
a\vocato che si curapoco della logica. Questo serva per ora di saggio :

mostreremo a suo luogo come di logica non ci e sentore in tutta la cicala-

ta di quel suo libro.
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Sicche concliiudc Fllalia esscrc slata in rigor di termini conquisla, folia

dalle Potenze alleale, e dispulata loro fino all
1

ultimo dagli Italofran-

cesi sollo Mural e solto Eugenio; eche perole Potenze vindtrici era-

no in pieno diriHo di riordinare F Italia con subordination agli in-

teressi gcnerali (FEuropa. Ciononstanle, soggiunse, esse tcmpcM-arono

Fuso di questo loro dirillo per modo, die il riordinamento avesse

luogo, con appena qualclie eccemme, nel piu pcrfctto accordo con

i voti delle rispetlhe popolazioni. Soprattutlo egli cio dimostra a ri-

guardo dei Lombardi, scrvendosi delle aulorita del Maroncelli, del

Gualterio e del Canlu; Fullimo dei quali dice espressamenle die

quando Eugenio broyiiava per oUenere iudirim dai reggimenli ila-

liani, e dal Senalo ilalico la dicliiarazione di Re, non liusci nelF inten-

to, perche era conlrariato da molli ufiiziali
,
c perclie Nobili, pre-

fi e il grosso delict popolazione propendevauo per FAuslrm. Ouindi

dimoslrachc ragitazione posleriore contro il suddetto riordinamento

e slala prodotta c alimentala dai scliarii coi mezzi piu riprovcvoli.

Passa poi a provare come TAusti'ia nella sua presenle posizione, e-

stensione, composizione e possanza, e per TEuropa in generate e per

Fltalia in particolare una vera necessila; e conchiude die, cssendo

il Piemonte un vicino inquieto, die Irama del conlinuo contro di essa

Austria, e d'interesse europco ed ilaliano il ridurlo al dovere 1. E per

verita un \into die fa la pace col nascosto pensiero di riassalirvi co-

me prima il potra, c un conllnante die \i suscita del continue disturb!

e gitta fiamme in casa, non sono la piu bella cosa del mondo. L'o-

nore, la lealta, la morale non pare die debbano chiamarsene gran

falto content! .

Sensi del tutto contrarii ai precedent! contiene la lettera indirizza-

la dal Farini a Lord Russell 1. In essa si dice che i traltali del 15

1 Concludiamo. L'Europa abbisogna di un
1

Austria forte, posscnte, la

di cui azione sia libera ed intiera. Una tal Austria non puo aversi senza

che si ponga fine airagitazione che dal 1814 in poi tormenta e funesta TI-

lalia, e etc non e che una specie di trastullo, un passatempo dei di lei agi-

tatori . Pag. 136.

2 La Quistione itallana , Lettera di Luigi Carlo Farini a Lord John

KusselL Torino 1859.
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riescono a danno dell
1

Italia e a pericolo deir Europa ;
clie il regno

Lombardoveneto non ha, secondo che erasi promesso, amministra-

zione propria ;
che la venuta degli Austriaci per aiutare in divers!

tempi il Re di Napoli, il Papa, il Piemonte, i Ducali, contro le inter-

ne rivolture, debbono aversi per invasion! despotiche ;
che V essere

stato un tale aiuto invocatodaglistessiPrincipiitaliani,none ragione

che lo giustifichi ; giacche i Principi non hanno diritto a contrariare

Fautonomia dei popoli, e Tautonomia dei popoli importa che possono

fare rivoluzioni come e quando vogliono. Fatta poi una descrizione dei

rigori usali dai diversi Govern! della Penisola contro gl
1

interni cospi-

ratori, esorta il nobile Lord e tutti gHnglesi a non volere restringere le

loro vedute al solo Stato pontificio, ma ad allargarle a tutti gli Stati ita-

liani. Onindi lamentasi si di Lord Derby per aver censurato il discorso

del Re Yittorio Emmanuele, e si del Parlamento e dei giornali ingles!

per mostrarsi ora favorevoli all'Austria, contra cio che il Farini da es-

si si saria aspettato. Ricorda i meritidel Piemonte per aver accolti tut-

ti i fuorusciti italiani, per essere concorso alia spedizione di Crimea,

per aver emancipate lo Stato dalla primazia ecclesiastica
;
laddove

per contrario T Austria ha fatto un Concordato favorevolissimo alia

Chiesa. II perche simeraviglia come, dopo tante operebuone, il Go-

Terno piemontese debbaoggi trovare censor! presso una nazione, da

cui in passato ebbe plauso e conforto. Voi, egli dice, ci avete sempre

consiyliato a mantenere ed esplicare lanostra libertapermodo, che

fosse di esempio e di scuola e di speranza a tutta I' Italia 1. Ora no!

abbiamo eseguito appuntino tutto cio. I nostri esempii sono stati lu-

minosissimi e di una edificazione incredibile
;
tutti glltaliani ne vanno

in visibilio. Le nostre lezioni sono state moralissime
;
e se tutti gli udito-

ri non se ne sono bastantemente approfittati, non e stata nostra la col-

pa. Come dunque ora ci abbandonate? Ah ! non sia mai ! Riflettete che

tutti i mali dllalia e i pericoli delFEuropa derivano dairantagonismo

tra ilsistema austriaco eil piemonlese; eTItalia non avra pace, fm-

che un tale disaccordo sussiste. Or e chiaro piu che la luce del giorno

che per dileguare cotesto anlagonismo ,
non e giusto costringere il

1 Pag. 25.
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Piemonte a quietarc, maegiuslissimo costringerc FAustria ad andar-

sene via. Ne si creda potcrsi do conseguire per opera di Congress!.

La pubblica opinione debbe omaiavereper com dimostrata die le so-

lite ampolle della diplomazia nonpossono sanare le piayhe d' Italia.

Cosi conchiude il Farini, e questa conchiusione mostra assai chiaro

che il sue voto e per la guerra.

Ma piu esplicito in favor della guerra e un altro scritto anonimo,

che quantunque assai breve e moito insulso, merita nondimeno die

se ne parli per la schiettezza, con la quale si esprime 1
. Eccone la som-

ma. I due nemici da combattere sono YAustria ed il Papato (lasetta

austrogesuitica, secondo il gergo del Salvagnoli, die ripete goffamen-

te le frasioggimaiviete del Gioberti). LaprimatienedivisaTEuropa,

il secondo T Italia. Coll'iimta italiana e incompossibile il Papato. 11

potere temporale di questo non dee mettersi neppure in quistione ;

tanto e chiaro die dee abolirsi. Solamenlc puo farsi quistione del

potere spirituale ;
ma la decisione di questa non appartiene ne alle

armi ne alle combinazioni della politico, ,
bensi alia coscienza de-

gl'Italiani, i quali, come siano un yiorno resi liberi e indipendenti,

decideranno col fatto : se loro convenya emancipare le proprie co-

scienze o giacere schiavi dello spirito in podesta altrui 2. Questo si

che e parlar chiaro e senza ipocrisia ! Per apparecchiare poi, prosegue

TAnonimo, questa beata redenzione dltalia, il Piemonte ha lavorato

per dieci anni
,
ed ora ne scorge T ora propizia. Ma non basta cgli

solo a compirla; ci vogliono gli aiuli della Francia, la qu'ale, coope-

rando a questa pia opera, avra in premio qirella piena liberta, di cui

essa oggi e stata privata. La guerra dunque dee farsi
; segua che

puo. Da essa o dobbiamo uscir yrandi o perire Ira le mine della pa-

tria nmtata in deserto 3. Tal e il voto disperato di questo matto
,

che e nondimeno idcntico a quello de' suoi consorti. Ma basli di lante

enormezze, rifacciamo gli orecchi de
1

nostri letlori con qualche cosa

di cattolico e di sapiente.

1 11 suo titolo e La sitnazione, il Bonaparlismo e la Guerra. Moncalvo J859.

2 Pag. JJ6.

43. M$
, > A\
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L'illustre de Falloux prcndc anch
1

egli in un breve arlicolo a trat-

lare la Ouisiione ilaliana, e la tratta con qucl senno, die solo uno

spirito sinceramcnte cristiano e una giudiziosa politica possono ispi-

rare 1. Non potendo riportare quelF articolo per distcso, come ne

avrcbbe il merito, ne accenneremo soltanto alcimi Iratti.

La Francia ha operate sempre con franckezza si nel bene, come

nel male
;
ne si piegherebbe mai a farsi strumento di subdola politi-

ca. Ouando essa faceva le Crociate, le faceva dickiarandosi franca-

mente cristiana
; quando moveva guerra ai troni, la moveva dichia-

randosi francamentc rivoluzionaria. Al giorno d'oggi solto Vinfluen-

za di quale spirito ci presenteremmo noi all
1

Italia? Ci presenterem-

mo come gli eredi di S. Luigi, o come i figli del Direttorio?E que-

sto un punto eke tocca le coscienze cattoliche, e la cattolica Francia

non puo tenersi sopra di esso allo scuro 2.

Di piu, la Francia andra sola alia guerra ? Cio destera ombre e

sospetti in tutte le altre Potenze. Si associera Y Inghilterra o la Rus-

sia ? La nostra influenza in tal caso sara vinta o collisa. E qua! mi-

racolo potrebbe ispirare alia Russia il nostro disinteresse
,
e all

1

In-

ghilterra il nostro rispetto per la Sanla Sede ? La Russia non parla,

ma e facile indo\inarne i pensieri. L' Inghilterra ha parlato ;
e qual e

stata la sua parola o piuttosto il suo grido ? II grido a pena raddol-

cito di Arrigo YIII e di Lisabetta 3. Non ci facciamo illusione :

1 Le Correspondant 25 Fevrier 1859.

2 Quand la France faisait les croisades, elle etait franchement ehretienne;

quand la France declarait la guerre aux trdnes, son gouvernement etait

franchement revolutionnaire. AujourcFhm comment nous pre'senterons-nous

a ritalie? Comme les hcritiers de saint Louis, ou comme les fils du Directoire?

Pag. 190.

3 La France fera-t-elle la guerre a elle seule ? Elle eveillera alors les

ombrages de tout le monde...Parviendrons-nous a nous concilier FAngleter-
re ou la Russie? alors qui peut predire , dans ce partage des forces , quel
sera au juste le partage de notre influence ! Quel miracle pourra inspirer a

la Russie notre abnegation , et a rAngleterre notre respect pour le Saint-

Siege? La Russie ne parle pas, mais il est aise de la deviner. L'Angle terre

ne dissumule rienf et, par un rare privilege, la question italienne, tournant

brusquement a n'Stre plus pour elle que la question romaine, amis d'accord

Serie IV, vol. II. 6 23 Marzo 4839



82 RIVISTA

quclli, che spingono la Francia a codesta guerra, non sono ne gli

amici del governo imperiale, ne gli amici delF Italia : essi sono gli

amid e i complici della demagogia europea 1.

Si fa della presenza di truppe straniere un
n

accusa capitate contro

la Santa Sede. E che? Esigereste voi che un paese privo, da lunga

data, di organizzazione militare, e che per lunghi secoli e stato go-

vernato da augusti Yecchi, armati unicamente della loro paterna ca-

rita e della loro sublime e tranquilla sapienza , possa sormontare
,

senza Tappoggio d'una forza materiale, le diffieolta inerenti all'epo-

ca noslra, e venutc per lo piu da difuori e da lontano ? Osereste voi

promoHervi di manlener T ordine in Lione o in Parigi con nulla piu

che affiggere sulle cantonate un esemplare della dichiarazione dei di-

ritti dell' uomo, ed incaricare un oratore di spiegarne alia moltitudi-

ne il contenulo 2 ? Si grida ancora che Tordine ristabilito negli Stati

ponlificii per inlcrvcnto straniero, per cio stesso dee tenersi per mal

fondalo. Sc questo principio fosse vero, esso rovescerebbe d'un tratto

tutto cio die da sessanfanni a questa parte si repula costruito, secon-

do il voto e il movimento popolare. E non e F intervento straniero

della Francia e deiringhilterra che ha slabilite il trono di donna Ma-

ria ed assodato quell o di donna Isabella? Non e Hntervento straniero

della Francia che ha consecrata la separazione del Belgio daU'Olan-

da? E per abbre\1are, non e T intervento straniero che s'invoca al

presente dagli agitatori d' Italia per abbattere cio die essi abborrisco-

no? Come dunque F intervento straniero diventa buono e cattivo,

giusto cd ingiuslo ad un tempo? In si patenti contraddizioni non puo

ravvisarsi principio, che valga diregola a chiunque s' intenda di di-

ritto e di giusta politica 3.

tons ses orateurs et tons ses ecrivains. Quelles sont leurs paroles, ou plutdt

qucl est leurcrft Le cri a peine adouci du seizieme siecle, le cri tfHenri VIII

1 Ceux qui cherchent a pousser la France dans nne telle vote ne sont ni

les amis du youvernenient imperial, ni les amis de fltalie: ce sont les amis

et \M complices de la demagogic europeenne. Queste parole bisognerebbe

che fossero ben ponderate e comprese da quanti sono uoraini di Stato e

non di piazza. Pag. 1JM.

2 Pag. 192.

3 *ag. 193.
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Queste fulili accuse mcsse da parte, die resta in piedi ? Pio IX !

Pio IX die ha amato e Yoluto, piu che forse non appariva possibile,

la liberta de'suoi popoli ;
Pio IX che ha preso di proprio e spontaneo

movimento riniziativa di larghezze, a cui altri Sovrani per ordina-

rio appena si lasciano spingerc ,
e che i Iribuni della plebe ben pre-

sto confiscano
,
come prima sieno giunti al potere 1.

L
1

esimio Statisia dimostra come la Francia
,
invecc di seconda-

re i voti del partito rivoluzionario, dovrebbe piu giuslamenle vol-

gere i pensieri e le cure all' affrancamcnto dei cristiani d'Orientc,

pei quali lanto poco ha conchiuso la guerra di Crimea
;

e toccando

dei torli del Piemonte conchiude con quesle sapient! parole : II Pie-

monte ha altresi bisogno d'esserc ammonito e raffrenato
;
la Francia

non puo ne lasciarlo ingaggiare alia ventura, ne lasciarsi ingaggiare

ella stessa dalle fantasie di lui. Quando la guerra non e il piu imperio-

so dei doveri, la pace e la piu inviolabile delle leggi. Apparliene alia

dignita del piu forte ricordar questa massima cosi volgare all
1

impa-

zienza impro\
7\ida del piu debole 2. Noi non aggiungiamo verbo;

il buon senso de' nostri lettori giudichi da se medesimo.

1 Ces accusations de parti mises a I'ecart , que reste-il debout? Pie IX!
Pie IX, qui a aime at voulu .... Faffranchissement de ses peuples; Pie IX,

qui a pris de son mouvement propre et spontane les initiatives qu'un souve-

rain ne prend d'ordinaire qu'en leur laissant inflige le caehet de la conces-

sion et que les tribuns se hdtent presque toujours de confisquer des qu'ils ont

atteint la supreme puissance! Pag. 193.

2 Le Piemont, a son tour, a besoin d'etre averti et modere ; la France ne

peut ni le laisser s''engager a I'aventure, ni se laisser engager elle-meme par
ses fantaisies. Quand la guerre n'est pas le plus impe'rieux des devoirs, la

paix est la plus inviolable des lois. II sied a la dignite du plus fort de rap-

peler cette maxime banale a I'impatience du plus faible. Pag. 196.
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ADRIANI MARCELLO IL GIOYANE Le Yite parallele di Plutarco, volga-

rizzate da Marcello Adriani il Giovane
;

tralte da im codice autografo
inedito della Corsiniana

,
riscontrate col testo greco, ed annotate da

Francesco Cerroti bibliotecario Corsiniano, e da Giuseppe Cugnoni Scrit-

tore della Yaticana. Vol. 1. Firenze Felice Le Monnier 48o9. Un vol. in

8.dipag. AT/, 452.

L'antico scrittorc delle memorie dell' Ac- Vito di Plutarco: e scbbene avessero una nu-

cademia fiorentina degli Alterati, 1'Alaman- raerazione loro propria, dovcano nondimeno

ni, il Yalori, il Gori e il Fiacchi sono teriersi per autografi, come i quattro degli

cordi nell'asserire die Marcello Adriani il Opuscoli per la medesimezza del carattere,

giovane voltu in italiano tuttc le opere del pel segno delle cancellature edei mutamenti,

Plutarco. Pur tuttavia il Fontani e I'Ambro- per lo stile tutto dell' Adriani, e infine per-

soli dubitarono della veritu di tal testimo- clie v'era il suo nome, scbbene nascoso quasi

nianza, iiulotti a cio dal fatto cbc i volnmi entro al volume (Vol. II, c.
a
569) in capo

manoscritti esistenti nella Riccardiana, nei alia vita di Demetrio o Antonio. j\on Urdu

quali il Gori assevero trovarsi la detta ver- il felice scopritore di si prezioso manoscritto

sione, non contenevano in effetto fuorche so- a darne contezza al pubblico, e il fece stam-

lo sessantre degli Opuscoli niorali di Plutar- pandone pei tipi
del Salviucci in Roma nel

co. La buona ventura voile cbe il ch. let- ^852 la vita di Focione come un saggio, alia

terato L. M. Kez/i, Bibliotecario Corsiniano, quale pose innanzi un suo ragionamento.

trovasse in questa biblioteca tre volumi ma- Divisava il Ikzzi di darle tutte alia stampa

noscritli : e in essi tutte le altre versioni del quelle vite
;
ma le molte altre "sue occupa-

Plutarco fatte dall' Adriani
,

conformc alle zioni
jjli

tardarono il compimento del suo

sopra mentovate testimonianze. L'uno d'es- disegno, e morte lo colse quando era pre-

si in 4.: sesto, carattere
,
carta

, ogni cosa parata solo una parte delle vite per la

simile ai tre volumi Riccardiaoi
,

editi dal stampa.

Fontani: contenevano sedici opuscoli del II ch. sig. Cerroti, succcduto al Iezzi nel-

Plutarco volgarizzati, cbe mancavano ai tre la Corsiniaua, accompagnatosi col ch. sig.

volumi anzidetti: e cio clie piu monta la nu- Cugnoni, curarono cho quel divisamento uon

merazione di tal volume cominciava dalla

carta 871, mentre che i tre Riccardiani fi-

nivano appunto colla 870. Oltre a cio lo sti-

andasse a vuoto. Essi raffrontarono il vol-

garizzaincnto doll' Adriani col testo greco

della recensiont- dilU-iske(Lipsia 177 '(-1782),

le si conforme al proprio dell' Adriani, i frt- e supplirono con brevi note a cio ehe 1'A-

ghie i mutamenti nel manoscritto si frequen-

ti,
clie non v

;
era luogo a dubitare die il Cor-

driani o cangia o intralascia; vi aggiunsero

alcunr dclle note poste (jia nella traduzionc.

siniano non fosse il seguito del Riccardiani, delPompei,editapelLe i>lonnier(^ 845-48 46);

e pero scrittura tutta di mano del traduttore. le postille marginali di niano dell
7 Adriani

Gli altri due voluiui in folio couteuevano le stamparo.no uellc anootazioni
;
e iinalmeute
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stri nostri, io sono ccrto che, se dara lode al

Pompei di fedelta nell'interpretare, e dell'es-

ser forse, qua e la, entrato meglio nell'in-

tendimento del greco scrittore, aiutato dai

moderni testi piu corretti
,
che agevolmente

pote avere avanti agli occhi
;
non potra non

dargliela ugualc a quella che 1' Adrian! si

mcrita per la mauient dello scrivere, pura,

propria, franca
? nativa, vezzosa e veramente

toscana *.

Non possiamo omettere un' avvertenza, e

si e che la riverenza dovuta all' innocenza del

giovani deve fare allontanare da loro un li-

bro, ove molte parti soiio pericolose, pel li-

bero esporvi che fa Plutarco costumi e sen-

tenze non caste.

aggiunsero al suo luogo la loro versione del

Paragone tra la vita di Timoleone e quella

di Paolo Emilio, che non si trova nell' au-

tografo dell'Adriani, non che una breve av-

verten/a ai lettori, unitamente col ragiona-

mento del Rezzi inentovato innanzi, dai quali

noi abbiamo ricavato, compendiandole, queste

brevi notizie. Da cio scorgesi che nessuna di-

ligenza fu per loro omessa, perche questa edi-

zione riuscisse il piu compiuta che si potesse.

A dire qual sia il merito intrinseco della

versione dell'Adriani, posta in riscontro alia

tanto celebrata del Pompei, ci varremo delle

assennatissime parole del sig. Rezzi, che col-

se con esse pienamente al segno. Chiunque

conosca ed assapori il hello stile e il puro

linguaggio usato da' sommi ed antichi mae-

ALIBRANDI ILARIO Per Le Solenni Esequie
- Celebrate A Suffragio Del-

TAnima Del Prof. Carlo Giovanni Villani Consigliere di Stato

Avvocato concistoriale Nella ChiesaDi S. Martino II Giorno X Feb-

braio MDCCCLIX. Per Cura E Concorso Unanime Degli Student!

Delia Facolta Legale DeirArchiginnasio Romano Discorso Funebre

Di Ilario Prof. Alibrandi. Roma Stamperia della Sacra Congregazio~
ne de Prop, fide 1859. Un fasc. in 4."

ALLODI GIOVANNI MARIA Serie cronologica deiYescovi di Parma con

alcuni cenni sui principali avvenimenti civili, del canonico Dottor D. Gio-

vanni M.a
Allodi, Professore di teologia dogmatica Parma Pietro

Fiaccadori 1854-1857. Due Yo/. in 8. di pag. 826,600.
Dall'anno 562 al 1854 la sede vescovile ro virtu; e propongono le congetture intor-

di Parma puo contare 1\ Vescovo di nome

e di data certa: sei dei quali furono deco-

rati della porpora cardinalizia. Ora i due vo-

lumi qui indicati espongono la successione di

questi Vescovi, le loro geste principal!, le lo-

ANONIMO Breve Racconto della vita e delle virtu principali della fu Rosa

Santoro, nata Yigo, morta in Genova il 18 Febbraio 1858 Genova

stamperia Casamare 1859. Un fasc. in 8.
- Cenni sulla vita scientifica del Cav. Professore Andrea Ranzi Firen-

ze tip. di Niccola Fabbrini 1859. Un fasc. in 4
- Delia vita di S. Camillo de Lellis, racconto storico ornato di belle inci-

sioni Roma presso reditore Hpografo libraio Bernardo Morini 1859.

Dispensa 4.* e 5. a Due fasc. in 4. grande.
- Esercizio di preghiere al nome Santissimo di Gesii, a Maria Yergine SS.,

ed a S. Bernardino da Siena
;

e pio esercizio in suffragio delle anime

purganti; con appendice Modena tip. di Carlo Vincenzi 1859. Un
fasc. in 16.

II divoto di Maria, occupato nella meditazione delle sue grandezze in tutti

i sabati, neHMntero mese mariano, e nellefeste principali delFanno. Ope-
retta composta da un sacerdote della Gongregazione della Missione To-
rino 1855 per Speirani e Tortone. Un vol. in 16. dipag. XVI, e 576.

no ai tempi piu oscuri
( 407-450, 527-562,

680-75! ....). Si ha cosi una molto chiara

ed ordinata storia della Diocesi parmense,
nella quale storia trovansi raccolte quante
memorie il tempo ci ha conservato.
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si stampatc in varie dispense le seguenti ope-
re Isabella, ossia Pamor

filiale, episodio

ANOMMO II mese di Marzo in onore di San Giuseppe, Sposo della SS,

Vergine, gia proposto da un Canonico Ferrarese, coiraggiunta di esem-

pi ,
della dedica di se e della propria famiglia, ed altre pie pratiche

Modena tip. deU'Imm. Concezione. Un vol. in 8.di pag. 462.

La Collezione di letture amene ed oneste Si pagano it. I,. 3 all' anno, e si ricevono

intrapresa in Modena al solo scopo di sosti- le singole dispense Tranche di qualunqiic

tuire libri ameni ed onesti ai molti che si di- spcsa per tutta P Italia (nieno il napoletano),

vulgano empii ed immoral! con tanto danno nel Tirolo italiano e tedcsco, Istria, Dalma-

della gioventu, offre questo bel voiumetto in zia ecc. Chi si associa alia Tipografia diretta-

doao ai suoi associati. Questo fatto soltanto merite per 12 copie nc avra 15. Finora sono-

basta a mostrare lo zelo ed il disinteresse di

quest' opera ; perc.he la grande e vcramente

straordiuaria modicita del prezzo non con- del secolo XY; // Lioncllo, del P. Brescia-

sente qnei grossi guadagni, dai quali un tal ni con nuovc giunte; Tommaso Moro, Lord

dono potrebbe essere tollerato senza notabile Cancollicre d'lnghilterra ,
storia del secolo

danno. Per convincerne i lettori bastcra qui XVI Oltrc a cio ie appendici: Le Ora ffi

notare le condizioni dell' associazione. Si Pasqua del Can. Smith; / due Orfani, o

pubblica ogni due mesi un volume di \1 fo- la vendetta cristiana; Unbeneftcionone mai

gli di stampa, e un libretto d' appendice di senza premio; Delitto epunizione, \ .
a Con-

32 pagine, del qnale ogni socio riceve 4 co- versazione storica; Pietro I' eremita.

pie, affinche le sparga fra il popolo.

Le trenta figure di Maria e i trenta principal'! suoi devoti dei primi se-

coli della Chiesa; ovvero nuovo Mese Mariano, arricchito di 31 preghie-

re, raccolte dalle opere dei Padri e Dottori della Chiesa, che fiorirono

dal III secolo delfera cristiana fmo al presente; per un sacerdote della

Congregazione della Missione Torino tip. Speirani e Tortone. Un vol.

in 46.dipag. 574.

Manuale di pieta ad uso dei seminarist*!, tradotto dal francese ed adatta-

to ai seminari cV Italia Torino per Giacinto Mariettl 1859. Un vol. in

32. dipag. 382.

E molto semplicc la partizione di questo ticolare per un giovane sacerdote. La pieta

Manuale. Esercizii quotidiani, settimanali, che ispira e pienamente soda, ma al tempo

mensili, anmiali poi delle principali divo- stesso fervorosa : Pcsposizionce concisa: scm-

zioni convenionti agli ecelesiastici, delle in- braci in sostanza un libro ben fatto, e mol(o

dulgenze annesse a quegli esercizii ed a que- opportuno ad aiutare Peducazione ecclesia-

ste divozioni, finalmentc un regolamento par- stica eP un giovane seminarista.

Relazione della mirabile guarigione di Suor Maria Luigia de'Conti Si-

monetti di Parma, avvenuta nel monastero della visitazione di S. Maria

di Modena, il giorno 28 Settembre 1858 Modena tip. Vincenzi 4858.

Un fasc. in 8.

Sul prezzo del grano per L. B. Torino tip. Falletti 1859. Un ro/w-

metlo in 16.

V autore di questo opuscolo ,
acre propu- della societa. Se si toglie questa parzialita,

gnatore del libero scamhio
,
accetta tutte le Popuscolo puo dirsi utile per alcuni savii

conseguenze di questo sistema
,

senza nes- consigli pratici agli agricoltori piemontesiy a

sun dubbio o restrizione, e vede in csso il cui e rivolta.

limedio universale a tutti i mail materiali
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ANONIMO Via spedita alia Santita, aperta a tutti i fedeli desiderosi di

percorrerla Roma stab. tip. di M. L. Aureli e C. 4858. Un vol. in 8.'

dipag. 246.

Questo libriccino serve come tli supple- P. Rogacci. La Via spedita e diretta a pu-

rocnto all' altra operetta intitolata Via si- rificar seniprc piii
1'uniano cuore dagli affetti

cura alia Santita della quale puo vcdersi viziosi, per disporlo cos'i alia piii perfctta cari-

piu iimanzi 1'indicazione, sotto il noiue del tii verso Dio ed il prossimo.

Vita di Giovanni Olier, fondatore del Seminario di San Sulpizio in Pari-

gi, con notizie in gran numero di altri celebri uomini de'suoi tempi,

tradotta dal francese da Paolo Capello, prete torinese. Volume secondo.

Torino BibliotecaEccle^iastica Editrice 4858. tip.Luigi Ferrando. Un

vol. in 8. dipag. 552. E il vol. VII, anno VII delta Biblioteca Ecclesia-

stica di Torino.

AflSELMI GIORGIO Istituzioni di Diritto Romano dell' Avvocato colle-

giato Giorgio Anselmi, Professore nella regia Universita di Torino

Torino Speirani e Tortone. Volume unico di pag. 264.

Questo volume, dcstinato, secondo V Av- viva vocc del maestro e quella che dee poi

rertenza premessa }
a servire di testo nella cornpierc , impinguarc , esornare la tratta-

scuola, ha i pregi che in tali opere sono de- zione.

siderati, concisionc, esattezza, chiarezza. La

ARNAULT Visile al Santissimo Sagramento, e alia Beatissima Vergine Ma-

ria, per domandare la conversione dei peccatori. Opera del sacerdote

Arnault, voltata in italiano dal francese per un sacerdote della Congre-

gazione della Missione
; colFaggiunta di un modo d'ascoltare la S. Mes-

sa per ottenere la conversione dei medesimi, e della preparazione erin-

graziamento per la confessione e comunione da farsi per il medesimo fi-

ne Torino 4858. tip. Speirani e Tortone. Un vol. in 46. dipag. 256.

ARRO FRANCESCO DelFEccesso e dell
1

Abuso di Potere, Considerazioni

politico-legali dell'Avvocato F. A., presidente in ritiro. Torino tipo-

grafia Editrice Arnaldi 4858. Un vol. in 8. di pag. 96.

L' Operetta doll' Avvocato Am, picciola di do, come dovcrc di ogni cittadino,il diritto

mole, contiene pero document! di talc impor- di disputare contra le Icggi; diritto che,

tanza, che c'indurranno forse ad csaminarla se puo giovare in un Governo popolare, quan-
con una particolare rivista. Due documenti do le legjji si propongono a furore e si stan-

frattanto spiccano a prima vista : il primo e ziano a vapore, sarebbe peraltro sommamente

quanto vadano illusi nella loro bonarieta certi nocivo nelle societa bcne ordinate, specialmen-

ammiratori entusiasti delle forme parlamen- te quando il popolo non e detto sovrano, nelle

tari, che eredono trovare in queste la panacea quali la pubbllca tranquillita dee principal-

contro ogni abuso di potere. Oh davvero ! mente ottenersi con P universale riverenza

veggano qui quello che si scrive nello Stato alia U'gge. Or qual riverenza puossi sperare

modello e dello Slato modello. a quelle leggi che sono perpetuamente o sotto

LJ
altro documento importante e, che molte i colpi degli accusatori che le crollano, o nel

volte ad un inconveniente si cerca rimedio in crogiuolo dei legislator! che le rifondono? Ma
un inconveniente peggiore, generalizzando, questo si a detto solo perche Pinserire nella

ad uso di cibo pei sani quel farmaco, che do- nostra Bibliografia questa Opera (di tenden-

vrebbe solo servire a contravveleno per gl'in- ze generalmcnle oneste) ,
non si prenda per

fcrini. Di che ci da nn esempio il ch. Autore, una piena approvazione.

proprio nella prima pagina, universaleggian-
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ARTICO FILIPPO Salmi cd Inni pel vesperi delle Domeniche e feste di

tutto Fanno, colla traduzione litterale in versi rimati, e collo stcsso me-
Iro del testo latino posto a lato, per intelligenza del popolo e per uni-

formita alle melodic della Chiesa, di Monsignor Filippo Artico di Geneda
Vescovo di Asti Roma stab. tip. di M. L. Aiireli e C. 1859. Un vol.

in 8.*dipag. A7A, 76.

AUDISIO GUGLIELMO II Buon Curato. racconto di Guglielmo Audisio.
- Roma 1859. Con questa punlata, che e il fascicolo III. delle Letture

Cattoliche, terminasi il racconto. Le tre punlate insieme formano 424
pagine.

Lezioni di eloquenza sacra per Guglielmo Audisio, gia preside della reale

accadeniia di Soperga, ed ora canonico di S. Pietro in Yaticano, e profes-

sore di diritto nell
1

Universita della Sapienza in Roma. Parte II. - To-

rino per GiacintoMarietti 4858. Un vol. in 8. dapag. 285 a pay. 622.

BELLARMINO ROBERTO Del gemito della Colomba, del Gardinale Rober-

to Bellarmino Milano stab, librario Battezzatil 859. Due punlate in 8.

fino allapag. 504, coslituenti i numeri 55 e 56 della Parola Cattolica, che

stampasi in Milano.

BERNABO-SILORATA PIETRO Eneide di Yirgilio tradotta dal professore

Pietro Bernabo-Silorata Torino stamperia dcir Unione Tipografieo-edi-

trice 1858. Dispensa 9. a

- I libri poetici della Sacra Bibbia, versione del professor Pietro Bernabo-

Silorata, socio deirAccademia delle Scienze di Torino. Serie 2.
a
, dispen-

sa 3.* e 4.* Asti tip. dci fratelli Paglieri 1858.

BIBLIOTECA CLASSICA ITALIANA pubblicata per cura del dottor Antonio

Racheli Trieste Sezionc letterario-arthtica del Lloyd austriaco 1858.

Dispense 5'4, 55 e 56.

In qucste trc dispense contengonsi i fogli di Fra Domonico Cavalca, c i fogli 30 - 54

2 - 6 del vol. II delle Croniche del trc Yil- dellc Opcrc di Benedetto Varchi.

lani; i fogli 40 - \\ del vol. I delle Opere

BORGATTI Del valore della moneta, secondo i principii comparati del

Diritto romano pubblico e private, della Giurisprudenza e della moderna

Economia : Memoria scritta dall'avv. Borgatti.
-

Bologna tipografia al-

rAncora 1858.

II chiarissimo
si{j. Aw. Borgatti, die inseri sesso della Romano Ruota era sfuqgilo che il

qncsta dissertazione ncl giornale piuridico rorso della moneta dipcndc da nna legge,

I'Irncrio di Bologna, spiega da se mcdesirno che I'uomo won pud a siia roglia distrug^-

Fintero concetto dell'opuscolo nelle segnenti gere o moderare, la liyge noe della diman-

parole, che gli servono di conchisione, e che da e della offerta, della quantita e del bi-

inviteranno certamente le personc assennate sot/no. Ne cio che 1' aw. Borgatti asseriscc

e dotte a conoscerc qnesta breve, ma sugosa rimansi una mera opinione dell'autore: cgli

apologia della sapienza avita : / principii , di Jo ha dimostrato con tale cvidenza di testi-

cui in materia monetaria ra xuperba la monian/e, cho dee tenersi come una vera te-

rtoderna irienxa delta economist, se sonv si cjuesta sua
;

la qualc se fa onore agli an-

ttatt da quota alruna volta viemcylio chla- tichi giureconsulti roniani, riftette altresi una

rill, cranopcro ronosciull e professati dal- partc di pnesto onore nel ch. Avvocato, Hw

I'antica tapicnza;...neai giuritti piiiindi- vi h posto tanto amore e vi cousuma tan*i

pendenti da pregiudizio, nk alpreclaro con- studii.

itahnllnil it arf->itahnllnil it arf->
t
)i -j >m saoixsiHoft *I ogo0f of

iaL
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BRENTAZZOLI Sull
1

indole dei process! razionali
,
coufacenti allo studio

ed alia trattazione della Patologia; annotazioni del dottor A. Brentaz-

zoli, membro residente della Societa Medico-Chirurgica di Bologna

Bologna 4859. Un vol. in 8." dipag. 85.

Questo opuscoletto di sole 83 pagine in ot- dec misurarsi non dalla mole, iwa ilalla veri-

tavo non e che parte di opera piu ampia, ch ta e sodezza delle dottrine ; qtiesto piccolo

1'Autore va compilando, intorno alia riccrca

dei piii veri e natural! principii di una

Patologia generate. Nondimeno esso contie-

ne un breve e giudiziosissimo trattato intor-

no al metodo veramente scientifico; ed e utile

BOH solo ai cultori di scienze mediche e na-

turali, ma ai cnltori altresi di qual siasi di-

sciplina filosofica. Se il nierito d' un libro

BULLARIUM MAGNUM Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum

romanorum Pontificum taurinensis editio, locupletior facta collatione no-

vissima plurium brevium, epistolarum, decretorum, actorumque S. Sedis,

a S. Leone Magno usque ad praesens ;
cura et studio R. P. D. Aloysii

Tomassetti Antist.Dom. Pontif. et collegii adlectiRomae virorum S.Theo-

logiae et SS. Canomim peritorum ; quam S. D. N. Pius Papa IX aposto-

lica benedictione erexit, auspicante Emo et Rmo Dno S. R. E. Cardina-

li Francisco Gaude. Augustae Taurinorum, Scb. Franco, If. Fory, et

HenricoDalmazzo editoribus J857. Tre vol. in 4. dipag. 722,942 e 860.

scritto del Brentazxqli e piu cbe un grosso

volume. Lo stesso diciamo dell'altro magni-

fico opuscoletto anonimo, dato in luce dallo

stesso Autore col titolo: Tracce di uno stu-

dio intorno alia vita, all'uopo di valuta-

re scientificamcnte il rispettivo pregio del-

la moderna dinamica e della organica.

11 JBullarium Magnum del Cocquelines e

divenuto si raro, chc indarno se ue cerche-

rebbe una copia da comprare. Eppure nos-

sun'altra collezione dovrebbe essere piii
fra

le raani che questa, che puo dirsi il fonda-

mento della Storia Ecclesiastica, il tesoro del

dritto canonico, il deposito della sapicnza dei

Pontefici romani, la parola sempre vivifican-

te della Cattedra di Pietro. II vederlo dun-

que riprodotto,e cio cbe piu monta,riprodot-
to in una splendida edizione, nell

5

agevole

forma dell'in -quarto, con tipi nitidissimi, e

con niolta correttezza tipografica, non puo non

essere applaudito da quant i banno a cuorc il

progresso degli studii ecclesiastici. Sia lode

dunque ai tipograii torinesi cbe hanno in-

siemecongiunti gli sforzi e i mezzi per intra-

preadere questa veramente colossale ristam-

pa. Motto piu cbe essi si sono proposti di mi

gliorare d' assui 1' edizione Cocqueliniana.

In prime luogo, dove quella edi/ione s'arre-

sta al Pontificate di Benedetto XIV
, questa

torinese vi aggiungcra tutte le Bolle,le Costi-

tuzioni, le
Epistole, e le Allocuztoni dei Pa-

pi posteriori infino ai nostri giorni; e questa
sola aggiunta e materia di molti volumi. In

secondo luogo la collezione stessadel Cocque-
Ijnes sara arricchita di grandi giunte, tratte

o dai libri gia stampati, o dagli arcbivii.

Una conuiiissione di Ecclesiastici pcritissimi

e stata formata in Roma, sotto la protezione

dell' Em. Card. Gaude, e prcsieduta dal ch.

Mons. Tomasselti, per rinvenirc, ordinare,

postiilarc, e cbiosarc queste giunte; la quale

sappiamo cbe lavora alacremcnte e vede co-

ronati i suoi lavori di copiosa e pregevo-

lissima suppellettilc. Queste giunte saran tut-

te messe insiemc, ordinate per la serie cro-

nologica dei tempi, e stampate a parte co

me un' Appendice del Bullario Cocqueli-

niano. Perchc non inserirle nel corpo dell''o-

pera?La ragionc che ne arrccano gli editori

e niollo plausibile. Per inserirle ordinata-

mente bisognava aspettare cbe tutto il lavoro

delle giunte fosse compiuto, e allora si potea

metterc mano alia stanipa. Ma quanto tempo

si sarebbo dovuto aspettare per cio? Per lo

contrurio stampandosi la grande collezione

del Cocqiu'liues quale egli la detie, si d;t

tempo alia commissione di avanzarc nell''ope-

ra faticosa della raccolta di giuute; e il tem-

po grande cbe cosi si risparmia assicura me-

glio il riuscimento di questa impresa.

Non fa meraviglia, poste le sopraddette cu-

re, che il Buliarium Magnum edito in Tori-

no sia stato benedetto dal S. Padre, promos-
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so da molti Eraincntissimi Cardinal!, lodato platiso cd incoraggiamonfo da tntti i cat-

da molti Vescovi, applaudito dalia stampa tolici; e al certo nessuna biblioteoa puhblica,
eattoliea. Esso pel suo prcgio intnnscco

; pcr ncssun Seminurio di fluoric! student! iu teo-

la sua mole, pel costo medesimo e una di logia dovrcbbe mancarne.

quelle grand! operc, che debbono ricevere

CADET SOGRATE Proposta del solfuro nero d'idrargiro contro la feb-

bre gialla, Lettera del dottor Socrate Cadet, professore di fisiologia nella

Universita di Roma, aireccellentissimo e chiarissimo sig. dottor Beauper-
thuy Roma tip. delta Rev. Cam. Apostolica 4858. Un fasc. in 8.

CAjXTU CESARE Grande illustrazione del Lombardo Veneto, ossia Storia

delle Citta, dei Borghi, Comuni, Castelli ecc. fino ai tempi modern!, per
cura di Cesare Cantii e d'altri letterati. Seconda edizione Milano pres-
so Corona e Caimi editori 4858.

Di questa grandc impresa storica e tipografica colti e passabilmente vagliati; al patriottismo
ci riscrviamo di dare altra volta gtudizio piii non porger pozioni incbbrianti

,
no vesci-

ampio e maturo, quanto al suo mcrito lette- catori urenti, ma colla conoscenza del vcro

rario. Per ora questo solo crediamo dover stato, coll' abitudine di guardarsi intorno.

dire non csserc quosta opera no di una maoo di cercar anche sotto alia scorza, di numc-

ne di una mente sola : e trovarvisi pcrcio rare e pesare la potenza e la resistenza, edu-

parti ottime miste a buone, a mediocri ed care nelle ineuioric le speranze.

anche a cattive. Fra le quali non lascereino Sono state pubblicato finora le seguonli par-

di annoverare alcuui giudizii storici politici ti. VOLL.ME -1 corapiuto. Citla, Diocesi c Pro-

che ci paiono poco conform! al vero. Tutta- vincia di Milaiio pel Cav. Cesare Caniu(p-Afffi.

Tia nel suo complesso cssa non ci pare Ion-
-I-G25). Pavia e suaProvincia per L. Gnul-

tana dal raggiungcre lo scopo che e con que- licri contc di JJrenna (pagg. (t2o-OU)). Vo-

ste parole tracciato dagli editori nella pro- LLMK 2" nou ancor tormina to. Citta, Diocc-

fazione: Ghi badi non ai ncbulosi proscrit- si e Provincia di Venczia pel Cav. Cesare

tori, o ai baioni di piazza, ma all'intrinseco Cantu (pagg. 1-415
).

Escursione pel litto-

dell' opera, si chiarira che cssa e l>eii altro rale dcil' Istria pel Cav. Cesare Cantu (pagg.

che una mera speculazione, ma tende a da- -i2l -
575). Belluno c sua provincia pel dott.

re alia curiosita uu pascolo men irivolo e Giuseppe Alvisi (pagg. 570-606) V>LIJ-

piu salubre che non i romanzi cd ultrc le,ltu- MK 5 non ancora terminato. Brescia e sua

re balzellauti, micidiuli al buon scnso e che Provincia per Carlo Cocchelli (pagg- 1-576).

reiidono impotente ad ogni riflesso coercu- Cremona e sua Provincia pel dott. Francesco

te, ad ogni azionc perscvcrante; tende a pre- liololotti (pagg. -I -5-l-i).

parare al future storico d'ltalia material! rac-

CAVATTONI CESARE Alcune lettere scritte ainilustre medico Leonardo

Targa e pubblicate nel di delle nozze del sig. dottore Leone Corradi

colla signora Chiara Bevilacqua, per il Sacerdote Cesare Cavattoni -
Verona 1858. Un fasc. in 8.

Sono IX lettere di Angelo Maria Bandini, attencntisi a soggetti lettcrarii, e per lo phi
IV di Francesco del Furia, II di Hinaldo sopra le variant! di varii codici.

Saatolini, II di Leopoldo M. A.Caldani, tutte

- In memoria ed onore del Conte (iiuseppe Yenier Giureconsulto
;
cenni

del Sac. Cesare^Cavattoni Verona 26 Genn. 1859, tipoyr. Viccntini e

Franchini. Un foc/lio in i.

- Relazione d'mi legato per la Biblioteca comunale di Verona Verona
41 Febbr. 4859. Stamperia Vicentini e Franchini. Un fasc. in 8.

CECCA FELICE - Le veglie dei contadini cristiani, dialoghi famigliari istrut-

tivi e piacevoli sopra le quattro parti della dottrina cristiana. Opera del
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Parroco Felice Cecca. Edizione 4.
a Torino presso G. B. Paravia e

Compayni. Un vol. in 8. dipag. 476

V Au tore clelle Yerjlie dci Contadini ha argomenti,le spiegazioni, le teoriche son tutte

voluto fornire questa classe cosi numcro- acconce alia capacita della gente di contado:

sa di fedeli di un sussidio efficace alia loro e la morale svoltavi e quella clie fa per lei :

istruzionc ed educazione: un libro di scm- i suoi vizii, le sue abitudini, i suoi doveri, i

plice e cbiaro stile sopra la dottrina c la suoi bisogni, le sue virtii, i suoi sacrifizii. II

morale cristiana. Ha scelto la forma del dia- libro e utile veramente, e dove si spargesse

logo, per dar luogo a quelle applicazioni ,
davvero nelle campagne, non manclierebbe

difficolta, e riflessioni solite a venir in mente di produrre frutto copioso di edificazione e

a gente rozza
;
die difficilmente si sarebbero di istruzione.

potute incastrare in un discorso continuo. Gli

CHIESA INNOCENZO Vita del Yenerabile Carlo Bascape Barnabita, Ve-

scovo di Novara, descritta e riveduta dal P. Innocenzo Chiesa della stes-

sa Congregazione ,
corredata di note e di appendici. Vol. II. Milano

tip. Ditta Boniardi Poyliani di E. Besozzi 4858. Un vol. in 8. dip. 258.

Con qucsto volume, che e 51 V. della pre- di Novara. In una rivista del precedente vo-

ziosa Collezione di Vite dci piit, distinti re- lume fu a lungo parlato del valore di questa

ligiosi della (oncjregazione dei Chierici collezione, clie speriamo vedere condotta in-

RR. di S. Pao/o
?
delti BarnaMti, si termi- nanzi con prospcro successo.

na la vita del ven. mons. Bascape Vescovo

CIAMPI IGNAZIO II Gemelli, discorso di Ignazio Ciampi Roma stab,

tip. di Marco, Lorenzo Aureli e C. 4859. Un fasc. in 8.

CIAMBERLIM FRANCESCO Regolamenti di vita divota, proposti alle

fanciulle cristiane che vivono nel secolo , dal parroco del porto di Re-
canati Francesco Giamberlini; ricavati in gran parte dall'opere di S. Fran-

cesco di Sales, di S. Alfonso de^Liguori, e di altri maestri di Spirito
Loreto tip. dei Fratelli Rossi 4858. Un opuscoletto in 32.

CIAROCCHI VALENTINO Elogio del P. Roberto dei Conti Carradori, prete

deirOratorio, detto nella chiesa di S. FilippoNeri in Recanati, li 5 Novem-
bre 1858, da D. Valentino Ciarocchi, priore nella insigne collegiata di

Pausula Recana ti tip. Badaloni 4859. Un fasc. in 8.

CRAON Tommaso Moro, lord Cancelliere d'Inghilerra al XVI secolo, per
la Principessa di Craon, socia delFAccademia di S. Cecilia e delFArcadia

di Roma,, Volume 4. ed ultimo Modena lip. dell' Immacolala Concezio-

ne nel R. Stabilimento de' Filippini 4859. Un vol. in 8. di pay. 246. E
la dispensa /. a del H. anno della Collezione di letture amene ed onesle,

che sipubblica in Modena.

CROLLALANZA G. B. Storia militare di Francia dai tempi piii remoti

sino a nostri giorni. Opera originate del professore G. B. Crollalanza

Fano, presso i compilatori della Encyclopedia Contcmporanca , tip. Lana
4856-59. Questa cdizione e yiunta alia pay. 544 del tomoll.

DAME CLAUDIO EMILIO Corso teorico pratico di Ortoepia francese, del

Chierico Claudio Emilio Dame da Ciamberi Torino tip. Speiranic Tor-

tone 4 858. Un fasc. in S."

DEL BAUDANA-VACCOLINI Ultimo onore nelle pie e sagre esequie a per-

petua e cara memoria di Luigi Angelini, Elogio di Del Baudana-Yacco-

lini Nacerata 4859, tip. di Giuseppe Cortese. Un foylio yrande.
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DELLA YALLE GIOVANNI Dialogo sullaTeoria deifenomeni elettro-ma-

gnetici, ed osservazioni su quella delle efiicienze dinamiche nel luogo

deglMmponderabili, del Ganonico Giovanni della Yalle, professore di filo-

sofia nel Ginnasio di Faenza Faenza tip. di Pietro Conti all
1

Apollo
4859. Un vol. in 8. dipag. 96.

DE-SANCTIS MIGHELE Orazione, dal Rettore della chiesa di S. Elena a

Cesarini, Michele De-Sanctis di Frascati, laureate in legge, letta in Ro-

ma nella Yen. Rasilica di S. Marco, nel 7 Gennaio 1859, nei funerali del

chiarissimo Carlo Giovanni Yillani
, avvocato concistoriale ecc. ecc. -

Roma 4859. Un fasc. In 8.

DOYERI LEONARDO Introduzione alia storia naturale, ossia del modo di

esistere degli esseri terreatri di Leonardo Doveri, professore di Fisica e

Chimica nelPI. e R. Liceo militare Arciduca Ferdinando. Firenze Fe-

lice Le Monnier 4859. Un vol. in /6. dipag. VI, 250.

Le sole generalita della Storia naturale, c important! sopra la storia naturale, clie non

specialmenle quelle che piu fanno distingue- sieno i consueti cataloghi di nomi o di og-

re ciascuno dei tre regni della uatura, c il gctti, che soglionsi fare imparare non sonza

vario modo di loro esistenza, formano Pogget- noia, e certo con piccolissimo frutto, ai gio-

to di questo libro; pel quale PAutore intcnde vanetti, perche possano dire di avere studia-

di offrire ai giovani cognizioni piu utili cd ta la storia naturale.

DUDREYILLE LEONARDO Errori delle Chiese Foziane, Greca,Rutena ed

Ellenica, e Defezione della Colonia Orientale di Yenezia, di Leonardo dot-

tor Dudreville, avvocato del foro Veneto e docente di diritto ecclesiastico

e civile Venez-iapremiala lip. di Giovanni Cccchini 4859. Un fasc. in 4."

Esiste in Vcnczia una colonia orientale di traviati il dotto e zelante autore di questo li-

rito greco, eominciata verso il -l-l-io dopo la bro compendia nella -l
a
parte la storia dcl-

caduta di Costantinopoli, la quale dopo ave- lo scisma foziano
,
recando alcuni dei niolti

re esercitato il suo rito in varie chiese, tcstimonii clie vi sono delPautorila del roma-

n'ebbe una, costrutta appnsitamente per tal no Pontcfice riconosciuta dai Greci, dai Ru-

fine, e intitolata a Cristo Salratore ed al ten! e dagli Ellenici
;

nella seconda parte

martirc S. Giorgio, dcdicata nel Io64. spone le eresie, onde le Chiese scismatichc

Questa colonia fu cattolica, senza verun dub- sono infettc; nelPultima tesse la storia della

bio del contrario, sino al termine del secolo Colonia orientale in Venezia. Per uno scrit-

decimosettimo: da quell' epoca sino alia ca- to brcvissimo, e per una colonia si di fresco

duta del governo veneto fu sospettata di non passata allo scisma, v'e quanto basta a farli

intemerata fede; dal ponteficato di Pie VII, accorti dell'crrorc in che vivono, e provo-^arli

in appresso fu apcrtamentc scismatica. Ora a al ravvcdimcnto.

fin di tentare una ricoociliazione di questi

EROLI GIOVANNI Miscellanea storica narnese, compilata ])er Giovanni

Marchese Eroli, socio deiristituto di Gorrispondenza Archcologica di

Roma e di altre accademie. Vol. 2. Narm tip. del (lutluinclala 4858.
TT 1 r> 1- I I nUn vol. in 8. di pag. 442.

Da molti anni il dotto March. Eroli stmlia dei Borboni; Elegia di Giano Pannonio in

a preparare la storia intera di Narni, deside- Idc della fontuna di Ferogna, tradotta in

rata bramosamente non solo dai suoi concit- volgare, e illustrata; Vita di Giovanni Mil;

tadini, ma eziandio dagli amatori delle storie iNotizie. dei Vescovi Eroli. In questi quattro

parziali delle citta italianc. Varii saggi di opuscoli sono altaniente da lodarc le note,

quest'opera sono qui prodotti: anzi meglio nelle quali a molta erudizione e congiunta sa-

riprodotti, perche essi videro gia la luce in na e giudiziosa critica.

differenti occasioni. Eccone i titoli : II Sacco



renza, mantenutasi ognora viva dopo il tra-

scorso di tanti secoli
,

fa sperare che i suoi

dotti e devotissimi sermoni possano anche

al prcsente produrre 1'effctto, che produsse-

ro quando furono da lui recitati di viva vo-

ce: riscaldare nei cuori la fede e la carita di

Gesu Cristo. A tal fine alcuni pit ecclesiastic!

entrarono in pensiero di divulgare la versio-

ne delle operc di S. Massimo, preceduta da

una noti/ia della sua vita. ,11 libro annuncia-

to e il cominciamento di questa bella opera.
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FERRERI CARLO Corona di liori a Maria Sanlissima per onorare il Con-

cepimento Immacolato ed il Cuore SS. nei mese di Maggio, del Sacer-

doteD. Carlo Ferreri. Terza edizione riveduta e migliorata Torino tip.

Ribotto. Un vol. in 16. dipag. 314.

S. Massimo, Vescovo di Torino, cenni storici e version*! del Sacerdote pro-

fessor D. Carlo Ferreri, socio della Pontificia Accademia Tiberina diRo-

ma Torino 4858, tip. Subalpina di Zoppis c Comp. Un vol. in 8. di

pag. VIII e 168.

S. Massimo vien risguardato in Torino co- La vita del S. Dottore fu compilata dal ch.

me 1'apostolo della citta,
il maestro, il padre, Ferreri sopra quclla gia scritta neM72i,

il patrono della fedc nei cieli. Una tal rive- dal can. Pier Giacinto Gallizia, facendovi

quelle correzioni ed aggiunte che gli studii

posteriori del Muratori, c del P. Bruni e dialtri

consigliarono, c conservandoquello che la pia

leggenda del Monaco della Novalesa traman-

do fin dal ^00 ai poster! intorno all' illu-

stre Vescovo. Dopo quest! ccnni storici comin-

ciano le versioni. Son poste al principio le

Omelie,! Sermoni c i Trattati sopra 1'Incar-

nazione ed il santo Battesimo: argomenti che

nell'eta nestra debbono esserc difcsi e spie-

gati, quanto forse all'eta stessadi S.Massimo.

FORTUNATI LORENZO Relazione generale degli scavi e scoperte fatte

lungo laviaLatina, redatte dallo stesso intraprendente e scopritore Loren-

zo Fortunati, dalP Ottobrel8o7 alFOttobre 1858; cui fa seguito TAtlante

composto di 30 e piu tavole grandi incise in rame, nelle quali si rilevano

le piante dei quattro maggiori monument!
,
le sculture di Sarcofagi, sta-

tue e decorazioni architettoniche in marmo, con le sculture in stucco, e

le pitture in tre magnifici sepolcri ,
con- la spiegazione illustrative delle

tavole suddette del chiarissimo e reverendissimo P. Raffaele Garrucci

d. C. d. G. Roma tip. Tiberina 1859. Un vol. in 4. grande dipag. 96,
con tavole in fine.

sacro ricinto costruito da un santo Pontefice,

per le pie disposizioni dell'illustre e santa

Vergine Demetriade, e dedicate al primo mar-

tire della Chiesa; e rallegro gli studiosi delle

cristiane antichita, i quali appena sapevano
che quel tempio era stato

;
ma il dove, la

forma, la grandczza, gli ornamenti non avea-

no mai potuto accertare. Era dunque desi-

derio di tutti Paver una storia fedele, ed

una dotta dichiarazione degli scavi fatti
;

c

degli oggetti rinvenuti. Quel desiderio ora c

appagato, c delle due
parti, nelle quali Jl

detto lavoro sark composto, la prima e quel-

la che abbiamo annunziata. Questo primo
volume di 13 fogli di stampa in quarto

grande, contiene la relazione generale degli

scavi, ove sono riprodotte 200 e piu fra la-

pidi greche e
latine, ed iscrizioni di piombi

e terre cotte, alcune piccolo incisioni in le-

Gli scavi, eseguitifinora dal sig. Lorenzo For-

tunati lungo la via Latina, sono meritamente

venuti ad una grande celebrita per le felici

scoperte che vi si son fatte. Sepolcri, Ipogei,

Colombarii ornati di magnifici bassorilievi

in stucco e di pitture; una prodigiosa quan-
tita di sculture di epoca e stile sublime, con-

sistent! in molti Sarcofagi cristiani e pagani,

statue, Lassi rilievi, decorazioni ed ornamen-

ti architcttonici han coronato gli sforzi e le

cure intelligent! del sig. Fortunati che avea-

li
intrapresi; c rivolta J'attcnzione degli ar-

cheologi a queste nuove scoporte, molte delle

quali erano di assolufa novita, etl u niche al

inondo. Soprattutto poi il rinvcnimcnto della

S. Basilica di S. Stefano Protomartire, cele-

bratissimo tempio per le memorie che si col-

legano alia suafondazione, consolo nonpocoil
felice scopri tore che primo potea salutare un
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gno, ela grande pianta topografica degli sea- rissimo Archeologo P. Raffaele Garrucci del-

vi suddetti. II secondo volume in foglio con- la Compagnia di Gesu, che vi condiscendeva

terra 50 e piii grandi tavole incise in rame, a preghiera del Fortunati stesso.

con la deserizione illustrativa fatta dal chia^

FRANCESCHINI FRANCESCO La Sposa cristiana, Ragionamcnto del P.D.
Francesco Franceschini

,
chierico regolare somasco Roma dai tipi di

Hernardo Morini 1859. Un fasc. in 8.

FRANCESCHI-PIGNOCCHITEODOLINDA Alcime rime (HTeodolindaFran-

ceschi-Pignocchi Fircnze Felice Le Monnler 1858. Un fasc. in 16.

FRANCO SECONDO Errori del Protestantismo, svelatiai popoli della cam-

pagna dal P. Secondo Franco D. C. D. G. Edizione 4.
a con agghmte e

correzioni dell'autore Torino per Giacinto Marietti 1858. UnvoL in

52.dipag.568.

I" 11 a qnarta edizione, che in si breve tern- testantesimo: la seconda svela le dodici frodi

po e stata fatta di qucsto libretti no, e il mi-
piii ordinarie, con cui suole introdursi nel

gliore argomento deil'utile che dalla sua let- popoio: la terza riferisce le tristi conseguen-

tura ne possono cavare le persone del popoio. ze del pcrderc la S. Fede, e suggerisce i mo-

Esso devesi specialmente a' due pregi, che di di prevenirle. La propagazione di questo li-

sopra gli altri vi sniccano: lo spirito eminen- bretto e specialmente a raccomandare in quel-

U-menlc pratico che lo informa. e la chiarezza le contrade, dove piii
i protestanti s'arrabbat-

del dcttato. La prima parte espone diciasset- tano per far proseliti; e sventuratamente son

te argomenti che couvincono di falsita ill'ro- quelle, dove e ammessa libertii di stampa.

GHILLINI GASPARE Delia Colonia parziaria ,
Memoria scritta dall'avv.

Gaspare Ghillini Bologna tip. airAncora 1858. Un fasc. in 8.

GIGLI D. F. La Solitudine, giornatetre, dedicate alle anime sensibili dal

D.F. Gigli Firenze tip. Soliani 1859. Unfasc. in 16.

GREGORIO (S.) MAGNO Della cura pastorale, libro del Sommo Ponte-

fice S. Gregorio il grande, tradotto in lingua italiana da Monsignore
Emanuele Marongiu-Nurra ,

Arcivescovo di Cagliari Torino Bibliote-

ca Ecclesiastica Editrice 1858
, tip. Luigi Ferrando. Un vol. in 8. di

pag. 172. Fa parte del vol. X, Anno VII, della Riblioteca Ecclesiastica

di Torino.

KLEE ENRICO Storia dei Dogmi del dottor Enrico Klee. Volumi due

Torino, Biblioteca Ecclesiastica editrice 1858. tip. Luigi Ferrando. Due

vol. in 8. amendue di pag. 272.

Al faraoso autore della Doymatica cattolira delta, e il
piii

delle volte colle niedesime loro

(1 854-55) devesi la Storia dei dogmi, che parole. I protestanti,
nelle cui universita la

se ne puo dire un conipiincnto. Se si puo giu- Sloria dei Domini e un raino a parte d'in-

dicarc troppn breve 1'esposi/i.me e mancante sognamento, son costretti a coiilY-ssare che il

di svolgimento, noil si puo negare che i dom- dottor Klee, guidato dalla scien/.a cattolica,

mi della Chii'sa,i sentimenti dei dottori e dei ha nella sua opera rivolto contro di loro le

teologi not! vi sieuo riportati con molta fe- armi lor proprie con pieiio successo.

LIGIORI (DE) S. ALFONSO Opere complete deirinsigne S. Alfonso M.

de Liguori, Vescovo di S. Agata de' Goti e foudatore delia Congrega-
zione del SS. Hedentore. Napoli stabilimento tipograftco del Cav. G.

Nobili 1857-59. Dispensa 17. Un fasc. in 8. di 10 fogli di stampa.

LO()GERO GIUSEPPE Repertorio deimrmale di Polizia, corapilato dal-

TAvvocato patrocinante Giuseppe Loggero
- - Torino tip. Speirani e
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Tortone 4859. Un fasc. in 8. di 460 pag.; puntata 4.* fino alia parola

Assembramento

Rinnire in un sol libro tutte le leggi pre- modo in seric alfabetica, agjjiugnervi in fine

sentemente in vigors negli Stati Sardi, e le un' appcndice separata dei Verba-li piii
or-

cognizioni necessarie e<l utili ad un Funzio- tlinarii: e questo lo scopo propostosi c co-

nario politico ; ordinarle per niaggior co- minciato ad ottoncre dall'Autore.

LOMBEZ AMBROGIO Trattato della pace interna e di altri soggetti di pie-

ta, del P. Ambrogio Lombez, cappuccino francesc. Vol. prime e secondo
- Torino tip, DeAgostini 4858. Due vol. di pag. 220 e 512.

Dieci edizioni almeno ebbe finora il testo no gli ostacoli, cho impediscono 1' acquisto

francesc di quest' aureo trattatello, e molte in di questa pace, ed i mezzi per superarli:

italiano, clopo la prinia cdizionc fattasene in nella tcrza si insegna la maniera piu atta

Torino nel -1782, per ctira del P. Fedele da per arrivare al conscguimpnto della medesi-

Tortona. Questa e prova sicura dell'universal ma pace: e nella quarta se n<> prescrive la

gradimento, onde fu ricevuto, e dell' utilita pratica. I due volunii di quest'opera forma-

che se n'ebbe nellc anime per qualsivoglia no i num. 223, 22
'<,

227 e 228 della tori-

cagione turbate. II libro e diviso in qnattro nese Collezione di buoni libri a favorc

parti.
Nella prima si parla dell' ecccllenza della Rcligione catlolica.

della pace interna; nella seconda si espongo-

LUPPI GIUSEPPE Nel Comune Compiacimento
- Di Modcna - Per le Pa-

trie Bene AssortitelSozze - Del Nobilissimo Signore
- March. Cav. Ghe-

rardo Molza - Ciambellano Di S. A.R. -Colla Nobilissima Signora
- March.

Giulia De
1

Buoi - A Speciale Dimostrazione - Di Lieto Animo -
Giuseppe

Luppi
- Questa Offerta - Di Lettere Autografe Inedite -

Disponeva
XIII Novembre MDCCCLVIII Modena Reale Tipografia Camerale48o8.
Un vol. in 4. di pag. 46.

Si confengono in questo elegante libro alcu- raboscbi, il Lanzi, il Morcellij il Pindemon-

ne lettere important! quali alia letleratura, te, il Cicognara,il Card. Mai, il Card. AJez-

quali alia steria privata di alcuni insigni no- zofanti, il Monti, 1'abb. Cesari, Mons. Farini,
mini italiani; e piu d'una puo essere ua mo- il P. Villardi, e il Paravia. O^jni lettera e

dello di stile. Basti nominare lo personc clie preceduta da una brevissima notizia intorno

le scrissero: esse sono per ordine 51 B. Leo - alia vita ed al pregio doll'autore.

nardo da Porto Mauri/io, il Muratori, il Ti-

MAUSI LUIGI Breve dichiarazione di tre quadretti esposti alia pubblica
venerazione nella Chiesa di San Nicolo di Carpi, all'altare del SS. Cro-

cifisso, il giorno 16 di Gennaio del 1859. - Modcna tip. di Carlo Yin-

cenzi. Un fasc. in 8.

MARGUCCI GIAMBATTISTA Vita di Maria Cristina di Savoia, Regina di

Napoli, dell'Abate Giambattista Marcucci da Lucca. Seconda edizione

Torino tip. G. Marietti 4859. Un vol. di pag. 45.
.

Chi kgge questa vita non ne riporta che nobile e forbito dettato la non tenuc materia,

maggior ilesidvrio di conoscerc le gcstc e le cbc ha addensato in qucste pocbe pagine: cos'i

virtu di cosi pia Regina; tanto cssa e concisa, piu sara pregiato il merito delFaugusta don-

tan to sorvola sopra ogni particolarita, tanto na, e meglio soddisfatto 1' amore cbe anror

poco entra nci fatti proprii di quel tempo, e le portano gli antichi suoi sudditi, che pfc-

collegati con quella Principessa. Questa sono veramente dirsi cangiati ora ia soi
Lrevita ci stimola ad esporre il desiderio, che divoti.

1'autore sNolga in piu ampio, ed ugualmente
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MATTEAZZI ANGELO Del diritto deTmiziani e della loro giurtedizione

sul mare Adriatico; opera del giureconsulto di Marostica e Vicenza An-

gelo Matteazzi, primo prof, di Pandette neir Universita Patavina nel se-

colo XVI.; ripubblicata, voltata in italiano e commentata da Leonardo

Dudreville, dottore e maestro in ambe le leggi ed avvocato del foro Ve -

neto Venezia tip. delta Gazzetlaufficiale 1858. Un fasc. in 8.

MESTICA GIOVANNI Per le nozze della Marchesa Orsoia Raftaelli di

Cingoli col sig. Vincenzo Freducci di Fabriano, Versi di Giovanni Me-

stica Jesi tip. di V. Chembini 1859. Un fasc. m 8.

Per le nozze di Romualdo Ramelli col Marchese Stefano Ramelli Monta-

ni, ambedue Patrizi di Fabriano, versi di Giovanni Mestica lesi tip.

di V. Chembini 1859. Un fasc. in 8.

MONCMENTA HISTORIGA ad Provincias Parmensem et Plaeentinam perti-

nentia Parmae ex officina Petri Fiaccadori I85o-o9. Parecchi vo-

lurni in 4. grande.

In tre parti, che 1'editore cliiama volumi,

sara ilivisa questa ntilissinia c magniiica col-

lezione di document! storici del medio evo

relativi alle due Province di Parma e Pia-

cenza. La prima parte contcrrii gli Statuti

si i municipal! ,
e si i particolari delle Com-

pagnie e dei Collegi d'artc; quelle h'ggi

eioe che sono il fondamento, sopra il quale

si appogfliano gli altri atti pubblici e pri-

vati di quell' cpoca. Nella soconda saranno

raccolti i diplomi dei Papi e dei Principi, e

quelli ancora dei notai puhblici, quanti po-
tranno trovarsene noa solo giii editi presso

il Campi ,
1'Affo

?
il Nicolli e gli altri storici

,

ma eziandio negli archivii c nelle biblioteche.

L' ultima parte comprendera le cronache di

quel tt-mpo o edite o inedite che si potran-
no riunire insieme per quest' opera. L'edi-

zione e curata da una eletta di uomini il-

histri per dottrina e per critica, presieduta

dal celebre letterato sig, Comm. Angelo Pe/-

zana. Finora nulla fu stampato della secon-

da parte, siccome quella che esige averc la

raccolta gia compiuta e intera prima di co-

minciarne 1'edizione. Delia prima e tcrza pa-
recchi volumi furono gia compiuti, e alcuni

si trovano ancora in corso di stampa. II

metodo seguito dall'editore e il scgnentv. Le

segnature dei fogli si continuano senipre per
ciascuna delle tre parti, distinguendo pero i

monument! parmensi dai piacentini. I par-
uieosi haano uella scgnatura il semplice nu-

mero : i piaceiitini contrussegnano quel nu-

mero con un asterisco. Mentre le segnature
dei fogli di ciascuna parte si continuano sem-

frc ncl modo predetto, la numerazioue delle

fagine segue il corso di ciascun' opera star-

cats; in modo che cosi si potraono avere

parecchi tomi appartcnenti ad una parte so-

la,
o come gli editori stampa no, ad un YO-

liune. Ecco la nota dei Monument! iinora

usciti alia luce.

VOLUME* I urn.

I. Statuta Communis Parmae digesta an-

no MCCLV
\ pagg. 1-495

}.
Precede

una dotta Pret'azionc del sig. A. Ron-

chini [pagg. I-LI].

II. Statuta Communis Parmae ab anno

MCCLXVI ad ann. circiter MCCCIT

[pag. -1-550]. Precede una Prefazione.

Statuta Communis Parmae ab anno

MCCCXVI ad annum MCCCXXV. Son

pubblicate soltanto le prime 2-50 pag.

III.

VOLUME'X Ilium.

IV Chronica fr. Salimbene parmensit O.

Jf. (ab'anno MCCXII ad MCCLXXXVII),

ex codice liibliotecae Valicanae nunc

primum edita. Accedunt fragmenta

aliquot Jpag. l-52']. Precede una

Prefazione del sig. Bertani.

V. Chronicon parmetis? ab anno MXVXVIII

ad a. MCCCXXXYII [pag. l-322].Qui
comincia una collezione di cronacl

che va sotto la medesima numerazic

finoal num. MI.

VI. Chronica abbreviata de factit civil

ti$ Parmae (ab a Mvxx.ad MCCCCXLV)

|pag. 323-35 -i
|

.

VII. Chronica fr. lohannit de Cornassano

O. P. (ab anno MLMXV ad Mcqcic)

|Pag. 335-399J.
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VIII. Excerpta e Compendio Ckronicorum tia S. Bernard* parmentis Epitc.,

omnium sec. xiv, quod italice concin- B. Urtulinae parmensit [pag. 474-

navit Anyelus Mariut Edoari Da Er- 556].

la, edita in tupplemenlum eorum XII. Hymni et rhythmi rariores ad illu-

quae hodie dfeK#eran*w]p.400-4! I).

IX. EpitaphiaPontificum Ecclesiae parmen-
sit tec. \ et XI |pag. 445-446],

\. Cantut triwrnphalet in Imperatorem
Fridericum II df Victoria urbe ea>

purjnata (anno MCCXLViu), castigatio-

Ttt et adnotationibus monumentisque

aucti Ipag. 447-467].

31. Vitae Sanctorum utque ad tec. xv ad

patriom historian spectantct, nempe:

Pauio S. Domnint Martyris , et Vi-

tae S. Joannit parmentis abb. O. S.

ttralionem historiae cum ecctesiasti-

cae turn litcrariae [p. 339-547]. Qui

compiesi la Collczione the ba per titolo

Chronica Parmentia a sec. \iad exi-

tnm tec. xiv. La dotta Prefaxione po-
sta innanzi

(pajj.
\ -XXXVI] e del ch.

sig. L. Barbieri.

XIII. Chronicon placentinum ab anno MXH
ad annum MCCXXXV jpag. H-I08J.

XVI. Chronicon placentinum ab anno MCLIY

ad annum MCCLXXXIV [pag. \ 09 -550].
XV. Chronicon placentinum abanno MCCXLIX

ad annum Mcccxxn. Non ancor fun to.B.,S. Hertoldi; prima altera, et ter-

MI--ZZONE B. Poesie del Professor B. Muzzone, edite nella ricorrenza

della nativita di S. Giovanni Battista, Patrono della citta di Raconigi,
dal 1835 al 1857

; aggiuntovi un inno per la presente solennita del 24

Giugno 1858;raccolte e pubblicate dai sacerdoti D. Giuseppe Lazzarino

e Teologo Pietro Barge, rettori della compagnia Saluzzo 4858. Tip.

Fratelli Lobetti Bodoni. Un vol. in S. di pag. 96.

NEWMAN G. E. Callista, ossia schizzi sulla Ghiesa d'Africa nelterzo se-

colo, del Dottore G. E. Newman. Yersione dallMnglese Torino Bi-

blioteca Ecclesiastica Editrice 1858. Un vol in 8. dipag. 270. Fa par-
te del Vol. X., Anno VIII, della Biblioteca ecclesiastica di Torino.

OAKELEY M. R. F. Fabiola dramma cristiano del M. R. F. Oakeley
tratto dal romanzo del Cardinale Wiseman Milano Battczzati editore

1859. Un vol. in 8. dipag. 80.

Alcune zelanti e coltc persone sonosi pro- mento, e speriarao die le Ricreazioni dram-

poste di pubblicare per le stampe una scrie matiche morali e religiose, pubblicate se-

di cornposizioni scenicbe, dirctte a scolpire condo 1'idea sopraddetta, dalF editore Natale

Jc pure massime della nostra santa Religione Battezzati in Milano, vengano accolte come

nei teneri cuori della gioventii, per mcz/o amena Icttura dalla gioventu italiana di ambo
dell'attraimento proprio del drununa. Que- i sessi. Ogni quindici giorni uscira alia luce

ste composizioni scenichc saranno tratte dalle un lavoro : i ventisei lavori di un anno in-

opere dei
piii cclebrati scrittori stranieri, ol- tero formeranno una serie di 6 volumi e di

tre quelle cbc vcrranno originalmente com- pagine ^500 circa, the costera franch! -1 5 se

poste in lingua italiana. Or perchc a cio fare si vorrii pagare nella consegna di ciascuna

si possano rivolgere molti. promettcsi il pre- dispensa alia ragion* di un centesimo per
mio di 500 lire italiane a quella tra le prime pagina: ovvoro franchi -10 in due rate seme-
I 'J composizioni, ch verra dagli associati stes- strali chi voglia pagarla anticipatamente. II

si a tutta la scrie giudicata migliorc. Noi al dramma annunziato e la ^'puntata della

certo applaudiamo di cuore a questo divisa- \ .' Serie.

ODORICI FEDERICO Storie Bresciane dai primi tempi sino alPeta nostra;
narrate da Federico Odorici Brescia Pietro di L. Gilberti 1858.
Dispensa 51, 52e53.
Delle Storie Bresciane scritte dal cj. sig. nunziamo 51 proseguimento della pubblica-

Odorici abbiamo dato un piu reciso giudizio zione, essendosi compiuto il Vol. VII, e del

nella mista della sUrapa italiana. Qui an- Vol. VIH essendosi pubblieatl i primi seifogli.

Serie IV, vol. //. 7 26 Marso 1859
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OPUSCOLI RELIGIOSI ,
LETTERARII E MORALI - Tomo V. faseicolo

XVI. Modena eredi Soliani tip. Reali.

Ecco il contenuto di questo faseicolo: Cenni intorno 1'illustre famiglia Canossa

Osservazioni sopra alcuni frammenti di ed alcune meiuoric in onore del March. Bo-

vasi di vetro con figure in oro, trovati ne'ci- nifacio e della March. Maddalena.

miteri dei cristiani primitivi di Roma di 0. Sopra alquaute varie lezioni del Poema di

CAYEUOM. Dante, prcfcritc da modern! editori od illu-

L'idea cristiana precipuo clcmento della stratori a quolle del tcsto coumne. M. A.

poesia. Lettera al Comm. Antonio Cartolari PAHENTI.

di B. SORIO. Avventure e fatti di Bogislao il Grande di

Una Lauda di Fra lacopone da Todi per Pomerania.

B. SORIO.

PAIELLI L. A. Oratio, quam pro solemn! studiorum inaugurationc apud
Seminarium Collegium Ripanum anno MDGGGLVIII habuitArchidiaconus

Aloisius Antonius Paielli -- Excudebant fratres laffei Ripatransonis
4858. Un fasc. in 8.

6

PABENTI M1RCANTONIO Esercitazioni filologiche. Strenna per Faimo

imovo. N. IS Modena tip. della R. D. Camera /S58. Un vol. in 46. r

dipag. XXIV, 400.

Sono veramente auree le consideration! del biasima nondimeno tutta la suppellcttile di

prof. Parent! intorno al valore delle parole, luride parole, e di piu luridi escmpii accolta

ed alia letteratura italiana. Da niolti anni in quel Vocabolario ; riconosce le mende a i

suol egli congiugnerne insieme un bel nume- difetti che vi sono; desidera die 1' opera sia

ro, e stamparle a modo di strenna, diretta condotta a perfezione, togliendone il molto

dalla modestia dell'autore alia gioventii stu- che ahbonda per inserirvi il molto che man-

diosa, ma utilissima ai filologi piu provetti, ca. Questo giudizio di si autorcvole maestro

da loro molto riccrcata. A qucsta pel ^1850 in fatto di lingua italiana viene opportnnis-

il ch. Autore propose una introdiizione sopra i simo a discernere il ralore relative dei due

larori fatti dall'Accademia della Crusca, ove yocabolarii che ora si rifanno in Italia, quan-

dichiara nettamente il giudizio, che i principii tunque il sig. Parent! non ne faccia alcuna

da lei ammessi per la comp ila/ione del Vocabo- mcnzionc.

lario sono prudent!, e non debbono ripudiarsi:

PARMSETTI PIETRO. Osservazioni Meteoiologiche, fattein Alessandria

alia specola del Seminario, dal sacerdote Parnisetti Pietro Alessandria

4859 tip. di Carlo Astuti. Un fasc. in 8.

PERRONE GIOVANNI - Praelectiones theologicae, quas in Coll. rom. habe-

bat loannes Perrone e Societate lesu, ab eodem in compendium redactae.

Praemissa est eiusdem historiae Iheologiae cum philosophia comparatae

synopsis. Editio XXX. ab auctore revisa et aucta. Volumen II Taurini

ex officina stereotypographica Hyacinti Marietti 4858. Unvol. in 8. di

pag. 488.

HAFFAELLI FILIPPO ~ Serie cronologica dei Gonsoli, dei Giudici, Yicarii,

Signori dei Podesta di Fabriano dal secolo XII aU'anno 1607 e dei Go-

yernatori prelati e secolari dal 1610 al 1859; raccolta ed ordinata per il

llarchese Filippo Raffaelli de' Signori di Colmtillaro, con annotazioni sto-

ricbe ed appendice diplomatica Recanati tip, Radaloni 4859. Un

fasc. in 4.

NOD e il nudo catalogo di nomi, disposti note dichiaratire, layoro di buoua eritica, di

per online cronologico, quello che da il prin- varia erudizioae, o molto opportune alia sto-

cipal pregio a questo scritto : ma si ben le ria municipale di Fabriano.



BIBLIOGRAFIA 99

RAUSCHER (DE) GIUSEPPE OTMARO Maria concetta senza macchia. Pre-

dica tenuta il 25 Luglio 1855 nella Chiesa Metropolitana di S. Stefano

in Vienna da S. Em. Reverendissima il sig. Giuseppe Otmaro de Rauscher,
dellaS. R. Ch. Card. Pretedel titolo di S. Maria della Vittoria, Arcive-

scovo di Vienna, e Principe gran Crocedi piu ordini ecc. ecc. : recata in

lingua italiana da Monsig. Francesco Nardi, Prelate Domestico di S. S. ed

Uditore di S. R.; e pubblicata nelFoccasione che S. E. Rmaprende pos-
sesso del suo titolo. Roma tip. Sinimberghi 4859. Un faso. in 4.

RAVEU LUIGI II Missionario protestante, per Luigi Raven, Parroco Vi-

cario Foraneo di Drappo, presso Nizza di mare Torino tip. Speirani e

Tortone. Un vol in 8. di pag. 264.

Sotto forma di Racconto mira lo zclante e combatterne i tentativi. E un libro di con-

dotto autore di questo Jibro a toner dietro trorersia pel popolo : ma la controversia,per

passo passo al tortuoso giro d'un emissario la forma datavi, nulla riliene di noiosOj di

protestante, scoprirne le volpine arti, indi- aspro, di arduo : anzi vest a Ic sembianze d' un

carne i falsi principii, confutarne gli errori, dirertiraento.

ROGACCI BENEDETTO Via sicura al piu perfetto amor di Dio. Fiore

prezioso, scelto in parte dall'opera intitolata/MPf/wo Necessario del Pa-

dre Benedetto Rogacci D. C. D. G. Roma stab. tip. di M. L. Aureli e

C. 4859. Un vol in 46. dipag. 480.

L' Opera clie presentasi col titolo di Via tiche che trattano di somiglianti materie
5
ma

sicura al piu perfetto amor di Dio, e, come poche per avventura, clie no trattino con pari

vien notato ncl frontispizio, in gran parte chiarezza, con ugual for/a di
rajjionij e pero

tratta e compendiata da quella indicatavi con ugual sicurczza di felicc riuscimento. In

del P. Benedetto Rogacci d. C. d. G.
,

la questa operetta 1'opera piu voluminosa del P.

quale e un vero tesoro per le anime soda- Rogacci vi ha guadagnato: perclie oltre le

mente spirituali. Molto ragionato e filosofico nuove materie annessevi, evvi il vantaggio
n'e il metodo, faciie il dettato, lucido 1'ordi- della brevita, del non ineontrarvisi quelle

ne, si die in poco tutta discopre la camera molte autorita e storie profane e mitologiche,
da percorrersi da chi vuol pervenire alia piu e quelle frasi clie talora putivano del seicento.

cousumata santita. Molte sono le opere asce-

ROSELLIM MASSIMINA fcialoghi e racconti pei fanciulli, scrittida Mas-
simina Rosellini, nata Fantastic!, e arricehiti d'alcune canzonette della

signora Faustina Buonarroti, vedova Sterlini Parma da Pietro Fiacca-

dori 4859. Un vol. in 46. dipag. 84.

ROSETTI GAETANO Vite degli uomini illustri Forlivesi, compilate e

scritte dal canonico Gaetano Rosetti da Forli Forll tip. di Matteo
Casali 4858.

\ei quattro fascicoli \\-\\ contengonsi le Marco Melozzo degli Ambrogi, Public Fausto

vite di Lodovico Piranno, Flario Biondo, Andrelini.

JIVFFIN -Vie de Pierre- Joseph Rev Eveque d'Annecy, par M. I
1

abbe

Ruifin, Chanoine d'Annecy Paris H. Verayet de Surcy, editeur 4858.
f
r
n rol. in 8." di pag. 556.

^!'>ni. Rey, Vescovo di Annecy, fu tolto ai compie appieno una si giusta espettazione. A
vivi il 2 Gennaio 1842, lasciando santissi:na farla pregiare dai nostri lettori porremo qui
mcmoria delle sue grandi virtu, e del suo zelo il giudizio da to IK* dal ch. Mons. Rendu, suc-

veramentc apost6lico. Era da quanti il conob- cessorc di Mons. Rev, in una lettera diretta

bero di tratto o di fama desiderata la storia allo scrittore della vita. Ksso dunque cosi di-

della sua vita: qnesta che qui annunziaoio ce: Niuno meglio di noi hapotuto vdlutare
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1c, di mitshnario, di Vcscvro cui diroraca

lo zflo del ftctic; quesl-o cuote d'ainico cui

dicampava la caritd. Ma mozirando I'uo-

mo di Dio die lotla conlro le ricoluzioni,
contro I'empiela d' un secolo mail agio,

contro i persecutori delta Chiesa; c sopra
lutto contro I' indifferenza rcligiosa; roi

offrtte at vostri Icttori I'inscgnamcnto jicr

la via dell'esempio ; e in piit d' un Icttore

i proprii ricordi verranno in aivto dclle-

vostre attestazioni e dei vostri sforzi.

tutla la difficoKu del carico die vi side lol-

to, voleado far riviverc fra noi colui,fhc

la ProKtidcnza s' era compiaciuto di for-

mare appositamcnte per continuare la suc-

cessione degli uomini eminent', e dei santi

Prelati, cite dopo S. Francesco di Sales,

hanno illnstrato la nostra patria, e innal-

zato tant'alto nella gloria la sede episco-

pate di Annccy. Noi diremmo chc voi ai-ete

vinte lutte le di(ficolta, se I'una d' esse nan

ci parcsse superare ogni forza umana ; va-

le a dire il dipingere questo cuore di prc-

SGHMID CRISTOFORO Storia Sacra per uso della gioventu del Canoni-

co Cristoforo Scliraid, con aggiunte e variazioni di Monsig. Claudio Sa-

muelli, Vescovo di Montepulciano Roma tip. Forense 4839.Fa$cicolo-

IV. e V. ddle Letture Cattoliche^ chc si pubblicano in Roma al patto
di pagare 50 baiocchi Vanno per avere dodici fasdcoli contenenti almeno

1200 pagine in 4G.

SCHULTE Illustrazione della legge Matrimoniale per Schulte. Pnntata

37 a della Parola 'cattolica, da pag. 321 a pag. 502 Milano stabinmento

librario Balteszali 4858.
- Manuale di diritto Matrimoniale Cattolico per Schulte. Pnntata 38a

della

Parola Cattolica da pag. 305 a pag. 132. Milano stabilimento librario

Battezzati1858.

SENSI DOMEMCO - Viris Clarissimis --
Stephano Grossio Thoraae Val-

laurio - Amadeo Rocchinio Laurentio Costae De Atticis Latiisque Lite-

ris Optime Meritis Dominicus Sensi Cornetanus Obsequens El

Platidens S. P. 0. Viterbii apud Camillum Tosoni. Un foylio in 4.*

SIMBALDI ENRICO CATTERINO --
Auspicatissime nozze dei nobili si-

gnori ConteCiro Carletti di Arcevia e GiuliaBrini di S. Lorenzo in Cam-

po Senigaglia tip. Pattonico e PieronHSod,.

SORIO BARTOLOMEO In occasione degl^esercizii di estetica analitica,

prescritti nei gimiasii e ragionali clalprof. e Direttore Giuseppe Frappor-

ti. Relazione sopra il progetto di organamcnto ginnasiale scritta daBar-

tolomeo Sorio P. D. 0. e pubblicata dal Prof. Francesco Loiigbeno
~ Mi-

lano tip. Arcivescovile Ditta Boniardl Pogllani di Ermcnegildo Besozii

4859. Un fasc. in 8.

STUB PAOLO Narrazioni edificanti ed istruttive, tralte dalla sloria eccle-

siastica del 1*. Paolo Stub, Barnabita. Prima serie Torino tip. Spelra-

ni e Tor tone ISoS. Un vol. in 46. dipag.IV. 560.

stumi, pochi vcramcnte utili. I tilissiaii sa-

ranno ijiicsti
del P. Stub, pcrclic istruiseoito

di-lla sloria piu intimainentc nostra, so !;>

Pcnsiero molto utilc fu quosto del P. Stub

di scrivcre una scric di narrazioni cdificanti

Iratte dalla storia Kcelcsiastica. Tutt' i librai

fanno ora a gara di stamparc li!>ri di conti,

di novcllcj di narrazioni : c cio mostra die

dcvc csscrc grandissimo il inimcro dei Icttori

r.he vofjliono csserc cosi
istruiti,

o aiiiiono

occupati. Ma in tantacopia di racconti, i
piii

sono
futilij

mclti perniciosi alia fcde c ai co-

Ohiosa e la socii'tii alia quale siamo piu inti-

niaiucnlc uniti; porcho edilicano mcntroisU1"'-

scono; c inline pcrclic dilettano quanto oi'ii-

ficano cd istruiscono. In quosta priiua
^oru-

ooiitonjjonsi alcunc narrazioni tratte iiai
;

i-

ini quattro secoli della Cliiesa.
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THOMAE (S.) AOt INATIS Sancti Thomae Aquinatis Doctoris AngelicI,

Ordinispraedicatorum, Opera omnia ad iidem optimarum editionum ac-

curate rccognita. Parmae ex Typographeo Petri Fiaccadori 1859.

Edizione in i. grande a due colonne.

Yarie volte abbiamo annunziata questa nuo- ma Filosofica dcdicata all'Eminentissimo Car-

va edizione di tutte le opere di S. Tommaso, dinale N. Wiseman conta 5 fascicoli ,ossia un

le quali vcrranno comprese in 24 voliuni in volume al prezzo di lire nuovc 10,40. I Com-

4. grande a due colonne. Sonosi finora pub- mentarii al Maestro dolle sentenze (pubblicati

blicati fascicoli 65 (per quello che noi abbia- fasc. 22) dedicati alP Eniinentissimo Cardi-

mo potuto vedere) distribuiti come segue. La na'.e Fr. Gaude de' Predicatori, e le Questio-

Somma Tcologica in 50 fascicoli di testo, e ni dipputate (pubblicati fasc. 5) di cui fu

due altri contenenti le Dissertazioni del De donate il titolo all' Eminentissimo Cardinale

Rubcis e gl'Indiei delle materie, sono cinque Arcivescovo di Bologna Micbele Yiale Prela;

volumi c costano lire nuove 64, 40. La Som- trovansi in corso di stampa.

THOMAS II Catechismo spiegato dalla Cattedra, opera di Monsignor

Thomas, versione del professore abbate Giuseppe Teglio Vol. III. -

Parma Pictro Fiaccadori 1859. Un vol. in 8. dipag.256.

Con questo volume compicsi il catechismo ne e precisione delle idee, donde viene gran-

di Mons. Thomas, opera prcgiat per 1'ordi- de chiarezza a tutta la spiegazione.

VALLAURI TOMMASO Epitome historiae graecae , auctore Thoma Val-

laurio. Accedit lexicon latino-italic urn in usum studiosorum diligentissime

concinnatum. Editio altera Auyustae Taurlnorum ex officina Regia
1859. Un vol. in 8. dipag. 160.

Fin dal -1856 Pinfaticabile e coltissimo latinamente scritti, ed ora sc ne divolga una

scrittore latiuo, quale tutti conoscouo esserc seconda edizione. II Lexicon latino-italicum

il prof. Yallauri, dava ragione del suo stain- cho forma pressoche la seconda metu di quc-

pare 1' epitome della Storia Grcca, cd era la sto volume, e una savissima scelta dei voca-

necessita di torre dalle mani dei giovani il boli principal!, tradotti nelle parole che ve-

Compendio del Siret, inonco, disordinato, ramente vi corrispondono in italiano; e pei

inelegante, offerendone loro uno che fosse piu primi inizii dello studio della lingua latina

compiuto, piu chiaro e piu latino. L'Epi- puo dirsi sufficiente, e ccrto utilc piu dial-

tome del YaUauri soddisfece al!o scopo del- tri simili dizionarietti, dove abbondano le

Pautore, e fu dai dotti tenuta per lavoro pre- inesattezze, c manca il piu delle volte il di-

gevolissimo. E quindi fu venduta molto piu scernimento della scelta.

ampiamente che non soglia accadere a libri

VISCHI LUIGI Al chiarissimo Professore Giovanni Ga'ndolfialcune rispel-

tose parole del sacerdote Luigi Vischi intorno ai sordo-muti Modena

tip. Carlo Vincensi 1859. Un fasc. in 8.

Fra il sordo muto sig. Giacomo Carbonic- sig. Yischi; il quale sostiene con molto fon-

ri,
e il ch. professore sig. Giovanni Gandolfi date ragioni Popinionc del Carbonicri,csami-

Lavvi dissentimento di opinionn intorno alia nando P uno dopo Paltro gli argomenti del

capacita legalc dei sordi rnuti di amministra- Gandolfi, e dando loro la convcniente rispo-

re, ed alia responsabilita penale innanzi alia sta. E notabilc la modcrazione del Yischi e-

legge: asserendola per tesi gcncrale il Car- la forza del suo ragionare ;
la quale sebbene

bonieri, negandola il Gandolii. Le due opi- p roceda dalla verita della (esi sostenuta da,-

nioni contrarie fnrono sostcnute per libri
lui, pure devesi in molta parte alFingegno

posti a stampa ; nei quali qualche riscnti- sottile, agli studii
fatti,

ed alia spericnza ve-

niento un po' troppo vivo si aggiunse alle mitagli dal convivere a lungo coi sordi nmti.

ragioni dibattute. Entra ora nella dispute ii
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II

COSE ITALIANS.

STATI SARDI '(Nostra corrispondenza) 1. Chiamata del contingent! 2. 1 vo-

lontarii forastieri edil Garibaldi 3. Ivolontarii della Guardia naziona-

le 4. V Esercito 5. Silenzio del Parlamento 6. L'ltalia nel car-

nevale di Torino 7. Condanne di giornali
- 8. Come il Times de-

scriva il Piemonte.

1 . Per la difesa dell' indipenderiza e dell' onor della patria come

disse la Gazzetta piemontese, vennero chiamati sotto le bandiere i sol-

dati che si trovayano in congedo illimitato
; gli appartenenti cioe alia

leva del 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, come pure i soldati della classe

1832 e 1833, che dalla seconda categoria fecero passaggio alia prima in

occasione della guerra d' Oriente. I pin de' soldati chiamati sotto le armi

sono ammogliati con figli ;
i quali, dopo di aver passato oziosi Y inverno,

quando era giunto il momento di attendere ai lavori delle campagne, e

guadagnare qualche soldo per la propria famiglia, veggonsi costretti a

lasciare la zappa per impugnare lo schioppo. Ne' piccoli paesi e dimque
naturale che yi sia grande costernazione. La qual cosa ayendo osseryato

i fautori della guerra, promossero lodeyolmente u.na sottoscrizione na-

zionale per proyyedere ai bisogni di quegli infelici. Santa e la carita, e

ottima la beneficenza
;
ma forse sarebbe stato meglio, cht* il Piemonte

pensasse a se stesso, invece di pensare ai fatti altrui. Non posso poi ta-

ccre che in tutt'i piemontesi yi e tutt' altro die grande entusiasmo
;

il che

At solennc contrasto cogli articoli de'nostri giornali. Que' gioyanotti di

primo pelo, che dagli altri Stati italiani sirccaiio in Piemonte per pigliar

parte alia guerra, restano trasognati trovando tra noi tanta freddezza. La

quale freddezza e comune alia Guardia Nazionale di tntti i paesi. E yi rc-

chero ad escmpio cio che YO-peraio, giornale democratico d'Alessandi'iu,

dice di quella della sua citta. Un verme roditore si iiasconde pur trop-

po nelle midolle della nostra guardia. Quello spirito d'una yolta non I'a-

nima piu. Oggi e fredda, agghiacciata quasi, ad onta che le aure del
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momento spirino piuttosto calde. (N. 22 del 27 Marzo). Ma forse cio

si spiega col caratterc piemontese die, come sapete, e freddo di natura

sua, anche nei momenti solenni *
.

2. Furono spediti emissarii nei diversi Stati d'ltalia per indurre volon-

tarii ad accorrere in Piemonte, ed arruolarsi nei nostro csercito. Secondo

un conto che ci diedero ultimamente i giornali, si radunarono gia tre mila

giovani, e tra questi non piu che otto delle Romagne. Questi volontarii

si mandano in Cuneo, dove si compone una divisione militare, che verra

coraandata, in caso diguerra, dal generate Garibaldi. Pero \aNazione, gior-

nale di Genova, si lagna che questi volontarii appena giungono nei nostro

paese, sieno consegnati alia polizia, e raccomandati a guardie della pub-
blica sicurezza. Ma il Ministero, in questo, sa quello che si fa : giacche io

venni accertatoche, giorni sono, il sindaco di Cuneo recossi in Torino per
chiedere al Governo un rinforzo di truppe, affine di difendere la citta dai

voloutarii, in caso di qualche sommossa. Quantunque poi alcuui giornali

dicano che questi signori appartengono a civili e ricchissime famiglie, tut-

tavia \& Sentinella delle Alpi, che stampasi in Cuneo, ci anmmzio che una

distribuzione di camice e di scarpe era stata fatta a molti volontarii, i

quali sono cosi venuti tra noi a provvedersf degli oggetti di prima ne-

cessita. Ma cio si spiega pensando che debbono essere fuggiti di casa

nei caldo dell' entusiasmo
;
e percio senza aver potuto pensare a provve-

dersi del necessario. Del resto il Garibaldi trovasi in Torino pronto ad

assumere il comando de'volontarii, e forse ad imporre qualche taglia sulle

nostre citta, come fece nei 1848. Imperocche la storia ci dice che, in quel-

I'anno, la divisione comandata dal compiantoDuca di Genova, dopo di avere

stretto un armistizio cogli Austriaci, si vide costrctta ad inseguire la ban-

da di Garibaldi, per salvare il paese dallasua protezione. L, Italia, gior-
nale torinese, nei suo num." 38 del 16 di Marzo, ha un articolo sopra Giu-

seppe Garibaldi, che termina colle seguenti parole: Garibaldi e in Pie-

monte, e con Garibaldi sta la gioveutu italiana, pronta ad ogni piii ardua

1 E da notare a questo riguardo cio che narra la Gazzetta di Milano dei J9 Marzo: la quale
assicura che, in soli quindici giorni, oltre 21 'mila soldati

italiani, che si trovavano in tempora-
neo eongedo, raggiunsero Ic handierc austriachc, appena udito 1'ordine di raggiungerle. E,

quello che e piu maraviglioso, alcuni non aspettarono neanche Pordine speciale, ma spontanei
si presentarono alia sola generica notizia di quella sovrana disposizione. Al qual proposito dice

savissiinamente la stessa Gazzetta che questi fatti
,

i quali non animcttono contraddizione
7

sono
piii eloquenti di ogui ragionamento nei dimostrare quale sia ancora in queste provin-

ce, malgrado tante insinuazioni ostili o lusinghiere, lo spirito d'ordine, la fedelta al legittinio

Sovrano, la riverenza alle leggi, congiunta, per avventura, anche ad un senso innato e squisito

di religione che fa posporre al dovere anche le piu seducenti promesse. Ed e qui un dehito di

giustizia il far presente come tali risultati provino le cure leali e concordi non solo delle au-

torita governative, ma eziandio delle deputazioni comunali e dei parroci, che nella campagna

partiv.olarmcnte possono e sanno esercitare cosi efficace e salutare influenza sulle popolazioni .

Cosi la Gazztttadi Milano che, per avventura, avrehhe fatto meglio ad ommt-ttere nei penul-
timo periodo quel suo per avcentura. (Nota dei compilatori).
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proya, e col solo pensiero di non deporrc le armi finche un Tedcsco si an-

nidi fra noi . Nobilissimo pensiero, purche sia veramente il solo.

3. Pochi sonopero iinora que'giovani piemontesi che accorrano volonta-

rii nelle file dell'esercito. La legge sopra la Guardia nazionale, pubblicata il

27 Febbraio di quest' anno, stabilisce che sipotraimo ibrmare corpi diyo-

lontarii dei militi appartenenti alia Guardia nazionale. Un apposito regola-

mento stabilisce le condizioni
;
che sono, non eccedere i 33 aimi, averc

una statura non minor e di un metro e 55 centrimetri, ed essere libero da

ogni yincolo di servizio militare tanto nell'esercito, quanta nelj'armata di

mare. A questi corpi e applicato 1' articolo 144 della legge del 4 Marzo

1848 che dice: I corpi distaccati dclla milizia nazionale come ausiliarii

dell'esercito sono assimilati, per soldo e per le somministranze in natura,

alle truppe di linea . Gli Intendenti indirizzarono circolari ai sindaci per
eccitarli ad aprire registri, dove i yolontarii piemontesi yadano ad iscri

yersi. Alcuni sindaci pubblicarono semplicemente I'iimto, altri Taccom-

pagnarono con qualche esortazione. Propizia e 1'occasione, disse il

Sindaco d'Asti, che a voisi presenta per darprova di vero patrioltismo;

affrettateyi a coprire colle vostre firmc il detto registro; seguite il nobile

csempio di que'generosi gioyani che, da tutte le parti della pcnisola, ac-

corrono yolenterosi ad arruolarsi sotto il tricolore yessillo, onore e gloria

della nazione, ecosi facendo yi rcndcrete benemeriti della patria . Ed
il Sindaco di Torino, con piu erudizione, disse Yittorio Amedeo II a chi

minacciaya di opprimere ilPiemonte col numero dei nemici, rispondeya:

Batterb la terra col piede e ne usciranno eserciti di combattenti. Yittorio

Emmanuele II, a chi intende conculcare ed ayyilire questa stessa terra,

potra pur anche dire : / di lei fiyh non hanno degenerate; I' ho battuta

col piede, e soldati e militi sorti sono da ogni di lei parte a propitgnar-

ne I' onore, T indipendenza, la libertd. Non e possibile che a tali ecci-

tamenti non accorrano moltissimi.

4. Intanto il nostro esercito e quasi tutto alle frontiere tra Alessandria

cd il Ticino. Esso, secondo la Gazzctta di Savoia del 17 Marzo, si corn-

pone di 18 reggimenti di fanti, di 1 battaglioni di bersaglieri, di un cor-

po di disciplina, di un battaglionc di amministrazione. La cavalleria e

composta di quattro reggimenti di cayalleria pesante, due reggimenti

di cayalleria leggiera, due reggimenti di cayalleggieri, e tre squadron!

di carabinieri. Yi sono tre reggimenti d' artiglieria di campagna, di po-

sizione e di artisti, ed un reggimento di zappatori. In tutto sono ora 48

mila uomini, 8 mila cayalli e circa 6 mila volontarii. In pochi giorni,

colla chiamata dei contingenti, questo numero puo essere portato ad 80

mila. Questi calcoli sono, come dissi, della Gazzetta di Savoia.

5. II nostro Parlamento tace da due scttimanc : e si dice che questo suo

silenzio sia cagionato dalla mancanza di layoro. Ma la yera cagione si 6

il timore del Ministero d' essere interpellate sopra gli affari correnti. Sic-

come ogni giorno giungono daParigi notizie contraddittorie, cosi, se la Ca-
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mera fosse radunata, qualche Sineo curioso od imprudentepotrebbe chie-

der conto a'Ministri di quest' altalena politica. Tuttavia, se i deputati non

tengono tornate pubbliche, quelli che appartengono alia fazione democra-

ticasi radunano privatamente ncgli uffizii della Camera, e discutono, e

propongono, e pigliano le loro deliberazioni. E i Ministri talvolta accorro-

no in mezzo a loro per ragguagliarli deifatti, confortarli nelle speranze, e

compensare, con notizie segrete, quelle che vengono alia luce su pei

giornali. Cos! in qucsti giorni, essendosi detto che flmperatore dei Fran-

cesi voleva ad ogni costo la pace, i Ministri promisero tosto a'Deputati nuo-

vi preparativi di guerra ;
e mantennero la parola chiamando sotto le armi

i contingenti, come ho detto sul principio di questa lettera.

6. Quantunque siamo in Quaresima, permettetemi di aggiungere ancora

una notizia sul Carnevale. Dalle province molti cittadini eransi recati

nella capitalc, affine di godere dei divertimenti carnascialeschi di Torino.

Or bene: nell' Avvisatore alessandrino leggo le seguenti linee: Con buo-

naveniadei promotori del Carnevale torinese, siamo costretti a dir loro

che ai provincial fecero spendere malamente i denari
; perche tutto fu

una stupenda scempiaggine, e non si ebbe nemmeno da partc della popo-
lazione un atto d'entusiasmo generale alia vista dell'Italia. Povera Italia

in che mani capitasti ! Ma e da credere^ che queste parole siano state

scritte per invidia .

7 . 1 vostri lettori ricorderanno le belle parole dette nella Camera dei

deputati, il 9 di Febbraio, da due illustri Savoini, il Marchese Costa di

Beauregard e il ConteDe Yiry, i quali si opposero con gran forzaalla poli-

tica del Ministero; e dichiararono la Savoia affatto contraria alia guerra. La
Gazette de Savoie, giornale ufficiale di Ciamberi, rovescio per questo sopra
i due onorevoli deputati un diluvio di vituperii,e promosse un'ingiuriosa

protesta contro cio cbe essi avevano detto nella Camera. Ma siccome non

trovavansi persone che volessero sottoscrivere quel documento, cosi il Mi-

nistero mando ordini, acciocchela protesta venisse ritirata. Ciononostante

i deputati Costa di Beauregard e De Yiry porsero querela al Tribunale di

Ciamberi contro le ingiurie e le calunnie del foglio ufficiale. II giorno quin-
dici diMarzo ebbe luogo il processo; nel quale la Gazzetta ufficiale della Sa-

voia venne condannata, nella persona del suo gerente, a tre mesi di pri-

gione, a mille lire di multa, e ad altrettante d'indennita verso ciascuno dei

due deputati. Fu questo un vero trionfo pei conservatori, e una solenne

dimostrazione contro una politica che vorrebbe abbassare le Alpi, secon-

do labella frase del Conte De Yiry. Intanto che dire d'un Ministero, i cui

giornali official! vengono condannati per ingiuria e per calunnia verso i

\ A proposito del carnevale, non vogliamo onimettere di notare cio clie a lungo dcscrive

il Cattolico di Geneva dei 44 Marzo; dove si narra come, grazie allo zelo deH'Arciprete, alia

cooperazione dei Figli di S. Vincenzo de'Paoli, detti Missionarii di Fassolo, ed al buono spirito

del popolo, gli ultirai giorni del carnevale furono, in S. Martino di Albaro presso Geneva, ve-

ramente santificati. (No* del convilatori}. .^
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rapprcsentanti del popolo? E poiche parlo di condanne di giornali, ag-

giungero che la tristissima Gazzetta del Popolo, nel suo mimero del

18 di Marzo, pubblica ben due sentenze cbe la condannano per ingiuria e

per diffamazione. Ora vuolsi sapere che questa Gazzetta e scritta da due

deputati, i quali il mattino votano le leggi, e la sera ingiuriano, diffama-

no, calunniano sul loro giornale. Sono circa venti le sentenze pronun-
ziate finora contro la Gazzetta del Popolo per delitto di diffamazione.

8. Conchiudero col darvi un simto fedele di cio che dello stato presente
delPiemonte dice, non gia FAnno-wia o altro giornale sospetto, ma il Times

in una sua recente corrispondenza di Torino. II Piemonte, dice quel

corrispondente torinese, e il quartier generale dei malcontenti italiani
;

egli ha sofferto una vera invasione: non e piu egli che conduce e guida
1' Italia

;
anzi egli e strascinato e quasi guidato pel naso. AU'esterno tutto

pare tranquillo, perche i Piemontesi sono di natura poco romorosa. Ma
nelle idee e nolle aspirazioni della classe piu elevata regna un compiuto

disordine, e quasi non dissi 1' anarchia. Non si puo ragionare con code-

storo. Essi tengono per certo il buon successo di tutt' i loro disegni, e

guai a chi mostra di pensare diversamente .

II.

COSE STRANIERE,

FRANCIA 1. La guerra e i partiti 2. Campagna parlamentare in Francia

3. Semplicita della Revue des deux mondes 4. Se in Francia vi sia

parlamento 5. Se vi sia liberta di stampa 6. Ritiro dal Ministero del

Principe Napoleone 7. II Governo e la guerra 8. Nota del Moni-

teur 9. Rivista della guardia imperiale.

1. Dei grandi partiti, in cui si divide la Francia (per quanto apparisce

dai giornali che se ne dicono i rappresentanti) ,
il solo che paia volere la

guerra all' Austria e 1' imperiale. II quale dee senza dubbio essere il piu

grande, e tendeva ad essere, col tempo, 1'unico
; sequcsta questione della

pace e della guerra non avesse date alcune occasion! di mostrarsi ai par-

titi avversi. Questi sono specialmente i parlamentari di ogni setta e colo-

re, che in mille guise cercano ora, in su' loro giornali e riviste, di dimo-

strarsi contrarii ad ogni idea di guerra. Quanto poi ai giornali democra-

tic! e repubblicani, non puo negarsi che essi siano in questo imitissimi ai

fogli semiufficiali : se pure anzi non li sorpassano in voglie guerresche e

liberali. Ma questa unione non semhra punto di buon augurio, sapendosi

da tutti, che i democratici non amano che quei Governi che li servono.

11 che vede senza dubbio il Governo presente di Francia, che fmora mo-

stro assai bene di saper evitare le reti che i varii partiti volcano tendergli.
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E sarebbe ccrto da stupire che egli sia ora per cadere ad occhi aperti in

quella piu grossolana del democratic! ;iquali speranodi spingerclaFran-

cia religiosa, imperiale e monarchica a guerreggiare in Italia le loro guer-

re anticattoliche, repuhblicane ed anarchicbe.

2. E quanto al trarre partito daqueste voglie guerresche della Francia

per i loro iiui libcraleschi, non sappiamo a yero dire se piuvalgano ora

i parlamentari o i democratic!. Che se qucsli sono impazienti del vedere

la Francia alleprese coll' Austria, per la speranza di ricavarne il loro utile,

a suo tempo, dopo la guerra;quelli nou mcno astutamente cominciano iin

d'ora la loro campagna parlanicntare. Iniatti il giornale dei Debats, lino

dal suo n. dei i Marzo, diceya con tenera compunzione : Noi non pos-

siamo vedere il Governo francese tentare si grand! sforzi per assicurare

air Italia la liberta coll' ordine, senza pensare al nostro paese, e senza far

voti perche arrivi presto quel giorno, in cui anche in Francia la liberta

uon sia separata dall'ordine.Giacche noi non crediamo punto a quel detto

crudele che condanna la Francia a nou vcdere nella liberta die uti articolo

di esportazione, buono per gli altri e cattivo per lei. La qual idea lo

stesso giornale ando poi ripetendo pin volte, sempre facendo le meravi-

glie che la Francia debba combatterc per regalare ai Yalacchi, a' Molda-

vi, agliltaliani quelle costituzioni e quelle liberta, che essa crede nocive

a se medesima.

3. Molto piu largamente e chiaramente espresse poi la stessa idea

la Revue des deux mondes, altro giornale parlamentare, c poco amico al

Governo. II che fece specialmente nel suo N. dei 15 Marzo, dove ha un

lungo articolo tutto inteso a dimostrare che, se la Francia e contraria alia

guerra voluta, come pare, dal Governo, cio e perche ella e priva della li-

berta della staiupa e della tribuna. Nel che la Revue si mostra molto piii

semplice e Candida di quello che essa ci paresse capace di essere. Giac-

che, come mai crede ella di potere, con quest' arte si grossolana, sedurre il

Governo a concedere ora alia Francia quelle due liberta che furono si fu-

neste alle dinastie passate? E non monta che ella prometta al Governo

la cooperazione della pubblica opinione, se egli le concede questi due sfo-

ghi: giacche e noto che la promessa dee essere subordinata al 1'uturo con-

senso della stessa pubblica opinione. La quale , quando potesse mo-

strarsi, come suole, nelle tribune e nei liberi giornali, chi assicura la Re-

vue ed il Governo che essa non volesse cominciare appuuto col combat-

tere ogni idea di guerra ? E dunque probabilissimo che il Governo si

guardera bene daH'accettare le seducenti offerte della Revue.

i. Ma, come mai, dira taluno, puo venire in capo a certuni di chie-

dere tribuna e giornali in Francia, dove il parlamento si rauna, e dove i

giornali furono poco fa dichiarati liberissimi dal Moniteur? Alia qual do-

manda si risponde col far osservare, che il parlameuto in Francia e ob-

bligato a dover fare strettamente il suo dovere e niente altro. II che

spiace ai parlamentari. Cioe, il parlamento e eletto dal suffragio univer-
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sale, dove puo tutto il nunicro del contadini devoti, al solito,airautorita ;

e poco o nulla puo la eletta degli ayvocati, medici e professor! liberal!

sopraffatti dal buon senso popolare. E chiaro che la eletta degli ingegni
del Debats e della Revue, che non puo farsi udire con prolitto dalla turba

del popolo chiamato a fare le elezioni
,
non puo approvare quel sistema, e

dee dichiararlo antiliberale. Quando poi i membri del Corpo legislative

sono stati eletti a questo modo, ess! si raunano bensi a discutere: ma
in prima non hanno iniziativa nel proporre le leggi: e poi i loro discorsi

non possono essere pubblicati. II die toglie la yoglia di parlare a moltis-

simi, che parlerebbero se sapessero di potere poi far ammirare sui fogli la

loro eloquenza: ma tacciono, o dicono poco quando non si tratta che di

doyer illuminare coloro che dehbono votare le leggi. Con queste condi-

zioni, aiutate da tante migliaia di baionette in Parigi e in ogni luogo di

Francia
,
la liberta della tribuna e per i parlamentari di Francia un desi-

derio, ma non un fatto. E percio si stupiscono che la Francia debba ora,

come si pretende, prendere le arm! per regalare altrui cosi goco, o quello

che ella non yuole per se.

5. Quanto poi ai giornali, c yero che il Monitcur dichiaro che essi so-

no liberissimi; ma la Revue dice a tal proposito che gli scrittori di

Francia non possono dimenticare che la stampa non e regolata dal di-

ritto comune: che e impossibile di fondare un giornale o di trasmet-

terne la proprieta senza licenza: che la pena degli avvertimenti
, che

puo condurre seco la soppressione del giornale, e applicata a delitti

non deliniti dalle leggi. II solo pensiero di queste condizioni allontana

dai giornali molti ingegni yalenti, ed agghiaccia nei giornali quel-

riniziativa coraggiosa e laboriosa che e 1'anima delle pubbbche di-

scussioni. Insomnia, se la Francia non ha ora pubblica opinione, cio

si dee alia mancanza di sufficiente liberta di stampa . Queste, dice la

Revue, sono le ragioni, per le quali si lagnano i parlamentari francesi della

poca liberta della stampa della Francia, e si marayigliano, come diceva-

mo, che il Governo possa ora yoler fare quel certo commercio di esporta-

zione che diceva il giornale dei Debats.

Poste le quali spiegazioni, non e a stupire che la Revue ci assicuri

non essenr
i ora in Francia partito che yoglia la guerra . E posta

quest' assicurazione ,
la Revue va innanzi arditamente

, dimostrando

la follia di una guerra. E siccome la voglia di caricellare i trattati del

1815 pare a lei la ragione principale, per cui alcuni possono desiderar

una guerra; essa fa osservare che i trattati del 1815 sono appunto da

meditarc molto, essendo essi una lezione terribile, la quale insegna quali

siano le conseguenze delle guerre arbitrarie ed inutili. E noi confes-

siamo che il giornale, che pote stampare in Francia queste parole in que-
sti momenti

,
non ha troppa ragione di lagnarsi di non essere abbastanza

libero nel dire quello che pensa.
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J. Molte sono le congeUure sopra le cagioni del ritiro del Principe Na-

|K)leone dal Ministero. Fra le altre cose si narra che, dodiei giorni prima,

discutendosi nel Senate 1'aumento di dotazione in favore del Principe, fu.

presentato un emendamento, per far capire all' Imperatore che la Francia

ycdeva di mal occhio le idee politiche del gioyane suo cugino. Quest' e-

mendamento fu accolto da 42 voti sopra 126 Senatori present!, in guisa

che un terzo del Senato approvo il voto ostile contro il cugino dell'Impe-

rfltore. I Ministri trovarono in questo voto un buon appoggio per resiste-

re alle yoglie guerresche del Principe: si che ne accaddeuna discussione

ira questo e quelli perraccoglienzaconceduta dal Principe a quella tal

deputazione capitanata dalloSterbini, di cui parlammo nel quaderno pas-

sato. Poco dopo, lagiimla della Camera, incaricata dell'esame delbilancio,

diede altro segno del desiderio della pace, facendo difficolta ad ammette-

re nuove spese di guerra.Donde accaddeche i Ministri, secondati dal Se-

nato, dalla Camera, e, come credesi, dalla pubblica opinione, insistettero

presso 1'Imperatore, perche il Moniteur dicesse qualche parola di pace. Fu

dunque pubblicato 1'articolo del 5 Marzo che non fu, dicono, letto dal

Principe che dopo la pubblicazione nel giornale ;
donde il suo disgusto e

le sue dimissioni. Tutto cio non e pero che una congettura, la quale non

sappiamoneanche se sia prohahile. E pero certo che e la piii diffusa su.

pei giornali. I quali poi aggiunsero che 1'Imperatore non avea accettatala

rmunzia di suo cugino che per breve tempo ;
che presto sarebbero usciti

dal Ministero i piii desiderosi di pace ;
che allora il Principe yi sarebbe

rientrato
; ed altrettali notizie che noi diamo per quello che yalgono.

7. Quello pero che pare, se non certo, almeno assai probabile si e che,

non ostante la pubblica opinione, la quale ognuno pretende avere per

se; sembra assai malageyole a porre in dubbio il mal umore molto serio

dd Goyerno di Francia contro 1' Austria in Italia. Cio fanno credere gli

armamenti, il linguaggio dei giornali semiufficiali, le note stesse pacifiche
del Moniteur, il consenso dei giornali esterni, le difese in cui si pone 1'Au-

stria, il concitamento degli animi in Germania, i fatti del Goyerno sardo,
il correre dei diplomatic! affaccendati. Questo lascia intendere special-
mente la Pa trie dicendo: La condizione e estrema: giacche 1'Austria e il

Piemonte si credono ambedue nel caso di legittima difesa. Ball' un mo-
mento all' altro, i cannoni possono sparare da se soli

; ogni giorno che

passa rende il pericolo piii imminente
;
si che i diplomatic] negoziano

sopra un barile di polyere .

8. Ayendo poi il Moniteur del 15 Marzo parlato una secondayolta delle

iiitenzioni della Fraucia
,
noi renderemo conto nella rubrica seguente del

senso dato in Vienna a questo secondo articolo, che cola analizzereino.

Qui pero riferiremo il giudizio che ne da \Independance beige, la quale
dice cosi : La nota dei cinque Marzo, col suo linguaggio pieno di passio-
ne, ayea offesa la pubblica opinione senzarassicurarla.Ma questanuova,
scritta con istile elegante, mostra grande moderazione e forza non minore.
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Essaha per iscopo diporrc fuori di qucstione laGcrmania.Nella leltera a

Sir Francis Head, 1'Imperatore parlo in persona, e pose fuori di questione

1'Inghilterra, gia sua ospite ed ora siia alleata. Dinanzi alia Prussia ed agli

altri Stati tedeschi 1'Imperatore parlo nel Moniteur per esprimere le stes-

se intenzioni. La nota pero e, secondo noi, pacifieamcnte minacososa,
ed e un nuovo sintomo clella dimimizionc delle speranze della pact-

9. II giorno 20 di Marzo ehhe luogo in Parigi, per 1'anniversario della

nascita del Principe imperiale ,
una grande rassegna della Guardia

;
la

quale era stata annimziata nel Moniteur alcuni giomi prima, coH'iiwito a

tutt' i Marescialli e Generali di accompagnan i 1' Impera'tore. Alia rivista

erano presenti piu di 30 mila soldati; e la folia era tale che il Pays pote

supporla composta di 400 mila persone. II Courrier dc Paris poi narra

che questa folia associo, con grandi grida di Viva, i suoi voti a quelli del-

1' esercito per la famiglia imperiale ;
ed aggiunge, non sappiamo quanto

veracemente, che si fecero pure ndire alcune grida di Viva I'Italia. Narra

poi il Moniteur che 1'Imperatore ordino di lasciar appressare la folia, che

tosto accorse presso S. M. gridando calorosamente Viva /' Imperatore.

AUSTRIA. 1. Comment! giornalistici sopra \\Monilcur 2. LA (jazzeda uffi-

, dale di Vienna ed il Moniteur 3. Chi voglia la guerra, se Y Austria o

la Franeia 4. Reminiscenze omeriche dei giornalisti tedeschi 5. L'Au-

stria e la guerra 6. Trattati austroitaliani 7. Reminiscenze esopia-
ne dei giornalisti tedeschi 8. Determinazione dell' Austria 9. Cir~

colare agli incaricati presso la Gonfederazione 10. Dispaccio all' amba-

sciatore in Londra 11. Armamenti dell' Austria.

1. L'articolo del Moniteur dei 5 di Marzo nel quale, conrettorica assai

concitata, si dimostrava che erano, per lo meno, sciocchi quei tanti, che

in tutta Europa aveano fin allora creduto, che la Franeia preparasse se

ed altri ad una prossima guerra, tolse in sulle prime a molti il timore

che essi aveano che la pace fosse oramai disperata. Ma i comment! che vi

fecero tosto sopra moltissimi giornali, specialmente dell' Impero austriaco,

pesandone assai saviamente le parole e le figure, e paragonandole coi

fatti; hanno ancor cssi tale inerito letterario, che noi manchereinmo ai

dovere di fedeli cronisti, se non ne dessimo contezza ai nostri lettori.

Ed in prima, un giornale liherale di Venezia, coll' intenziono senza

dubbio di fare un complimento al Moniteur, osserva acutamente, nel

suo N.* dei 12 Marzo, che il dir le cose come sono non e punto cosa

solita in casi come questi : dal che egli ricava (e noi gli lasciamo la re-

sponsabilita della conseguenza) che il Moniteur disse certamente in quel

suo articolo un mondo di bugie. II che egli prova allegando i fatti pre-

cedent!
; quasi volendo signilicare che il peso delle parole presenti si

ha da valutare al ragguaglio del peso delle passate. Inlatti nel Dicem-

bre scorso il Moniteur disapprove le parole ostili all' Austria di alcuni

giornali francesi; dicendo che tale linguaggio non era conveniente alle
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rclazioni del Governi francese ed austriaco. II sette Gennaio lo stesso

Moniteur disse, essere dovere del Governo di porre un termine alle voci

iuquietanti ; aggiungendo che nulla nelle relazioni diplomatiche poteva

dar motivo a quei timori. Poco dopo il Moniteur medesimo, annunzian-

do il matrimomo del Principe Napoleone, chiamavalo unalleanza di fa-

miglia; quasi yolesse allontanare il pensiero che si fosse contratta un'al-

leanza politica. Poi lo stesso giornale uffiziale si offendeva altamente, che

altri potesse pur sospettare, che patto di quel matrimonio fosse un'al-

leanza ofiensiva e difensiva. Poi il cinque Marzo il Moniteur pubblico

1'articolo die tutti sappiamo ;
nel quale non parla piii di mettere un ter-

mine alle voci inquietanti ,
e neanche assicura che nulla nelle relazioni

diplomatiche pub dar motivo a timori: ma dice per 1'opposto che lo sta-

to deHe cose in Italia e grave : e quanto all'alleanza col Piemonte, dice

aperto che 1' Imperatore promise al Re di Sardegna di difenderlo con-

tro ogni atto aggressivo dell'Austria. E sa ognuno la larghezza sraisu-

rata in cui, in questi ultimi tempi, la diplomazia sarda ha ampliato il

.senso della parola aggressione austriaca, lino a comprendervi dentro la

presenza dei Tedeschi in Lombardia. Se dunque (dice il predetto giorna-

le) le tante dichiarazioni passate del Moniteur furono poi interpretate

dallo stesso giornale nel senso che tutti ora sappiamo; quale maraviglia

die anche 1'ultima assicurazione ammetta spiegazioni non del tutto con-

formi al senso letterale ?

Ma, a dir vero, questa interpretazione del giornale veneto ci sembra

troppo liberalesca: conforme cioe ai voti suoi e dei suoi pari; ma non alia

dignita del Governo francese, ne di chi, essendo leale, ha fede nella altrui

lealta. Percio, invece di dire crudamente che le parole del Moniteur altro

dicono ed altro significano ,
altri giornali attesero pi'i

minutamente a

cercare in quell' articolo il vero signilicato delle parole. E il trovarono,

convien confessarlo, tutt' altro che paciflco. Combina dunque la loro

interpretazione con quella del foglio liberale sopra allegato; ma e fondata

sopra Tesame severo delle parole, non sopra il sospetto, temerario altret-

tanto che comodo, di un'apertabugia. Essi dicono cioe che 1' articolo del

Moniteur e indirizzato a togliere alia Confederazione germanica il timore

di un'invasione francese; e pretendono che, con questa chiave esegetica,
tutto 1' articolo diventa apertissimo e patente, senza bisogno di sforzare

le porte coi grimaldelli e colle chiavi false dell' Eta presente,chQ e il gior-
nale veneto soprallegato.

2. E benche moltissimi siano i giornali che si accordano in dare a quel-
I'articolo questa spiegazione, nessuno pero pare averlo fatto con tanta

evidenza quanto la Gazzetta di Vienna nel suo foglio serale del 12 Marzo.
Che quell'articolo ,

dice il detto foglio ,
non abbia avuto intenzione di

promettere pace, si scorge dalle premure che ebbero i fogli suoi amici

(Patrie, Constitutiomiel etc.)A( impedire questa interpretazione. Del resto

anche noi
( scrittori della Gazzetta di Vienna) non abbiamo creduto mai
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che quell' articolo fosse pacifico ; giacche in esso non ahbiamo trovata

neppure una parola che desse un indizio di ritorno a piii equi sentiment!

ed ai principii del diritto e della giustizia. Quale intenzione ebbe dun-

que il Moniteur? II pensiero che lo fece parlare fu il divide et impcrct,

per la questione germanica : questione che sorgerebbe senza dubbio ap-

pena cfce riuscisse di condurrele cose d'ltalia aWequa soluzione, che de-

sidera il Moniteur .

Non e da negare che, dette queste parole, la Gazzetta di Vienna com-

batte parola per parola il Moniteur, e cerca di dimostrare che quell' arti-

colo e un tessuto di inesattezze : ma, e- da notare che, data quclla spiega-

zione, 1'inesattezza e apparente. Giacche, se e falso che, come dice il Mo-

niteur, la Francia non abbia spinto alia guerra contro all'Austria: e vero

pero che essa non ispinse finora nessuno contro la Confederazione ger-

manica. Se e falso che la Francia non si arini: e vero pero che non si arma

finora contro la Confederazione germanica. E cosi andando innanzi si

trova che il Moniteur disse tutto vero e tutto falso, secondo che chi leg-

ge e, o non e giunto a capire che il Moniteur intendeva parlare delle sue

intenzioni paciiiche, non gia verso 1' Italia e 1'Austria, ma bensi verso la

Germania e la Confederazione.

La possibilita poi di tale supposizione non fu certo tolta dal nuovo

articolo, che il 3/om'fewrpubblico nel suo N.dei 15 Marzo; il quale e tutto

inteso a provare che erra di gran lunga la Germania nel credere, che la

Francia voglia ora farle correre qualche pericolo di guerra o di invasione.

E dice in sentenza : La Germania mi stia a vedere, tranquilla di se.

lo voglio influire in Italia: ne posso farlo senza combattere 1'Austria: ma
1'Austria non e la Germania. Del resto se la Germania si commuove con-

tro di me, io dichiaro fin d'ora, che prendo questa commozione come una

offesaalla Francia, che non puo rimanere indifferente nella questione italia-

na. Tutta la Germania imiti dunque la Prussia, che unitasi all Inghilterranel

dare all'Austria buoni consigli ,
serve alia pace ed al bene della Germa-

nia
, meglio che non le ire di quelli che

,
rivocando in memoria i pregiu-

dizii del 1813, si espongono al pericolo d'irritare il sentimento nazionale

della Francia . Questo sunto, che ci pare fedelissimo, non riassume pe-
ro che una buona parte dell' articolo : di cui un' altra parte dice ancora

che I'lmperatore di Francia non imito la Germania. Giacche egli fece

tacere in se tutte le cause dell'ira e del rancore : si allco coll' Inghilterra,

chiamo intorno a se i servitori delle passate dinastie, e non voile, in uu

tempo di pace e di conciliazione
,
rinnovare le guerre e le conquiste del

primo Inipero. Se non avesse cosi fatto, egli non sarebbe stato uomo del

suo tempo ,
ed avrebbc incorso nel pin grande biasimo. Non si regna

con gloria quando si serve a rancori e ad odii. Non vi e gloria vera per

an Sovrano, se non nel conoscere con gcnerosita i hisogni del suo paese,

e nel difendere accortamente gli interessi della societa . Le quali parole
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sono cvidentemente promettitrici di pace, come le prime paiono .alquan-

to minacciose di guerra. mi o??/jb oib efoi;; -

!i

'I<pfl

3. Nella ipotesi poi, ammessa dalla Gazzetta di Vienna, che la Francia

sia ora ostile allAustria e che il linguaggio del Moniteur, lungi dal mo-

strar verso lei voglie pacifichc, sia anzi un mezzo per allontanar da lei la

Confederazione gcrmanica ;
in quest'ipotesi, diciamo, non e a stupire die

la delta Gazzetta scriva ora cose amarissime contro il Governo francese.

Dove e da notare che anchc qui si e veduto che 1'ira lungamente abusa-

ta divicn furore. Giacche la nota flemma tedesca, dopo aver lasciato sfu-

riare per molti mesi la nota furia francese in articoli
, opuscoli ,

noterelle

ufliciali e semiufiiciali, discorsi priyati e pubblici, casalinghi e solenni, e

in mille altri modi ;
e dopo aver lungamente sopportati i frizzi, gli insul-

ti, le proyocazioni perfin del Piemonte; infme, perduta oramai la pazien-

za, tutto in una volta die all'armi in fatti ed in parole, con tale rapidita e

forza, che quasi diremmo parerc poco al confronto quello che iinora fu

osato contro di lei.

E degli armamenti dell'Austria in Italia non discorreremo ora, restrin-

gendoci invece a riferire le parole dei suoi giornali. Tra i quali la gia

allegata Gazzetta di Vienna, nel detto arti.colo dei 12 Marzo, alia do-

manda del Moniteur : dove sono le parole ,
le note, gli atti che indichi-

no la volonta di eccitare alia guerra? potremmo rispondere ,
dice ,

col domandare all'organo ufiiziale del Governo francese se esso abbia

perduto ogni coscienza ed ogni mcmoria, o se nella sua superhia cre-

da che il mondo debba
,
senza riflettere

, prendere in silenzio tutto

quello che egli gli offre. Chi ha dimenticato avere la Francia imperiale

dichiarato, in sul cominciare della guerra d'Oriente, che, se 1
s

Austria

non si fosse unita a lei nel basso Danubio, essa avrebbe portato la sua

bandiera tricolore al piede degli Appennini? Chi ha dimenticato gVin-

coraggiamenti trovati continuamente dalla causa italiana nella stampa
uffiziale ed uffiziosa della Francia imperiale? Chi ha dimenticato il so-

stegno trovato per quella causa dai plenipotenziarii piemontesi ,
al

Congresso di Parigi? Chi ha dimenticato le parole, colle quali il di-

scorso francese del trono
, profferito il passato anno

, lusingo le spe-
ranze delle oppresse nazionalita? Chi dimentico il processo dell'Or-

sini, e la manifestazione del testamento di queH'assassino? E chi non

ha fresca memoria del romore, sollevato dalla stampa goyernativa di

Parigi, a favore dell'Italia? E chi non ha fresca memoria della smen-
tita data a quegli strepiti guerreschi ,

e dell' assicurazione di simpa-
tia per la causa italiana? Chi non parla oggi delle parole, colle quali
(ii salutato 1' amhasciatore dell' Imperatore d' Austria, nel primo gior-
no dell'anno, allc Tuilcries? Chi non numera oggi le ferite arrecate al

patrimonio pubblico e privato, in tutt' i paesi, dal discorso del trono

del 7 febbraio? Non ha lo stesso Moniteur ora confermata la esisten-
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za di un' alleanza tra la Francia ed il Piemonte
; alleanza della qua-

le da molto tempo correva voce? L'Imperatore , dice il Moniteur
,

non ha promesso al Re, se non che di proteggerlo contro ogni atto

aggressive dell'Austria. Ognuno pero sa come, a Parigi ed a Tori-

no, si sappia dare estensione alia idea espressa dalla parola aggres.rio-
ne. Rammentiamoci soltanto del Montenegro. Rammentianioci che, nel-

la state passata, il Moniteur, quando le truppe del Sultano ricacciaro-

no nei loro conlini i Montenegrin! ,
chiamo quella difesa un attacco .

Prendiamo in mano qualunque giornale di Torino, che segua le insi-

nuazioiii del Governo e della rivoluzione
;
ascoltiamo le discussion! del

Parlamento piemontese. Ogni giorno possiamo udire che il pqssesso
del Regno Lombard o veneto da parte dell' Austria, e una lesione del

diritto : che quel possesso e un'aggressione dell' Austria contro 1'Italia .

Quelle manifestazioni
( segue la Gazzetta di Vienna

)
della politica

della Francia intorno all' Italia 11011 implicano ,
secondo che pretende

il Moniteur
,

la volonta d' eccitare alia guerra ;
ma autorizzarono il

Re Vittorio Emmanuele ad esprimere al proprio paese la speranza
che possano sorgere eontingenze ,

dalle quali la causa d'ltalia potreb-
be uscir vittoriosa. Esse lo autorizzarono ad attendere sicuramente

quelle contingenze ,
e lo yediamo, aspettandole, imporre al suo esau-

sto paese nuovi aggravii di guerra. Esse fiirono il preparatiyo per intro-

duce il sistema di pace, che ha la data di Rordeaux, e che troya nelle

proposte del visconte di La Gueronniere 1'equa soluzione delle cose

d' Italia. Tali parole, tali atti, non implicano 1* volonta d' eccitare alia

guerra, giacche era stato risoluto di proporre la quistione italiana diplo-

maticamente, prima di proporla politicamente; giacche si sperava anzi che

la pace non venisse turbata
; giacche si pensava che 1'Austria avrebbe

coronato la longanimita e la pazienza sua verso il Piemonte coll'accettare

volontcrosamente I'equa soluzione. Fin qui la Gazzetta di Vienna; e ci

pare che questo sia un brano di eloquenza non inferiore a quello di qual-

sivoglia articolo od opuscolo ufficiale od ufficioso, franccse o sardo.

I giornali minori poi parlano anche piu chiaro. Giacche la Gazzetta

di Augsburg dice E che? Saremmo noi forse gia sotto i piedi del domi-

natore, poiche il Moniteur si permettedi parlare ai.tedeschi come a sudditi

e vassalli? E YAmico del popolo austriaco Non si leggono, dice, tra noi

le note dellfomYiur che colla pieta che Jspiral'alienazione mentale. L'Au-

stria ha iede nel suo diritto e nella sua forza, con, o senza alleati, poco

importa. La perfidia presente non puo guarirsi che colla spada. Si venga

duncjiie aH'armi una volta: questo e il nostro desiderio : questa la nostra

pre-hieni .

E benche i brani allegati possano dare ai nostri lettori un'idca dello

stile ora adoperato dai giornali austriaci verso la Francia; uon vogliamo

pero ommettere un' allusione che, a proposito del noto articolo del Moni-

trasse ora fuori la erudizione classica della Gazzetta di Colonia.
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Quando Faccecato Polifemo si pose a strillare nella sua caverna (dice

il detto foglio) e gli accorsi ciclopi 1' interrogafono chi 1'avesse offeso,

.\essuno, rispose Polifemo, nessimo mi ha accecaio. Si chei ciclopi tor-

narono tranquilli a casa. Anehe noi tcdeschi, possiamo ora andarcene

tranquilli a casa dopo 1'articolo del Mmiteur. Tutta 1' Europa era inquieta

per yoci di guerra e di armamenti. Ed ccco il Moniteur che strilla:

nesstmo aver fatto nulla. E certo se la Francia non arma, non eccita

a guerra, non scrive note ecc. ecc.; non si sa chi possa aver la colpa

di tutto questo fracasso . Quest' allcgazione di Polifemo
,
dice la Gaz-

zetta di Vienna, e classica sotto ttitti i rispetti. Edavendo poiil Siecle fatto

modestamcnte osservare che tutti in Europa sono commossi per cio

che la Francia pensa , per cio che la Francia yuole , per cio che la Fran-

cia fa
;
la Gazzetta ufficiate di Vienna, che, come dicemmo, pare aver

perduto un poco la pazienza, soggiunge a queste parole del Siecle:

Eppure la Francia non fa niente, eppure essa non fa armamenti. Ma

guai se opera una yolta. Giove olimpico accenna col capo e tremano ester-

refatti il cielo e la terra. Si vede che i giornalisti tedeschi studiano

Omero e, nelle occasioni, sanno fame loro pro. Ma da tale forma di lin-

guaggio chi puo duhitare dell' csacerbazione degli animi in Austria verso

la Francia?

5. Le cose paiono anzi esserea tale chemolti credono, non la Francia

ma VAustria aver ora bisogno di chi la freni. II che dice apertamente
una corrispondenza di Berlino alia Gazzetta del Weser, citata dal Consti-

tutionnel del 13 Marzo. Lo stesso opina il giornale deDebats : il quale, fin

dal suo N. degli 8 Marzo, dava all' Austria consigli di pazienza, e confu-

tava coloro che rappresentano all' Austria essere suo interesse 1'eccitare

la guerra e che essa farebbe anzi meglio a promuoverla che non ad aspet-
tarla.Piii a lungo poi lo stesso giornale, nel suo N.

9

dei 17 Marzo, ri-

pete le stesse idee a proposito dell'iiltimo articolo, che egli crede pacifico,
del Momtetir; e lascia intendere il suo timore che 1'Austria voglia es-

sere indocile ai consigli de' suoi alleati ed insensibile ai vantaggi della

pace)). Molto piu chiaramente poi esprime lo stesso pensiero la Gazzetta

prussiana dicendo: che si ha molta difficolta in Vienna a ricredersi

della sfiducia che all'Austria inspira ora la Francia. Questo scntimento

si palesa assai chiaro nei giornali di Vienna : e pare che 1'opinione puh-
blica si sia oramai abituata all' idea di una guerra, di cui essa e lungi
dal mostrar paura. L' ira contro la Sardegna e tale, che ogni giorno e

piu difficile una soluzione diplomatica della questione.
6. E poi ora evidente che la vera cagione, o vogliam dire pretesto,

del dissidio tra Austria e Francia ha da riporsi nei trattati austro italiani,

secondo cbe dicemmo nel passato quaderno. Sopra i qualr trattati si po-
terono leggere in questi giorni, riportati in moltissimi giornali, alcimi ri-

levantissimi articoli della Gazzetta ufpciale di Vienna dell' 8 Marzo. I

quali volentieri riporteremmo per lo lungo, se lo spazio ci bastasse. Ma>
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Tolendone dare alincno un cenno,diremo die in essi si coiuincia col dire,

clie la cosi delta quistione italiana parve sulle prime reslringersi allo

sgombero dello Stato Ponlificio. Ma, dice qui ottimamente la Gazzetta di

Vienna 1'antica e provala saggezza della Sede Roinana ha posto ben pre-
sto fine al tentative di mescolare la rivoluzione con nna questioiie prati-

ca; e dichiaro die desiderava il ritiro delle truppe austriache e fraucesi.

Quell'atto doyea esscre aspettato dall'elevato carattere del Santo Padre,
dal suo amore per la pace, e dalla sna fiducia irremovibile nella prolezio-
ne della diyina Proyyidenza. Quindi bisogno troyare altro pretesto per
dar luogo alia questione italiana . Ed il pretesto furono i trattati austro-

italiani. Di questi uno fu stipulate il 1. Luglio 1815 colla Toscana:
nn altro il 12 Luglio dello stesso anno col Re di Napoli; un terzo fu

sottoscritto il 24 Dicembre del 1847 con Modena, e poco dopo ne fu

contralto un quarto con Parma. Ollre quesli trattati
,

yi ha il diritto

dato all'Austria dal Congresso di Vienna di tener guernigione in Ferrara

c Comacchio. Per allro trattalo del 10 Gingno 1817, 1'Austria ha pure
dirilto di guernigione in Piacenza. Di tutti quesli trattati il primo fonda-

menlo giuridico e il diritto che ha ogni Stato di fame come e con chi cre-

de. Oltre quest' origine generate, i detli Irallali ne hanno un allra spe-
ciale nel congresso di Vienna del 1815 che, regolaudo le reiazioni di Stati

e di territorii in Italia, diede all' Austria il dovere speciale di sostenerle

e difenderle. Inoltre sui Ironi di Toscana e di Modena siedono Arciduchi

d'Auslria, con diritto di riversibilita all'Austria in caso di estinzione delle

loro famiglie. Tra questi traltati pero ye ne ha uno, il napoletano, che

contiene un articolo addizionale, in forza del quale il Goyerno napoletano
si obbliga a non mutare la forma di goyerno. Quest'articolo e antiquato,

non fu mai invocato dall' Austria e puo essere facilmente riyocalo. Ma,
tranne quest' articolo

,
1'Austria non intende cedere in quanto agli altri,

che essa yorrebbc anzi conchiudere se non fossero conchiusi, perche ne

ha il diritto ed il dovere.

7. Ma perche si mena tanto romore contro di cssi? La Gazzetta di Vien-

na proya lungamente che cio si fa appunto perche, con essi in vigore, la

rivoluzione non puo trionfare in Italia : senza essi la rivoluzione e iatla.

Fino a che 1' Austria, dice a tal proposito la Gazzetta di Vienna, resta

in Italia in quella sua posizione iulernazionale
,
alia polilica della Sarde-

gna non rimane allro deslino che qucllo del ranocchio che gonfiasi fin che

scoppi : e la propaganda ribelle dee reslringere la sua voglia di rove-

sciare gli Stati al mestiere di delinqucnle comuue, e ad atti di assassinio

contro siugolari individui .

8. Cio posto, la detla Gazzetta conchiude che 1'Auslria non rinunziera a

quei trattati ,*spccialmente in questi tempi, in cui essi sonopiiinecessarii.
'<. L' Austria ora difende il proprio diritto ed il proprio possesso in Italia.

Chi pensa onoratamenle di essa e di tutta la patria ;
chi si sente indegna-

to di talc prctensione ed nitervenzione foresliera; chi si senle balzare il
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cuore per lo sdegno; chi yede il disegno di rapirc ad una grande Poten-

za gcrmanica un feudo dell' Impero da 300 anni, e la chiave del cuore

di quello Stato e del paesi della Confederazione germanica; non esitera

per certo a sottoscrivcre con tutti gli Austriaci tale risposta. Ma 1'Austria,

in quei trattati
,
difende pid ehe il semplice suo diritto e possesso. Essa

difende il fondamento dell' indipendenza e della liberta della famiglia de-

gli Stati d' Europa. Entra in lizza per la ciyilta del mondo, che non e pos-

sibile senza quella pietra fondamcntalc del diritto delle genti. Intorno alia

bandiera che piantiamo, e impossibilc che rimaniamo soli; e, se anche

cio fosse, noi non l'abbandoneremo . Cosi la Gazzetla ufficiale di Vienna,

con parole tutt'altro che nebulose.

E siccome il Times, in un suo articolo, credette parlare, del movimen-

to nazionale italiano, del quale, dice egli, e pure forza chel'Austria ten-

ga conto
;
la stessa Gazzetta di Vienna risponde molto sayiamente, che

1'Austria non ignora 1'iinportanza dei moviraenti nazionali e sa il conto

che bisogna fame. Ma aggiunge sayiamente non toccare al Times di darle

in cio alcuna lezione, appartenendo egli ad una nazione che non pare far

gran caso dei moti nazionali, sia che essi si mostrino nell' India, sia che

nelle isole lonie, sia che per tutt' altroye dove regna essa medesima.

9. Se il giornalismo ufficiale ed ufficioso lavoro in questi giorni, in Au-

stria, con si gran lena, la cancelleria diplomatics non fece minor proya. Ed
in prima si pote leggere nei giornali una circolare del Conte Buol ai rap-

presentanti austriaci prcsso le corti della Confederazione. La quale circola-

re, data sotto i cinque diFehbraio, comincia collo stabilire 1'ottimo effetto

prodotto dall'unanimita e dalla risoluzione con cui, in questa possibilita di

prossima guerra, la pubblica opinione si mostro in Germania fayoreyole

ad un' energica cooperazione. E segue narrando come siacomune senti-

re dell'Alemagna che 1'Austria non dee essere lasciata sola in Italia.

Molti Governi gia pregarono rAustria di indirizzarsi alia dieta federate:

ma essa, benche nelle speranze di pace non yeda ancora sparitala proba-
bilita della guerra, non crcde ancora giunto il momento di eccitare la die-

ta a determinazioni guerresche. Invcce crede conyeniente che i yarii

Stati tedeschi comincino fin d'ora a combinar fra loro cio che doyranno

poi dire in modo eflicace in presenza sia della Sardegna ,
sia della Fran-

cia, sia di ambedue quegli Stati insieme.

10. Non molto dopo i giornali pubblicarono un altro documento austriaco:

ed era il dispaccio dato, sotto il 25 di Febbraio, dal Conte Buol al Conte

Appony, ambasciatore austriaco a Londra, nel quale si narra lungamente
al Goyerno inglese tutto il reciproco procedere dell'Austria e della Sarde-

gna, e si proya che la Sardegna fu per died anni provocatrice continua e

1'Austria sopportatricelonganime.Esiconchiudeche, ciononostante, 1'Au-

stria non offendera la Sardegna, tin che questa non yioli il territorio del-

VAustria o quello dei suoi alleati. In quel dispaccio poi yi e, tra le altre,

una cosa di sommo rilieyo; ed e il dichiarare che fa all'Inghilterra il Conte
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Buol, che, priina di chiedere riforme alPapa, bisogna frenare la Sardegna.
Le diflicolta, dice egli, in cui pare essere il Governo pontiiido 11011 iw-

seono dalFinteriio, ma dalla rivoluzione esterna. Per potere sperare buoni

risultati di uiiglioramento, e indispensabile di influire sopra il Piemonte,

perche egli rispetti Findipendenza degli altri Stati italiani, come la sua

indipendenza e dagli altri rispcttata. Allora il Governo papale e gli altri

Stati italiani potranno occuparsi con frutto del miglioramenti nelF interna

amiiiinistrazione. Dal che si ricaya die il Conte Cavour, anche nel chie-

dere riforme negli Stati altrui, pare essersi dato della zappa sui piedi,
Giacche FAustria (e probabilmente anche Flngbilterra) opinano nei loro

dispacci die, anche in questo caso, chi si dichiara medico altrui ha graude

bisogno di cura egli medesimo.

11. Dal tin qui riferito dei giornali edellenoteaustriache apparisceab-
bastanza chiaro che 1'Austria crede essere nel caso di non dover ora te-

mere di una lotta colla Francia. 11 die apparira anche piu certo a chi

consideri i suoi preparativi di guerra; i quali noi rifcriremo qui secondo

qu'elloche ne reco il Constitutionnel dei lOMarzo. L'Austria, secondo quel

foglio, nonavea in Italia alia fine dell' anno scorso che cinquantamila uo-

mini. Ma il terzo corpo di esercito, partito di Vienna al principio di Gen-

naio e giunto in Italia con tantacelerita, anmento diyentimila uomini quel-

Fesercito che si trovo cosicondotto a 70 mila uomini. Verso la meta di

Febbraio si comincio ad armare e proyyedere le fortezze, e si intraprese-

ro nuoyilayori a Yenezia e Piacenza. II 26 dello stesso mese ifbgli tede-

schi annunziarono il richiamodei soldatiin congedo. II Constitutionnel fa

poiuncalcolo, dal quale ricaya che i veutitre reggimenti, die FAustria ha

ora in Italia, ibnneranno tra breve 110 mila uomini; ai quali aggiun-

gendo 10 mila cacciatori
, cinquemiladi battaglioni di frontiera, mila e

400 cavalli, 4 mila artiglieri con 160 cannoni (oltre Fartigheria di for-

tezza con dieci batterie di razzi, e altri corpi), ricava die in tutto,Feser-

eito austriaco in Italia puo essere, tra nonmolto, di 170 mila e piu uomi-

ni. II Constitutionnel aggiunge die le disposizioni date alletruppe in Ita-

lia le ravvicinano di qualche giornata dalle frontiere francesi, e che tutto

il gran corredo di artiglieria adunato presso Payia, lascia credere che si

raccoglie un vero parco d' assedio , che non puo ayer altro scopo die

quello di assediare le fortezze piemontesi. Ma non e a tacere che i gior-

nali austriaci, e con loro il molto savio Memorial diplomatique, nel suo

N. dei 20 Marzo, assicurano che queste notizie del Constitutionnel non

meritano, per la loro esagerazione, grande credcnza.

CoM-EDER.v/JOiNE GERMAMicA.. 1. Prussia 2. Bavicra 3. Stati minori

i. Dieta 5. I Ducati danesL

1. Se FAustria, come apparisce dal detto, e risoluta, o pare, a non in-

dietreggiare dinanzi al pericolo d' una guerra per difendere il suo dirit-

to
; la confederazione Gennanica, sc non finora come tale, almeno per6
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nei singoli Stall che la formano, sembra essere concordissima nel consi-

derare come sua la causa dell'Austria. E quanto alia Prussia 11 suo Go-

ycrno scrisse ai suoi incaricati presso le corti tedeschc una lettera cir-

colare sotto 11 12 Febbraio : nella quale appariscono due idee princi-

pal! . La Yoglia cioe di impedire la guerra col dar consigii di pace,

e col conservare intanto 1' amicizia di tutti : e la determinazione, in caso

di guerra, di stare coll'Austria; giacche si dicbiara nella circolare che la

Prussia yuole serbata la loro forza ai trattati e la sua validita allo stato

prosonte clelle cose . Per ora dunque la Prussia non intende essere tra

quegli Stati tedeschi che fecero gia aperte dichiarazioni in favore dell'Au-

stria: ussa sta invece coll'Inghilterra, a modo di potenza mediatrice.

Poco dopo il Goyerno prussiano spiego di nuovo il suo procedere, nella

presente questione, alia Camera del deputati ,
nella tornata del nove

niarzo. II Ministro delle iinanze disse in prima che anche la Prussia

avea yietata 1' esportazione de'cavalli: la qual notizia fu accolta con

applausi. Soggiunse poi il Ministro degli affari esterni che Prussia ed In-

ghilterra erano d'accordo per impedire la guerra: ma che la Prussia non

dimentichera mai di essere Potenza tedesca. II Presidente delle Camere

rispose approvando altamentc le due parti del discorso e fini dicendo

che il Goyerno poteva far assegnamento sopra 1'aiuto del paese se

cio diveniva necessario
;
alle quail parole tutta la Camera si levo ap-

plaudendo fragorosamente. Ma di cio parla piu a lungo la nostra corri-

spondenza di Prussia, che pubblichiamo in questo stesso quaderno.

2. Dopo 1'Austria e la Prussia, la terza Potenza tedesca e inGermaniala

Bayiera; che sola si puo chiamare stato di second' ordine in Allemagna.

Ora si troya che non yi e forse potenza tedesca, che si sia linora dimostra-

ta tanto calda per FAustria, quanto la Bayiera; al cui Goyerno i giornali

francesi danno anzi la colpa di ayer predicata la crociata tedesca contro

la Francia. La qual colpa e tale, dice il Constitutionnel, che per cio solo la

Bayiera ha perduto oramai ogni credito. Ma essa, senza punto curar-

si di perdere il credito, appena letta la nota del Moniteur del 5 Marzo,

che molti credeane pacifica, pose il giorno dopo in istato di guerra la ca-

yalleria e 1'artiglieria; dicendo a tal proposito il Volksbote che quella era

la miglior risposta da dare a quell' articolo. II che solo dimostra quale

sia in Bayiera lo stato degli animi quanto alia guerra.

3. Tragli Stati minori, il Granducato di Baden mostro cio che pens!

colle seguenti parole della Gazzetta di Carlsruhe, giornale ufficiale, che

dice apertamente. Cio che 1'Austria perde e perduto per la Germania
;
e

10 stesso si dovrehbe dire della Prussia, quando fosse minacciata nelle sue

possession! tedesche o non tedesche. E necessario che gli Stati di Ger-

mania e d'Austria non riceyano alcuna diminuzione.

L' Annoyer poi e giunto a tale nelle sue dichiarazioni austriache, che

11 Cwistitutionnel destino per lui solo un suo articolo ironico, in eui lo po-
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ne in celia come Stato piccolo e retrograde . Ed e chiaro che, se approvas-
se la politica del Constitiitionnel

,
1' Annover sarehbe da questo stimato

uno stato progress ista e influente.

I Ministri della guerra poi di varii piccoli Stati tedeschi, come Wur-

temberg, Baden, Assia Darmstadt etc. si sono riuniti in confercnza a

Bruchsal; e cio perche, formando essi I'ottavo corpo dell'esercito federa-

le, yollero tin d' ora combinarc assieme le cose.

E la Rhein-Land Zeitung, foglio di Wiesbaden, parlando in generale
della Germania, L' unanimita

, dice, non manca nel popolo tedesco. Ci

armiamo, perche anche ne'gabinetti tedeschi si e deciso di respingere gli

attacchi contro 1' Austria. Ci armiamo perche il popolo tedesco e si con-

vinto, che la stessa politica de' Governi desidera aver riguardo a questa
unanimita. II che diciamo dei Duchi, dei Re e della stessa Prussia. La
causa delF Austria ela causa della Germania .

4. Cio non ostante, finchc la Prussia spera pace, non si faranno proba-
bilmente alia Dieta proposte di armamento. II che poco monta, perche
tutti gli Stati particolari si preparano intanto

;
ed in caso di guerra

non e presumibile che la Prussia voglia opporsi alia domanda di rau-

nare 1'esercito federale in difesa dell'Austria. Che anzi dicono alcuni gior-
nali che tra la Prussia e 1' Austria si fanno fin d' ora segretamente tutt'i

preparativi necessarii per proporre alia Dieta, di comune accordo, lo stato

di guerra dell' esercito federale. Aggiungono che quindici giorni baste-

ranno a poter porre in marcia uomini e convogli ;
e che fin d' ora si va pen-

sando quali sono le truppe che debbono porsi in marcia, quali le altre

che debbono occupare le fortezze federal!, le quali intanto gia si yanna

armando e preparando.
5. In questo quasi unanime consenso della Germania per 1' Austria, e

curiosa la condizione della Danimarca che, essendo tedesca nei suoi Ducati

dell' Holstein e del Lavcmburgo, puo pero esscre alleata francese a Co-

penaga. In caso di guerra 1'esercito del Re di Danimarca potrebbe

dunque trovarsi nella strana neccssita di venire prima di tutto alle mani

tra se. Al qual proposito dicono alcune corrispondenze che, a prevenire
tale caso disgustoso, 1' inviato danesc a Francoforte gia dichiaro che, se

scoppiasse guerra tra la Germania ela Francia,laBrigata01steinese, (che

appartiene al decimo corpo dell'esercito federale) , non sarebbe lasciata

uscire dal regno.
E poiche parliamo della Danimarca, diremo brevementc che 1'eterno

conflitto tra i ducati c il regno, non solo non e finito, ma e a pcggior

partito che mai
;

si che si dispcra di poter trovarc piu una via di acco-

modamento tra la Dieta e la Danimarca. E percio pretendono alcuni che,

quando mai scoppiasse la guerra, i due ducati sarebbero occupati dalle

truppe federali
;
e la Danimarca si troverebbe percio quasi obbligata ad

essere alleata della Francia.
jsft o-.

;
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PIUTICHE DIPLOMATIQUE. 1. Le Potcnze mediatrici 2. II Governo sardo ed

il Congresso europeo 3. Condizioni poste dair Austria pel Congresso

4. Russia 5. 11 Congresso 6. I Principal! Danubiani.

1. Essendo fra loro la Francia e 1' Austria nei termini che abbiamo qui

sopra esposti, colla Sardegna in mezzo, che anela di appiccar fuoco alia

miccia, per uscirne poi il mcglio che potra, e forse serva, o vincitrice o

vinta; le altre grandi Polenze, la Prussia eioe, 1'Inghilterra e la Russia

furono in questi giorni in gran faccenda per moderare le ire, e combina-

re una pace onorevole a tutti. Frutto di queste soiledtudiui si e il con-

gresso che il Noniteur dei 22 Marzo disse proposto dalla Russia, e il Ti-

mes dovuto ai buoni uffizii diLord Cowley. II quale, secondolui,slaneia-

losi a Vienna, vi pote appiccare questo filo, il cui capo si porto seco a

Londra e poi a Parigi.

2 . Ma o si debba alia Russia o al diplomalico inglese la tessitura di

questa tela, e certo che, se il congresso riesce, chi sara stato colto alia

ragna sara 1'improvvido Governo sardo, a cui 1'idea di un congresso fece

sempre venire il male dei nervi. Giacche egli ben capisce che niuno ha

dellaguerra quella yoglia e quelbisogno chene ha egli, il quale sie posto

nella necessita di trovare nella gucrra la sua pace ,
e nella pace la sua

scontitta. Si trova poi che un congresso puo forse equivalere ad una

pace : in quanto che la Prussia e 1'Inghilterra si porranno forse contro chi

non vorra accondiscendere ad un accordo.

3. Non pare poi che 1'accordo possa essere fondato sopra la uscita degli

Austriaci dalla Lombardia o sopra la rinuncia dell'Austria ai suoi trattati

coi Principi italiani
; giacche a questi patti mai 1'Austria non ayrebbe ac~

cettatoil Congresso. Che anzii suoi giornali piu accreditati sempre dichia-

rarono che 1'Austria potea bensi accondiscendere ad un esarne dei suoi

trattati: macolpatto espresso che sarebbero stati illesi i trattati del 1815, i

Irattati suoi special! che sono il corollario di quello del 1815, edil diritto

inerente ad ogni stato sovrano di fare trattati come e con chi crede.

E questo diceva in termini il Memorial diplomatique del 20 Marzo in una

sua corrispondenza di Vienna, che gli annunziava appunto che il Cowley
era riuscito a combinare un congresso a questi patti. Si che quel gior-

nale fu il primo che desse del congresso la notizia certa. Ne puo dirsi lo

stesso della Francia. Non puo dirsi cioe che la Francia non abbia accet-

tato il congresso, se non che col patto che 1' Austria lasci la Lombardia o

i trattati : giacche non e probabile che 1'Inghilterra e la Prussia avessero

in tal caso accettato di essere mediatrici, dopo le proteste fatte da ambe-
due di voler salyi i trattati e saldo il presente stato delle cose. Dal che

si puo ricavare che il Governo sardo ebbe sempre un mondo di ragioni
nel desiderare di precipitare le cose, e nel temere la riunione di un con-

gresso, dal quale egli benvede non poter uscire, chela confermazione dei

diritti austriaci. Infatti 1'eroismo francese e capacissimo senza dubbio di
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muovere guerra, coH'aiuto della sola Sardegna, all' Austria aiutata da
tutta la Confederazione germanica e dall'Inghilterra. Ma la prudenza di

chi regge la Francia e anchc nota, quauto 1' eroismo di sua nazione.

4. Delia Russia poi questo e ora certo, essersi essa unita alia Prus-

sia ed all' Inghilterra ;
che anzi, stando al Moniteur, essa fu che propo-

se 1'idea del congresso, e la fece acccttare dalla Francia. Ma quali siano

per essere le sue intenzioni dopo il congresso, non si puo congetturare
che per debolissimi indizi. Giaechc dall'ima parte e nota la sua stretta

amicizia colla Francia
;
e dall'altra si sa pure che essa non pare aver

ne voglia ne intcresse di muovere nuove guerre. Essa intanto vieto Fes-

portazione dei cavalli dai suoi confini; e quanto al suo porsi in assetto

di guerra, variano le relazioni : ma paiono piu vere quelle che 1' af~

fermano che non quelle che lo negano.
0. Del congresso poi questo per ora sappiamo; dover esso aver luogo

in citta neutrale tra i plenipotenziarii di Austria, Francia, Inghilterra,

Russia e Prussia.

6. Dei Principal! Danuhiani, e del Cuza poco ora discorrono i giorna-
li. Ma quel poco non e senza rilievo, giacche dicesi che essi pongansi
in assetlo di guerra e siano pronti a difendere coH'armi la loro unio-

ne e la doppia elezioue dell'Ospadaro, se lePotenze non 1'approvano
alle buone. La Porta, del cui affare qui si Iralla, allestisce anche essa

armi ed eserciti, e minaccia di entrare nei principal!: ma la ritienela

paura di non violare il trattato di Parigi, e piu forse lo stato iufelice

delle sue truppe. Ma cio, speriamo, sara anche accoiicialo dal ntiovo

congresso insienie col resto : e gia corrono su pei giornali le condizioni

che 1'Austria, d'accordo colla Porta e coH'Inghilterra, appone al riconosci-

mento del Cuza. E sono che sia in primo luogo riconosciuta 1' invalidita

natia di sua elezioue : c che la sovranita della Porta sia con nuovo atto

solennemente riconosciuta.

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Lavori delle Camere 2. Mutazione di

nomedel partilo caltolico 3 Aleismo cousiderato dai Protestant] come

religione 4. Matrimonio civile 5. Divorzio 6. Opinione })uhbli-

ca sopra la Francia e TAustria 7. Dichiarazioni politiche del GoTerno>

1. Sono scorsi gia due mesi dacche le nostre Camere si sono raunale;

ma se si chiede che cosa abbiano operate, io altro noil saprei rispon-

dere
,

se non che esse si sono formate costituendo le loro Diete. Si

dira che
, trattandosi di Camere lanto liberali e che destarono tante spe-

ranze
,
1'aver fatto questo e ben poca cosa. Tuttavia bisogna confessare

che, lino al giorno d' oggi, esse haimo fatto il meglio che poteano fare ;

perche le circostanze politiche esterne sono tali da raccomandare IB. piu

perfetta concordia tra i partiti al di denlro
;
al che si sa che non con-

feriscono molto le discussioni parlamenlari : si che si e fatto benissimo
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ad evitarlc finora. Vi rifcriro nondimeno qualche cosa che servira a far

conoscere la condizione c a qualificare lo spirito che regna nella Ca-

mera del Dcputati.

2. Innanzi tutto, il partito cattolico, il quale, or sono sci anni, si or-

gano sotto il nome di frazione cattolica, ha creduto bene di cambiare

questo nome, e di prendere quello di frazione del centra. Questa deter-

minazionc ha fatto in Prussia parlarc molto di se. DalV una parte i Catto-

lici ne vennero applauditi, specialmente dal partito piii o meno ministe-

riale, il quale in tal guisa di procedere ravviso un segno di confidenza,

e fu lieto di yedere dileguarsi una bandiera religiosa e di professione di

fede. Ma il maggior numero dei cattolici disapprove il fatto, dicendo che

in Prussia gl' interessi del cattolicismo vogliono assolutamente la pre-

senza di una parte cattolica
;
e che le elezioni stesse in molti luoghi si

craiio fatte con questo patto, che il candidate eletto entrasse nella parte

cattolica. Ciononostante bisogna considerare che questa parte cattolica

non per altro erasi organizzata ,
se non che per opporsi vigorosamente

al Ministero caduto
, quando esso accarezzava certi disegni ,

i quali tur-

barono e spayentarono tutti i cattolici. Era dunque giusto che questa

parte prendesse un aspetto meno offensive del nuovo Ministero ,
il cui

capo e cattolico. Inoltre molti dei Deputati cattolici non avevano mai

fatto parte della parte cattolica, perche le loro idee politiche non erano

d'accordo con quelle della maggioranza dei membri di quel partito ,
e

soprattutto dei suoi capi. Questi deputati poi contrastavano agli altri

il diritto di rivendicare per se soli I'appellazione di parte cattolica ,
e

si tenevano offesi d'esserne esclusi.ln terzo luogo, una tale appellazio-

ne tirava addosso ai cattolici rimproveri, falsissimi certamente e mal-

ibndati, ma che non mancavano di una certa cotal apparenza ;
si che dan-

neggiavano le influenze loro. Infatti gli uni li rimproveravano di non

conoscere che gl' interessi religiosi di loro confessione e di non ado-

perarsi che per questi, disconoscendo frattanto e trascurando gl' inte-

ressi politici e generali. Altri li accusavano di seryirsi della religione,

come di una maschera per approdare a scopi politici. Finalmente non

puo negarsi che il mezzo piu semplice, affine di tutelare e serbare in-

tatti i diritti della Chiesa nelle Camere, consiste nell'unione di tutti

i Deputati cattolici, a qiialunque partito politico essi appartengano ,

ogmqualvolta si tratta di una quistione religiosa. Cos! si ftiggono gl'in-

convcnienti suddetti e si put) sempre far assegnamento sopra un cen-

tinaio di sutYragii: mentre invece la frazione cattolica, come tale
,
non

contava prima che ima cinquantina di yoti. Vedete dimque che non man-

cano ottime ragioni in favore della determinazione presa di aboliro il

nome di frazione cattolica; quantunque si dovesse, o presto o tardi, ri-

prenderlo. Frattanto pero i liberali, per far yedere, dal loro canto, uno

spirito somigliante di conciliazione ,
hanno eletto aprimo vicepresidente

della Camera il signor Reichensperger ,
uno dei Gapi della frazione del
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centra ; ma con una maggioranza di voti cosi mcschina, die da a co~

noscere, quanto sia loro costata una talc elczionc
;

si die io sono per-

suaso che 1'anno venture essa non si ripetera. La parte del centre con-

ta ora una sessantina di membri.

3. Fra le discussioni dibattute nelle Camere, una sola ve ne fu di qualche
interesse ;

e fu quella a proposito di certe pctizioni dci Co-muni dissidenti,

i quali invocarono in favor loro le liberta religiose, concedute dagli arti-

coli decimo secondo e decimo sesto della Costituzione
,

e tuttavia ne-

gate loro fino ad ora. II Ministero si dichiarp pronto ad annuire ad una talc

richiesta e a condurre legalmente, secondo la Costituzione, i loro af-

fari; confessando pero che, tra le sette dissident!, alcune ye n'erano, le

quali piu non credevano neanchc all'esistenza di Dio. I Cattolici chiescro

a questo proposito una modificazionc, facendo vedere che la Costituzione

non concede la liberta se non che alle societd religiose ;
e che percio

una setta che francamente si dice atca, non ha il diritto ne di essere con-

siderata etrattata come una societa religiosa, ne quello d'inyocare la Co-

stituzione. I protestanti credenti erano del loro parere, ma non cosi i libe-

rali, i quali si opposero e contrastarono allo Stato, al Governo e aile

Camere il diritto e la possibilita di portare qualsiyoglia giudizio sopra
materie di religione. Non si puo negare che questi signori non siano

logici e conseguenti, partendo dal principio eterodosso del libero esa-

me
;
ma si vede ancora quali effetti sgorghino da cotesto principio : poi-

che la professione stessa dell'ateismo si annoycra nell'alho delle rcligio-

ni. La maggioranza delle Camere voto secondo il parere dei liberal!.

Cosi lo Stato cristiano (protestante) , sognato dal partito dei pietisti sot-

to il ministero caduto
,

nel quale si voile dare al Governo la partc e

I'aiitorita della Chiesa (perche era il governo quello che
,
secondo il

signor Stahl, dovea decidere intorno al carattere cristiano o non cri-

stiano di una setta), si e per ora ridotto a talc, da non poter piu di-

stinguere tra la religione e 1'ateismo, tra una professione di fede qualim-

que e I'incredulita professata, tra il bianco e il nero, il giorno e la uotte.

\ . Se 1'applicazione di cotesti principii dee generare una divisione scm-

pre maggiore nel seno del protcstantesimo; questo contiene inse un al-

tro pericolo a cagione del disegno di legge, relative al matrimonio civile
;

il qual disegno sara scnza dubbio approvato dalle Camere. Secondo esso,
il nuUrimonio civile dovra essere introdotto in tuttc le province nelle

quali non e ancora in yigore (e non e in vigore che nelle province del

Reno) : ma verra introdotto, non come obbligatorio, qual e nel diritlofran-

cese, ma come libero. Cioe il matrimonio civile sara permesso a co-

loro, a cui la Chiesa negassc la henedizione nuziale, ovvero a quelli
che dirhiarassero di non poterla chiedere o fame uso. Cosi i protestanti,

JUT i quali il matrimonio non e un sarramento, il divorzio e ])eniiesso
e i minislri del culto altro non sono che impiegati di Stato; i protestanti,

dico, con qucsta legge avranno la comodita di non curarsi piii ne pun-
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to ne poco della bencdizionc nuzialc del loro ministri. Es?i inoltre non

haderanno piii per nulla alle leggi ccclesiastiche intorno al diyorzio, con-

tentandosi dell' autorita dello Stato
;

si che il matrimonio diverra un ne-

gozio puramente civile.

5. E vero die il Governo, per porre d'accordo la legislazione civile colla

ecclesiastica, ha proposto 1'anniillamento di ben sette motivi del divorzio

per lo innanzi riconosciuti dalla leggc. Ma, non ostante questa determina-

zione, mai non mancheranno conflitti tra il potere civile e lo spirituale; ed

e probabilissimo ancora che i liberal! non approveranno nelle cainere code-

sto annullamento. II fatto dimostrera dunque anche qui, che il protestan-

tesimo
,
ove non rinneghi i suoi principii ,

e incompatible con ima forma

di chiesa quahmque, e che esso tenta anzi ogni via per abolirne periino

gli ultimi avanzi. E senza dubbio riuscira nell'intento presso i suoi fedeli.

Poiche quali mezzi di resistenza puo opporre alle usurpazioni dello Stato la

sedicente chiesa protestante? Non ha essa dallo Stato solo tutta la sua

autorita? E qual conto si fara piii dclle scomunichc ecclesiastic-he, se lo

Stato ne annulla gli effetti, e contimia a considerare gli scorn unicati come

membri della Chiesa, fino a tanto che questi da se stessi non se ne sepa-
rino volontariamente?

6. Yi diro ora alcune cose sopra lo spiritb che regna in Prussia, ri-

guardo alia grande quistione che agita tutta 1'Europa, cioe la quistione

italiana e quella della pace o della guerra tra rAustria e la Francia. Dove

bisogna sapere che non si dee portar giudizio intorno alle inclmazioni del

popolo e dell'esercito prussiano, dalla mancanza di dichiarazioni officiali

e di patent! dimostrazioni
,
o dagli articoli di questo o quel giornale de-

mocratico o nemico dell'Austria
;
articoli biasimati altamente dagli stessi

partiti, dei quali cosiflatti giornali sono o dicono essere i rappresentanti. lo

vi assicuro che dal 1813 a questa parte, si in Prussia e si nel resto del-

FAlemagna, mai non vie stata, come al presente, unatale concitazione di

animi
,
una tale unanimita di sentiment! e un tale ardore bellicoso contro

i provocatori della guerra e della rivoluzione in Italia ed in Francia. E
credo che, se la Prussia unita coll'Inghilterra non avesse assunte le parti

di mediatrice di pace, da gran tempo i nostri rappresentanti e i nostri

Ministri sarebbero stati sforzati a fare dichiarazioni patriotiche, quali i

giornali vanno ogni giorno pubblicandone della Baviera
,
del Wurtem-

berg, dell'Annover ecc. Credo ancora, che se il Governo volesse restare

neutro, gli sarebbe impossibile di mantenere una tale neutralita. E tene-

te per certo, che non appena si venisse alle man! tra 1'Austria e la Fran-

cia, a grandi grida verrebbe dimano'ato di rompcre guerra contro i Fran-

ces! . Certamente in Prussia si presta assai volentieri Torecchio ai ne-

mici dell'Austria
,
e specialmente della Santa Sede, quando essi dipingo-

no coi piii neri colori la condizione di quegli Stati. Ma niuno tra noi, an-

che di quegli che hanno simpatie per le liberta del Piemonte, niuno e
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cosi cieco da ingannarsi intorno alle ycrc cagioni della pretesa riscossa

che si apparecchia; niuno ignora che i pretesi abusi esistenti in Italia al-

tro non sono che un pretesto, dietro il quale si ascondono la rivoluzione

e un'ambizione senza ritegno. Tutti sanno che un monarca, il quale re-

gna nei proprii Stati da vero Re, ha ben altro in mira, movendo una

guerra ,
che venire in soccorso della liberta di un paese vicino. Inline

niuno dubita che, chi volesse violare i trattati in faccia agli Austriaci sul

Po, non sia per fare altrettanto in faccia alle altre Potenze sul Reno. Or

qui si sa benissimo che la guerra e impossibile, s<3 non la vuole la Con-

federazione germaiiica, la quale puo disporre d'un esercito bene agguer-
rito di piii che 1/200,000 baionette. Ora siccome il popolo prussiano non

vuole la guerra ,
cosi non e a dubitare che I'opinione pubblica non sia

per ispingere il Governo, si in Prussia e si nel resto dell'Alemagna ,
a

far causa comune coll'Austria. II Governo prussiano poi, che pei suoi di-

segni d'egemonia in Alemagna ha tanto bisogno di simpatia nelle altre

popolazioni tedesche, sa benissimo che egli le perderebbe tutte e per

sempre, se in cotesti frangenti nutrisse ancora rancori contro 1'Austria ,
e

pero riliutasse di concorrere alia difesa di una causa
,
che si riguarda

nella Gonfederazione
,
non gia come causa austriaca

,
ma bensi come

causa germanica. Non sono poi pochi quelli che sperano la conserva-

zione della pace, soprattutto vedendosi che anche in Francia il partito

pacitico parla francamente, e che 1' Imperatore diede fmora tante prove
di squisita prudenza. Altri pero tengono per inevitable la guerra e te-

mono che essa sara crudele, specialmente in Italia
; giacche 1'accanimen-

to contro gl' italianissimi, e, dicesi, al colmo nell'esercito austriaco.

7. Aveva scritte queste cose, quando infme il Governo prussiano dovet-

te cedere alquanto all'opinione pubblica, rompendo il silenzio con una di-

chiarazione, che ha qualche signiticazione. In prima egli vieto, come gli

altri Stati tedeschi, 1' esportazione dei cavalli, di cui un gran uimiero si

comperava dalla Francia. II Ministro degli affari esterni poi dichiaro, il

giorno nove di Marzo, nella Camera che la Prussia voleva far rispettare

i trattati e mantencre 1'ordine delle cose stabilite, e cosi serbare la pace.

E siccome essa era arnica delle Potenze, tra cui corre il pericolo d'una guer-

ra, cosi essa protitto di questa sua condizione per cercare di riamicarle :

nel che e aiutata dall'Inghilterra. Spera il Governo che questi sforzi riusci-

ranno. Ma cio facendo come Potenza europea, la Prussia non dimcntica

die essa c Potenza tedesca, e che la sua
politica

dee, anzi tutto, esseiv,

nazionale. Non manchcra dunque ai doveri impostile dagli interessi della

(Gonfederazione, ed essa sara sempre Vantica Pruma quando si trattera

di conscrvare i diritti, Tonore e 1'iiUegrila della palria comune . Le tjuali

ultinie parole furono ricevute con grandi applausi.
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BELGIO (Nostra cor-rispondensa) 1. I giovani e i vecchi liberal! 2.1nlolle-

ranza del dottrinarii 3. Yessazioni ministerial! 4. Legge contro la

liberta dei culti.

1. I liberal! nel Belgio si vanno sempre piu separando in giovani e vec-

chi; tantoche di questa divisione apparvero evident! segni perfmonel-
le Camerc a proposito di una certa inchiesta intorno all' istruzione ob-

bligatoria. Nelle Camere pero i giovani sono maggiori di numero, ed

hanno maggiore sostegno nella stampa. I dottrinarii hnnno dovuto per-
cio fondare YEcho du Parlement in Brusselle

; poiche V Inde'pendance e

YObservateur, gia loro si fedeli, cominciarono ad abbandonarli in non

poche quistioni; mentre Le National, e le Congres liberal sono in pie-

na balia dei giovani. Nelle province poi, tranne il Journal de Liege ,

organo del signor Frere, non vi ha giornale pienamente ministeriale,

I vecchi liberal! dunque vanno perdendo del campo, ma si rifanno, ri-

partendosi i pubblici carichi
;

di modo che niuno puo piu divcnirc

giudice, o ispettore delle scuole, o borgomastro e inline nulla, se pri-

ma non si vende al partito dei vecchi liberali. Che se talora an gio-

vane viene innalzato a qualche dignita ,
cio e solo per convertirlo al

vecchio liberalismo. Cosi il signor Vander Stichelen, il quale appartene-

va al liberalismo giovane ed era collaborators del Journal de Gand, e

passato nell' albo de' vecchi liberali
, perche nel gennaio fu eletto Mi-

nistro dei lavori pubblici. La cosa e si manifesta, che un giornale li-

berale definisce il partito dei dottrinarii una societa intollerante, la qua-
le pretende ripartirsi i pubblici carichi e le dignita elettive, e conse-

guentemente amministrare, secondoche vuole, ogni negozio.
2. E poi verissimo che il partito dei dottrinarii e una societa intollerau-

te
; giacche nel nostro libero Belgio e ora di moda il cosi detto sistema

degli avvisi (avertissements) . Infatti il signor Ducpetiaux venne ripreso

dal Ministro di Giustizia per aver dato alia luce un bel libro intorno

alia carita, nel quale si difende, secondo le costituzioni nostre
,

la li-

berta della limosina, contro 1'opinione del liberalismo. Cosi il signor

Yan Soust, impiegato al Ministero degli aft'ari intern!, ebbe un'ammo-

nizione da parte del signor Rogier, perche aveva criticato un anmiae-

stramento dato in un' accademia di pittura. Cosi il signor Molinari, pro-

fessore all' istituto del commercio
,
fu avvertito , perche in un" assem-

blea aveva parlato in disfavore del Ministero. Un ufliciale deve senza

dubbio avere certi riguardi verso i suoi superior!; niuno lo nega. Ma
cio posto, perche dunque il signor Rogier ed i suoi amici volcano tanta li-

berta pei professori dell'Universita, anche quando offendevano la religione?

E come spiegare il contegno del signor Rogier, nel concedere che egli

fa tanta liberta a un Professore, quando disputa dalla cattedra, e nel re-

stringergliela poi cotanto, quando, disceso dalla cattedra, non e che sem-

plice cittadino ? Tali sono i rimproveri che fanno al Ministero perfina

alcuni liberali.
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3. II partito del dottrinarii poi e anche una setta noiosa e amante di

yessazioni. Le Fiandre, qualche anno fa, furono sottoposte a grand! rae-

serie
;

e la poverta era talc che il Governo e i particolari ,
tra gli

allri mezzi per sollevarla, fondarono scuole dimerletti, nelle quali ven-

nero accettati i fanciulli dalF eta di 7 anni sino a quella di 16 e di

18. E non ando molto che il numero di cosiffatte scuole ascese a 374.

Esse sono poste sotto la direzione di religiose, frequentate da circa 39,697

allieyi, e danno 1'annuo prodotto di 4,152,909 franchi. Dedottc le spese,

le quali yengono calcolate nella somma di 301,860 franchi, il benefi-

zio netto si valuta a 3,851,549 franchi. Non e questoun bell' espedien-
te a yantaggio delle famtglie poyere ? Eppure il signor Frere ha ema-

nata una circolare a line di sottoporre queste scuole al preteso dint-

to di patente. Egli vuole cosi ridurre le religiose a mereantesse di mer-

letti. Quelle religiose, cioe, tutte sacriticate al bene dei poyeri e che non

sono altro che un intermezzo tra le loro allieve e i mercanti; e cio per

esigere sopra la rendita de'poveri un diritto iiscale. Se cio avra luo-

go, molte scuole si chiuderanno.

4 . Una nuova prova di quanto io vi dico e la discussione che per

piu giorni duro nelle Camere. Vi narrai nell'ultima mia corrispondenza

che, yolendosi rivedere il Codice penale, gia si era giunto alle trasgres-

sioni commesse dai Ministri dei Culti nell' esercizio del ioro ministe-

ro. Ora, quantnnque molti oratori abbiano proyato ad eyidenza, essere

anticostituzionali gli articoli yigenti nel Codice del 1810, e un Depu-
tato dell' estrema sinistra, il signor Defre, benehe nemico accanito del

cuttolicismo, abbia ayuta la lealta di concederlo; pure il Ministero vol-

le fare di cio un negozio di partito, e inyece di accettare gli articoli

com'erano stati corretti dalla Commissione, approyo la reyisione del 1810,

formando 1' articolo seguente: I Ministri dei culti, che in discorsi scritti,

o in iscritti letti nell' esercizio del loro ministero e in pubblica assem-

bled, avranno fatto la censura del Governo,. d'una legge, di un decreto

reale o di quahmque altro atto dell' autoritd pubblica, sarano puniti

col carcere da 8 giorni a un anno
,

e con una multa di 20 a 500

franchi. E cosi un Vescoyo potra istruire il gregge affidatogli per mez-

zo di pastorali e libri stampati; ma non gli sara lecito di farlo con di-

scorsi e letture al popolo. Cosi un sacerdote puo criticare un atto del

Goyerno dapertutto, fuori che nella sua chiesa. Nei dieci giorni che fc

durata questa discussione, i piii accreditati oratori si sono fatti senti-

re , ed hanno mostrato il rischio che si correya nell' approyare que-
sti proyyedimenti. Ma la legge ha ottenuto 59 suffragii contro 38. I

giornali pero furono quasi tutti contrarii a tale legge : e \Independan-
ce stessa ha deplorato la sua incostituzionalitd. Ora bisognera vedere

se il Senato, la cui maggioranza e conseryatric"e, approvera gli arti-

coli come yennero scritti dal Ministero
;
ma gia si dice che, ove venis-

sero contrariati , non ci yuol molto a discogliere quell' assemblea.
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Conteniplaste mai, lettore, con occhio di vero iilosofo il profondo,

maestoso, terribile speltacolo die ci prescnta in questi giorni il mon-

do incivilito genuflesso appie della Croce ? Quella che dagli enciclo-

pedisti in qua prese, non si sa se per dileggio o per antifrasi, il nome

di filosofia, lo contemplo mille volte
;
ma lo contemplo con quelF oc-

chio da bestia che vede il fenomeno, senza comprenderne il senso:

con quell'occhio, con cui il cane accompagna il suo padrone in una

qualche funzione solennc, nella presentazione di un ambasciadore,

nella inaugurazione di un'accademia, nella distribuzione dei premii,

nella morte di un giustiziato, vedendoci tulto cio che vede il padro-

ne, ma senza nulla capirne.

Queir anima naturalmente grande di Napolcone 1 (seppure non

.sono apocrifi, che poco monta al caso nostro, i suoi inlertenimenti

col Generate Bertrand) ne contemplava una picciola parte, quando

rivolto alFamico diceva
,
solo un Dio aver poluto concepire Tidea di

fondare una societa, chiedendone Famore dopo la morte. Everamen-

te codesto precetto : Quando io saro morto mi amerete e tutto sa-

criticherete per me ;
cotesto precetto, diciamo, solo da un Dio po-

tea idearsi; e Favesse poluto anche un uofflo, Fottenerne obbedienza

.Serie IV, vol. IL 9 50 Marso 1859
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non polea essore opera che di un Dio. Ora Cristo non solo ne con-

cepi il pcnsiero ,
ma lo ridusse in alto

;
e non solo in una eletta

d
1

uomini straordinarii per capacita o per animo generoso ; non solo

in un popolo di tempra phi gagliarda, risoluta ed eroica
; ma in

quella sterminata moltitudine di due o trecento milioni di credent!

che voi vedetc in questi giorni, al rinlocco funebre delle agonie di

Gesu, quasi rinsaviti repente, intcrrompere il delirio dei pubblicisol-

lazzi, Foccupazione delle faccende private, le solennita dei giudizii e

delle pubbliche amministrazioni, le discussioni dei Parlamenti, le vi-

site degli amici, Fintimita perfino delle domestiche conversazioni; e

correre appie di quel tronco inalberato sugli allario per le vie, per
rammentarsi che 18 secoli fa, in questi giorni medesimi, alia taF ora

del giorno ne pendea sotto sembianze di malfattore, Gesu da Naza-

ret, il quale chiede oggi dalle anime a lui fedeli un ossequio, una la-

grima, un sospiro; ed esse vi corrono, chinano riverenti le ginocchia

ed il ciglio, sospirano e piangono. Piangono pei dolori di un Homo

Dio, cui mai non conobbero sotto sembianza mortale
; piangono per

gralitudine di quel sangue, onde si crcdono redenti; piangono per

pentimento di quelle colpe, onde da lui credono di aver avuto riscat-

to. Ne quel pianto e sterile : die sopra lutta la superficie del globo

un portentoso movimento di emendazione morale succede alia con-

lemplazione della scena dolorosa. Nella famiglia si riconcilia il cuor

del padre ai figli rinsaviti, si rannodano in amicizia durevole i con-

iugi discordi
,

il servo infedele s' ingegna di restiluire F obolo se-

gretamente rapito: nelle pubbliche rclazioni il governante, il magi-

strato, il militare, F amminisiralore, dopo avere udito per quaranta

giorni bandirsi dalla cattedra di verita il Indicium dumsimum iis qm
praesunt, rientrano nei penetrali di loro coscienza esaminandone i

conti e bilanciandone le partite: e da famiglia a famiglia se furono rot-

te le relazioni amichevoli, si sente non indarno Finvito di perdonarsi

dalla Croce di Cristo che perdona. E il prepararsi a venerare quella

Croce in che consiste final menle, sc non nel raddrizzare tutte le in-

giustizie e nel profonderc, ad esempio del Dio impoverito per Fuo-

mo
, quanto puo abbisognare a sollevarc F inopia cd asciugare il

pianto dei proprii fratelli ?
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Quindi comprenderete perche, se misurate col guardo sul niappa-

mondo Testensione di que'paesi, ove la rimembranza lugubrc disten-

de in questi giorni il velodi quelle gramaglie, vedretc che dove s'ar-

resta T eco di que
1

gemiti, ivi appimto e piantato il confine della

civilta: di quella civilla almeno che merita veramente un tal nome.

Sappiamo benissimo che il velenoso linguaggio di un finto indifferen-

tismo, ma vero odio del nome cristiano, volendo rapire al cristiane-

simo il vanto, di che certe anime sincere, benche illuse, si sentono

straseinare verso la Croce di Crislo, vedendola fonte di civilta verace;

ricorrono BL di nostri allo spediente di contrapporre alia cristiana, sot-

lo forme a un dipresso somiglianti, la civilt& cinese, le braminica, la

buddistica, la musulmana (senza nulla dire delle gia definite, la ro-

mana, la greca, Tegizia ecc.) ; mostrandoci, fatta prima un
1

ipocrila

riverenza al Nazareno, in ogni religione, in ogni cullo, in ogni pae-

se una civilta sua propria; e tale, qual si conviene al clinia, alHndo-

le, alia tradizione ecc. di ciascun popolo. Ma che valgono codesti

scambietti? Vi e persona che abbia fiorellin di senilo e si lasci arre-

ticare alia gherminella? Chele arti, il lusso, la mollezzaabbianopo-

tuto gittare sul cadavere delFumana corruzione qualche fiore sepol-

crale, qualche strato di vernice lucida, avvivar marmi e bronzi, in-

castonar nelForo gemme e cammei, proporzionare in belFordine ar-

chi e colonne, armonizzare accord! e melodic soavi, atteggiar le mem-
bra a danze concertate, a pantomime espressivc e perfmo (vogliamo

essere generosi anche piu del dovere) perfmo animarc piroscafi col

vapore, parlare pel fulmine ed operare colle fisiche e colle chimi-

che portenti da trasecolarne
;
tutto questo, niuno puo, niuno vuole

negarlo: e sequeslo fosse ci-vilta, il cristianesimo polrebbe forse tol-

lerare non che competitor!, ma vincitori ancora, se cosi vi piace
1

nel mondo pagano.

1 Tutti cotesti element! abbiamo dati e non concessi: perche in verita un

progresso durevole nelle scienze, anche puramenle natural!, abbisogna del-

le verita metafisiche e delle soprannaturali. II che potremmo dimostrare

agevolmente col raziocinio del Taparelli (Saggio teoretico torn. II, disser-

tazione settima, capo IV, dal numero 1596-1598 principalmente ) ;
ma per

non andare in luugo e fuor del proposito nostro, basti il fatto che ci mo-
stra intisichite e assiderate, come nel lesto abbiamo detto, tutte le civilta

non cristiane.
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Mil sc ctctlta altro non e die Yordine nella socievolezza; se un po-

polo allora e civile, quando nei suoi coslumi
,
nolle sue leggi cspri-

me rottamcntc Ic vcrc proporzioni moral!
,
sccondo le quali gli uo-

mini debbono convivere in quella universale associazione, a cui il

naturale istinto li porta ;
allora cessino di grazia di vantarci codesti

fantasmi di civilta pagana, e lascino che circoscriviamo i confmi del-

la vera civilta in quelle genti, die piegano oggi la fronte appie del

Dio Crocifisso. Sarebbe vano il negarlo, giacche gl
1

increduli stessi

ce lo ripetono, ogni qualvolta Tintercsse delFempieta non comanda

imperiosamente il sacrifizio del vcro. Allora gli assassinii di Gedda,

le crudelta dei Cipay ,
il fattucchiere e V infanlicidio cinesc, Fisola-

mento del Giappone, tulto e barbaric come il turcasso del Botocudo

o il socialismo della NuovaZelanda; lutto dee cedere alia supcriorita

delFeuropeo figlio diGiapeto, che si assoggetta i figli diCam e inva-

de i tabernacoli dei Serniti. Cosi parlano grincreduli slessi, quando

lo spirito di setta non li spinge ad offuscare gli splendori smaglianti

della Croce. E chi potrebbc negarlo, all'aspetto soprattutto del mon-

do moderno e di quello sterminato movimento, onde tutto ribolle

incalzalo, invaso, sopraffatto dal movimento europeo?

Ripetiamolo pertanto: dovunque penelro la Croce, ivi gernimo la

Civilla: dovunque la Croce si arresta, ivi la Civilta si assidera e muo-

re: dovunque la Croce si atterra, ivi la barbaric ricomincia. II fatto

e indubitato
;
ma nc meditaste voi mai

,
ne comprendeste filosolica-

mente la ragione? Ecco il pensiero die ne sembra uno dei pascoli

piu soavi clie imbandire oggi possa ai suoi lettori la Civilta Cattoli-

ca, uno dei piu nobili omaggi die, nclla cerchia del suo programme,

ella possa rendere al mistero augusto del Dio crocifisso.

La e proprio cosi : la civilta e figlia della Croce : c se volete toe-

carlo con mano, fatcvi prima una giusta.idca della civil la nella sua

natura c nclle sue funzioni.

Sc civilla c FaUuazionc pcrfella delle leggi di ordinc nelle rclaziorii

social!, e chiaro die ella devc avore il suo principio nella gagliardia

dcllo spirito socialc c di quel vincolo morale, per cui i molli asso-

cJali Icndono a fen-marc unila. Or codeslo vincolo a die si riduce-

fmalmcnlc? Considcralelo altentamenle, e vcdrete die lutto si riducc
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al vmeolo 01 un amore disintercssalo c allo spinto di sacrmzio, per

cui ogni persona si spodia piu o mono di qualche parlc di se, per
7 < *

-

,. 14 . n , .,, ,. . insamfm 1

vmcolare se stessa agli altn ncll unita di convivenza.

11 die puo ciascuno vederc csscrc esscnzialc ad ogni lutto, risul-

tante da congiunzione di parti ,
anchc nel mondo n'sico, immagine,

come sapete, del mondo morale. Tutlo il mondo materialc ci da co-

testa lezione neiraggregazione chimica dclle molecole, nella qualo

le proprieta clementari si neutralizzano; nclla fisica congiunzione dei

meccanismi, ove Teffetlo del tutto non si ottiene senza Tattrito delle

parti ;
nella collisione delle forze primitive per produrre la risultan-

te
;
nel regno vegetale, ove le forze chimiche vengono soggiogale

dal principio \itale
;
nel regno animate, a cui tulta la vegetazione

offresi in alimento. Insomnia T idea stessa di parte implica, con la

sua subordinazione al tutto, la perdita della indipendcnza in tutte le

iisiche aggregazioni, quando vogliono assorgere alia dignita e fruire

i vantaggi di altro essere dotato di unita superiore.

Applicate codesto principio al mondo morale, del quale il fisico e

immagine ;
e vedrelc non esser possibile associazione ordinata di

molti, se non e sagrificato qualche appagamento dei singoli. Potre-

ste aver Fordine in una sintpnia, se ogni suonatore suonasse a talen-

to? L'ordinc in un esercito, se ogni milite fosse libero ad avvenlarsi

o retrocedere? L'ordine in un'amministrazione, se ogni mano potes-

se o spendere o riscuotere a capriccio ? Societa dunque e sacrifizio

sono, puo dirsi, effetto e causa. Ed a proporzione dello spirito di sa-

crifizio cresce la forza delFassociazione
;

e viceversa quanto piu si

vuole stretta e gagliarda T associazione, tanlo piu vuolsi infondere

generoso e gagliardo lo spirito di sacrifizio.

Per lo che voi vedete come la Sapicnza creatrice, allorquando voile

formare quella fortissima e numerosissima fra le societa, la Chicsa

cattolica
,
incomincio dal chicdcre a ciascuno dei Fedcli il massimo

dei sacrifizii: la cattivita della ragionc sollo la fede, il sacrifizio del

proprio volcre alia leggc divina e alFautorila della Chiesa. Togliete

il primo sacrifizio, avete eresia; toglicte il secondo, avete scisma;

avetc insomnia ncll
1

un caso e ncll' allro rottura, impossibilita dell
1

u-

nita sociale: tanto e vero die succhio Nilalc della societa e il sacri-
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'

fizio , o die per consegucnza la pcrfezione delF essere sociale, ossia

lacivilla, deb b
1

essere ( permetteteci la formola un po' matemalica )

in ragione diretta dello spirito di sacrifizio, in ragione inversa del-

Vegoismo.

Da qucsta idea die vi rap presenta la natura della civilla . appari-

sce uecessarianiente lo strctto legame che passa fra la Civilta c la

Croce, emblema, come sapete, dipatimento volontariamente accettato

per amore- d' altrui. Se amare la Croce, essere pronto alia Croce

vale altrettanto che amare il sacriiizio di se al bene altrui e per

amore immolarsi realmentc; se da qucsta prontezza ad iminolarsi

nasce il concorso delle volonta personal! nella sociale unita
,
ossia la

Cavil la perfetta ;
voi vedete che Croce e Civilta sono, come abbiam

detto poc' anzi dello spirito di sacrifizio, causa ed effetto : cotalche

lutto il fervido ed eloquente sermoneggiare del ministro evangelico

die in questi giorni s' ingegna di rendere cara ai Fedeli la Croce
,

tutto e una perpctua raccomandazione di vero progresso civile. Pro-

gresso, a dir vero, tult'altro da quello che il moderno spirito vorreb-

be promuovere, raccomandando a tutf uomo che, per carita, non si

posterg hi la terra per amore del Cielo. Ma qual dei due mezzi sia

; piu cfficace a congiungere in istrettissima unita i cittadini
,
noi lo

lasciamo ben volentieri al giudizio del nostro lettore
; pregandolo

soltanto a scorrere col pensiero le varie funzioni della civilta nelle

relazioni di affetto domestico, di giustizia civile, di beneficenza amo-

j'osa. Facciasi egli stesso una viva idea dei sacrifizii die esige in que-

ste tre parti la perfezione del convivcre sociale
;
c paragon! poscia

I

1

efficacia dell' amore della Croce con la sterilita della filantropia

!aell
:

ottenere dalFumana fralezza Feroismo di que
1

sacrifizii. Siamo

cerli die il risullamento di quel paragone sara un trasporto di rico-

noscenza verso quel Dio, che insanguinando il duro tronco
,
lo rese

Ionic d
1

immcnsa dolcezza sociale, c un inno di ammirazione per

quella sapienza infinita, die nel patibolo di un innocente, ingiusla-

menle iinniolato al furore de\suoi nemici, stabili Y immaginc e Fin-

cilanienlo alia inassiiua pcrfezione della convbenza sociale.

Orsu duiKjue incominciamo dalla convi> enza domeslica. Ouando e

la \iladi i'amiglia? Donde nasce la magica soavita di quegli
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affetti chc sotlo un medcsimo tetto slringono ,
finchc dura la vita

,

la moglie al marito, i figli al padre, c talora anche servi e domestic!

d'ogni maniera a padroni giusli c mansueti, i quali riveriscono nella

canizie del famigliare, die li vide nascere, la servitu, e i buoni ufficii

da lui prestati al padre, all'avolo giatrapassati? Chime! Noi parlia-

mo qui di quelle famiglie patriarcali, dclle quali ben molti dei no-

stri lettori neppur piu sapranno oggi formarsi un
1

idea
;
nelle quali

tre o quattro generazioni convivcvano in meravigliosa concordia, e la

servitu entratavi col pel biondo vi perdurava, fmche scendeva incanu-

tita al sepolcro. Lo spirito di famiglia e oggi, nelle citta soprattutto,

talmente svanito, die le dolcezze della vita domestica appcna si com-

prendono, non die sentirle. Vero e die qualche romanziere s'inge-

gna talora di schizzarne un qualche abbozzo. Ma costretto a pren-

derne le tintc sulla tavolozza di una societa die piu non la conosce,

ricorrc necessariamente ad amori romanzeschi
,
a passioni teatrali

,

senza di chc le sue scene non sarebbero comprese. Lo spirito d'in-

dipendenza, infiltralosi per tutlo, fa scntir grave ogni giogo, e rende

per conseguenza impossibile ogni intimita di associazione : e il fan-

ciullo gia pensa a svincolarscnc appena e sciolto dalle fasce e libero

dal caiTuccio; grave riesce ai parenti Teducazione della prole che li

terrebbe lungi dal mondo geniale. E questo mondo che tenta allet-

tarli
,
fornisce a chicchesia tanti mezzi di vivere agiato senza fami-

glia, che questa sembra divenuta un soprappiu, una superfetazione

del mondo sociale. Che bisogno hai tu di una casa in cui vivere, di

una compagna che ti assista, diun famiglio die f imbandisca la men-

sa, di un colono che ti coltivi i campi ? Qual miglior casa che una

locanda, ove tutte le agiatezze soprabbondano ? Se vuoi ricrearli,

non mancano teatri e bigliardi : la mcnsa ti s' imbandisce in quei ri-

trovi, pei quali i Frances! hanno una mezza dozzina di belle parole

(estaminet, cabaret, restaurant, traiteur, cafe, buvette) e noi Ita-

lian! appena possiamo uscire dalle due plebee di bettola o di taverna.

Invece poi di conlrarre obbligazioni con un colono
, puoi raccoman-

dare i tuoi capital! ad un banco, e ne avrai, s"enza altri pensieri, i

frutti al di della scadenza
, per trarre innanz! senza legame alcuno

una vita randagia a norma del capriccio o delFinteresse. Quanto al
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bisogno dclla compagna, i consigli e Ic pratiche sono vulgar! e no-

tissime, senza clie siavi bisogno d
1

imbrattarne quesle pagine. Cosi

il commodo della vita scapola alletta a separarsi dalla famiglia, come

il disamore della famiglia s
1

ingegna di molliplicarc sussidii ed agia-

tezzc per la vila scapola.

E donde cotesta perdita de'sentiment! domestic! ? Dalla univcrsale

ripugnanza ad ogni coslringimento. Yiverc pcrpetuamcnlc in rela-

zione di monotona compagnia con le pcrsonc medesime, sopportar-

ne i difetti, consolarne le afilizioni, soccorrcrne i bisogni: lull! colesti

uffizii sono faccende, che a prima giunta si annunziano come penose

alia guasta natura : a raddolcire cotesta pena ci vorrebbe il balsa-

mo della Croce, il quale renda tollerabile il patire come espiazione

delle proprie colpe; lo rcnda soave con la dilezione verso Dio, iras-

formata in amore verso i domestici. Toglietene cotesto amore della

Croce; e ciascuno accettcra il patire come dura necessita; e la ne-

cessita non e mai soave: hachiodi e non balsami 1. Ma lanecessila

si tollera, fmche la persona non puo fuggirla : e in un mondo, ove

schivandosi tutti gl

1

incommodi della famiglia, se ne godono tutte le

agiatezze, la necessita e facile ad cvitarsi
;
e la famiglia per conse-

guenza e vicinissima a sciogliersi.

Un solo vincolo rimane, cui la perversita non riesce ad infrangere

lotalmenle, ed e quella terribilc passionc, di cui diceva il poela:

Omnia vincit amor:

passione rcsa invincibile da quella Provvidenza clie, a dispetto d
1

o-

gni umana perversita, voleva propagate e perpetuato il genere uma-

no. I sacri nodi del matrimonio sono un misto di attrattiva talora in-

vincibile e di convivenza il piu spesso penosa. Fra i Caltolici inter-

\iene la grazia a miligarne gli aflanni, a santificarne le gioic. Ma to-

glietene colesti balsami della Croce, e che diverra il Matrimonio ?

Chi conosce il mondo modcrno, lo sa : e un vincolo, da cui il liber-

Saeva necessltas

, ,

Clavos trabalcs ct cuncos manu

Gestans iiena

ORAZTO
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linaggio rifugge ;
e tulii gl

1

inverecondi arzigogoli, onde il Michelet

in una sua nuovissima storpialura di libro si e adopcrato ad in-

graziarglielo, non servirebbero, recati in pratica. die a renderlo phi

insopportabile. Che se la passione o la necessila, annodandolo la

prima volta, lenta incatenarvi alle molestie della vita domestica; ap-

pena quesle molestie sembrino importune ad un animo incapace di

qualsivoglia sacrifizio
,

il divorzio per incompatibility di umori, o di

dritto dove si puo, o di fatto dove non si puo, trovera modo ben pre-

sto di rompere il nodo e rendervi la liberta.

Ora divorzio e famiglia pcrfetta sono eglino termini compossibili ?

E senza perfezione di famiglia, puo ella darsi pcrfezione civile, se il

vivere civile altro non e finalmente che convivenza o societa di fa-

miglie? Pondcratelo attentamente, lettore, e capirete, che eliminati

i sogni dorati dei romanzieri
,
la vita domestica allora diventa un

paradiso, quando ogni membro dclla famiglia , grato agli affetli e

agli aiuti, ondc i carilo confortano, salollerare le noie, le antipatie,

i difetti, le spine insomnia d'ogni maniera che germogliano in que-

sto, come in ogni altro campo del mondo sociale : spine che allora

soltanto cessarono di pungere e straziare, quando dalle tempia del

Redentore vennero tinte di quel sangue che e balsamo ad ogni

piaga.

Dal chiuso della famiglia passiamo al campo aperto della sociela

civile. Qual e qui il grado perfetto della sociale convivenza? E quel-

lo, in cui la universale riverenza ad ogni diritto fa che regni da ar-

bitra la giustizia. Ora e ella necessaria gran filosofia per dimostrare

che la perfezione della giustizia e un perpetuo giuoco di freni
,
una

serie non interrotta di sacrifizii, imposti alia passione e alia liberta

di tutli
, per riverenza al diritto di ciascuno ? E chi ne dubita ? A

comprendere questo basta la bcstiale filosofia d'ogni selvaggio ,
il

quale, invitato dalla civilta usurpatrice degli Europei a partecipar-

ne gli agi ,
la sicurezza, la quietc, trova troppo grave il sacrifizio e

nulFallro s
1

induce ad accettarne, che lo schioppo per uccidere il ne-

mico, i liquori per uccidere se stcsso. E finche non vi giunge la

Veste nera ad inalberarvi la Croce e imporre in nome del Grande

Spirilo il debito di umanarsi; esso fugge dai confini e dai vincoli di
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ogni civilla. Qucllo poi die vi dice la filosofia del selvaggio con le

opere, vel ripete la filosofia del Rousseau coi sofismi
;
ve lo mostra

palpabile la filosofia dei settarii con la sanguinaria brutalita die spi-

ra dal ceffo, e con Fantropofagia ,
di cui rinnova gli eccessi.

Ma qual cosa mai riesce agli animi indomiti si intollerabile nella

civil la? in questa civil la che fa scorrere si placidi i giorni, che tran-

quilla in tanta sicurezza gl' interessi
,
che annoda con tanta soavita

gli affetti
,
che sublima a tanta luce le intelligence, che moltiplica

gli agi ,
la potcnza, la vita, Toperazione delFuomo incivilito? Eh,

lettor caro ! tutti cotesti tesori si comprano a costo di quell'unico, del

quale il poeta pagano diceva:

Non bene pro toto libertas venditur auro.

Celesta luce di verita non si acquista, se non s'incalena Tinlelligen-

za allo scrittoio
;

la soavita degli affelli benevoli allora e possibile,

qunndo si sanno vincere le passioni iraconde; la copia delle ricchezze

e degli agi germina dalla falica e dal risparmio ;
la quiete deU'ordi-

ne pubblico nasce dal sapere implorare ed aspettare dalla pubblica

autorita la senlenza intorno ai diritti
,
la prolezione contro gli usur-

patori: colla giunta che cotesto complesso di sacrifizii puo molte vol-

te essere frustrate, in qualcuno dei privati, deisuoi benefici effelli:

cotalche se alia virtu spingesse solo la speranza di cotesto premio, a

molti delusi verrebbc sul labbro il disperato impropcrio di Bruto sui-

cida : Virtu
,

ti credei qualche cosa, ma sei solo un fantama. Ma

ottenessc pur sempre gli cffetti benefici, dovra dar tempo ad accuse,

ad inquisizioni ,
a processi. Or la passione e ella capace di soffrire

tali esitazioni o ritardi? E qual e quella passione che non si creda

certa del suo diritto e non ne voglia losto radempimenlo? Fuggevo-

!<-. come il tempo che la strascina, ogni esislen/a umana sembra

a MM- la coscienza di non possedere in proprio che MOggi, di non po-

Icre ripromettersi il Domani: quid sit futurum eras, fuge quaerere,

dice col hrico epicureo ogni passione umana. E volete die, con le

speranze del domani, anzi delFanno venturo, c forse del venture

dri venturi secoli ella s'accheti ai freni della giustizia e riverisca

quelFordine ond'ella beve Tassenzio, perche altri ne tracanni il
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iietlare? Yorreste, a cagion (Fescmpio, die \Italianissimo riverisse

per ora i Irallati, i diritti dello stranicro sul suolo ilaliano, aspettan-

do queldi, in cho, salva la giustizia, egli potra vedere compiuta

quella sua bcatiludine idcale delFunita italiana? Confessatelo, tetto-

re : voi chicdeto un po
1

troppo alia passione. Cotesti sacrifizii li puo

chiedere la maesla di un Dio die comanda, la tedella di un Dio die

premia, la giustizia di un Bio die gastiga ,
Famore di un Dio die

patisce e muore per Fuomo : insomnia li puo chiedere la Croce. Di

die vedete Finsigne sapienza di quei politic! die, avendo pure tanto

bisogno di quei sacriiizii, rompono guerra sfidata alia Croce.

Eppure ricordatcvelo : senza la continuita, la costanza, Funiversa-

lita di cotesto -sacrifizio, Fordine di giuslizia non puo regnare sulla

terra. Comandcra
,

si
, despoticanientc un qualche dirilto e sara il

diritto del piu forte, il quale conYha la voce per comandare, cosi ha

il braccio per coslringcre. E buon per quella sociela ove il diritlo

della forza stara in mano di un solo: ella godra almeno un'ombra di

riposo neir immobillta della morte : ne vedra straziarsi
,
maledirsi

,

scannarsi T un V altro

Di quei die un muro ed una fossa serra.

Ma quei diritto eke comanda alle volonla
,
benche impotenlc ad in-

catenare le braccia
;
ma quei libero ossequio delle volonta, die si ar-

rendono per riverenza al dirilto inerme, a cui potrebbero resistere

con la forza; questo bel conscrto di giustizia e di amore, ove il dirit-

to altrui e piu eke il proprio interesse
; questo nol troverete, no, in

una societa, ove la giustizia abbia la passione per giudice e F interes-

se per avvocato. Amore universale al godere, cupidita insaziabile

delle ricchezze die io procacciano ,
ambizione di grandeggiare e di

vedere ogni volonta cedcre al proprio volere, ogni orgoglio raumi-

liarsi alia propria allezza; tutte coteste passioni con le rivalita die in-

generano nel mondo civile, colle cospirazioni faziose die sMntreccia-

no e co
1

delitti die tengono dietro allc rivalila ed alle cospirazioni ,

non si escluderanno mai dalla societa, finche non solo se ne tollera
,

ma se ne fomenta la radice, estollendo a cieio i pregi della grandez-

za c del godimento, e tutti stimolando a procacciarne quanto piu
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possano. Prpfondansi pure torrcnli di cloquenza ad cncomiare la giu-

stizia, la virtu, la beneficenza, Feroismo; le son cotcste per un cuore,

che non sa svincolarsi dalla passione, frasi rettoriche die i cerrotani

declaraano come istrioni, e gli uditori ascoltano come una scena di

tragedia. Ma appena T oggetto della passione si presenta ,
ecco ac-

cese le brame, ecco velata rintelligenza, ecco dimeniicate le frasi di

Seneca per le realta di Cesare e di Lucullo.

Dunque la conclusione e sempre quella: volete civilla perfetta? Yo-

lete ordine di giustizia liberamentc e universalmente riverilo? Non Tot-

terrete finche non istillate negli animi prontezza al sacrifizio : ricono-

scere in altrui il diritto
,
vale altrettanto che riconoscerc in se stesso

il debito di umiliare a' pie di lui la propria liberta. E questo ricono-

scimento non esige sollanto una mente libera dalFcrrore (di che solo

I'autorita della Chiesa assicura pienamente i Caltolici
) ;

ma esige

inoltre nel cuore una forza durevole e coslante, senza la quale la

iiacchezza del cuore fara \
r

elo airintcllclto
;
onde questo mai non sln-

durra a riconoscere un dovere
,
al cui adempimento sente mancarsi

la forza.

Eppure noi abbiamo parlato qui di quella parte piu triviale della

perfezione civile che, bene o male, fu conosciuta anche nel mondo

pagano, ove il Codice romano produsse tali formole, che sono oggi

ancora Tammirazione dei popoli incivilili : di quella giustizia ,
il cui

sentimenlo e si vivo nella natura, che, se la passione non lo accie-

chi, ogni uomo sembra .chiamalo a pronunziarne gli oracoli. Ma co-

testa giustizia e ben lontana da cio che forma la bellezza piu squisi-

ta e dilicata del mondo cristiano, il cui carattere proprio, lo disse il

Redentore, non e la giustizia, ma la carila. Finche si tralta di giu-

stizia, il Rcdcnlore ripetea : Nome et ethnici hoc faciunt ? Quello

a che niun'altra societa polra mai giungere, e queiramore scambie-

vole che fu dato per segno a riconoscerc i seguaci del Redeniore 1;

e che infalti lin dai primi secoli strappava il Iribulo d'ammirazione

dai pagani, i quali non sapevano comprendere amorc si portentoso.

1 In hoc cognoscent homines quia discipull met estis, si dilectionem habue-

ritis ad invicem. IOA.NN. XIII, 35.
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Ouesto c quello, chc, oltre la generate prontezza a so\venire ogni

miseria, forni poi di mano in mano a ciascuna di esse numcrosi isti-

lull bencfici
,
ove ad ogni piaga si trovava un balsarao, ad ogni do-

lore un conforto.

Ouesta nobile e soavissima idea clie ad ogni membro, il quale pa-

tisca, assicura la compassionc, il conforto di lulte le altre membra 1,

e oggi penetrata talmente nei sentimenti e nei costumi delle genti

cristiane, che recamaggior meraviglia il vederla mancare, che il ve-

derla regnare ;
laonde il mondo incivilito inorridi al racconto della

barbaric, con cui la popolazione di Staten-Island negli Stati Uniti sac-

cheggio ed inccndio barbaramente ospizii e lazzaretti, per tema di

quella febbre gialla die minaeciava invadere il paese. II mondo in-

civilito che vede continuamente con occhio indifferente migliaia di

swore accorrere al capezzale degli appeslati per mitigar loro le ago-

nic e conquistare per se la morte
;

si risenti allora soltanto, quando

vide un popolo per timor della morte detastare gli asili della carita :

tanto e divenuto oramai profondo ed univcrsale il senlimenlo di co-

testo dovere di sollevare ogni miseria !

Badate peraltro a non confondere T idea con la realla, il dovere

on radempimento. Con un po' dibuon senso, di retto giudicio e so-

prattutto con un po' di cuore pietoso, il dovere universale di sovve-

nire ai miseri, come a fratelli, se non s
1

indovinerebbe senza rivela-

zione, rivelato non e difficile a comprendersi. Ma e egli ugualmente

facile a praticarsi ? Se tutto si riducesse a smugnere qualche scudo

dalla borsa per gittarlo nelle canne della mendicita affamata
;
forse

la ragione potrebbe arrivarvi, anche quando non e confortata dalla

paura. E diciamo forse, perche a dir vero, la filantropia non ha da-

to di se buona prova. E il mezzo consueto, a cui oggi si ricorre per

Istrappare un obolo alia borsa, adescandolo con le attrattive di un bai-

lo, di una serata teatrale, di una lotteria lucrosa, di una esposizione

curiosa, non da idea molto favorevole intorno alF efficacia dei senti-

menli
filantropici. Ma supponiamoli pure in qucsta parte efficacissi-

mi; sta egli qui, nella borsa, il difficile, ilpenoso della civilta bene-

-*5M^-.

1 Patitur mum membrum, compatiuntur omnia membra. I. Cor. XII, 26.
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fica? Non e chi nol veda; quello ohc forma fl grande, Farduo, il ge~

neroso del provvcdimcnti benefici e il trovare pcrsonc, che sappiano

rinunziare a quanto ha di piu dolcc la quicle di una vita agiata, Fin-

timita dcgli affetti domeslici, la liberta di operarc a talento: persone

che affrontino le dicerie degli sfaccendati
,

le derisioni, i sospct-

ti, le calunnie che sogliono accompagnare una \ita consccrala al

ben pubblico; persone che, dotaio di lunghi studii, d' ingegno in--

ycntivo, di facile parola, di manicre affabili, di tulte quellc dot! in-

somnia che catlivand.o gli animi sembrano promctierc all
1

amor pro-

prio successi d
1

ogni maniera
;
ed esse a questi success! vogliano ri-

nunziare, consecrando quelle doti si pellegrine tutte a vantaggio dei

miseri. E di quali miser!, Dio buono! Di que'ceffi da galera che cor-

risponderanno ai loro benefattori con maledizioni e minacce; di que'

pazzi frenetic!, cui la carita dee tcner pronta la camicia di forza; di

quegFinfermi schifosi; di que'cretinistupid^diqueMuridifanciulliab-

bandonati; di que'vecchi bisbetici ed irritabili, da cui niuna corrispon-

denza puo aspettarsi, che mitighile ripugnanze del nauseante servag-

gio! E pure a queslo si condanna da se medesimo quel gkrvanc nel ri-

goglio delle passioni e delle speranze; a questo quella fanciulla, fio-

re di bellezza, di grazie e di onesta. E se le vittime pronte a coteslo

sacrifizio non corresscro perpetuaraente a centinaia, a migliaia, ver-

rebbe meno la parte piu nobile, piu ammirabile della civilia verace,

quella che forma del mondo europeo uno speltacolo sopra natura, og-

getlo di meraviglia e di riverenza al pagano, al giudeo, al mu-

sulmano.

Or donde mai si attinge il coraggio di lal sacrifizio, se non da

quelFamore che formava, come abbiamo detlo al principio, la mera-

viglia delF esule di S. Elena. DalFalto della Croce FUomo Dio che

vi muore parla a quel garzone, a quella vergine, il linguaggio se-

grcto che solo da quel cuore s' intende
;
e die colF csempio dei pro-

prii palimcnti insegna a patire per amore dei fratelli. Ed appunto

dalFamore
,
con cui si patisce ,

nascc la dolcczza
,

il conforlo che

rallegra il giusto, perfino nelle piu sentite privazioni e ncllc soffercn-

ze piu dure. Toglietene coteslo balsamo di soavilSi; e se la ragione-

volezza polii riscuoterc qualche ossequio momenlanco, verr^i meno
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alia durata del sacrifizio
,
e forse smarrira

,
anche solo all

1

immagi-

narlo perpeluo. Ed ecco la causa della sterilita di quelle istitu/ioni

che il protestantesimo vanamcnte si sforza di contrapporre air ener-

gia del Cattolici. II Preside degli ospizii in Berlino visitava, or sono

pochi mesi, lo spedale caltolico assislito dalle Suore di S.Carlo. Ter-

minala la visita e pieno di ammirazione per lo spirito di quelle vit-

time di carita : Una sola cosa vorrei, sclamo in presenza della Su-

periora. E che ? rispose questa : ordinate
,
e se da noi dipcnde,

sara fatto. - - Chime ! riprese : vorrei poter comunicare alle nostre

Diaconesse protestanti lo spirito onde voi siete animate 1 .

Ma cotesto spirito non e possibile che si trasfonda nei cuori, se nei

cuori non si trasfonde Tamore della Croce. Finche si tratta di frasi

sentimental!
,
esse possono trovarsi sotto la penna di un razionalista ;

finche si tratta di profondere scudi
,

essi possono cadere per ridon-

danza o per vanita anche dalla borsa di un usuraio. Ma un sacrifizio

e sacrifizio perpetuo di liberta, di sudori
,
di ripugnanze, di affetti

domestici
,
di onoranze cittadine

; questo Tamore solo puo ottenerlo e

perennarlo , quell
1

amore che nasce dalla considerazione dei patimenti

di un Dio. Or questo amore non lo trovate fuori del Cattolicismo.

Diuiquc fuori del Cattolicismo mai non troverete civilta che, raggiun-

ger possa la perfezione della civilta cristiana.

Ecco
,
lettorc

, qual e il vincolo inimitabile
,
indissolubile che lega

perpetuamente il mondo incivilito al Crocefisso, e che conduce ogni

anno in questi giorni la civilta verace ad adorare la Croce. Finche ci

si parla (ripetiamolo al fine, come Fabbiamo detto al principio), fin-

che ci si parla di ricchezza pubblica ,
di commerci

,
d

1

industrie
;
fin-

che ci si vantano vie ferrate e telegrafi ;
finche si armano navigli ed

eserciti; finche s'innalzano moli sontuose e palazzi di cristallo, e a

tutto do s
1

impone il nome fastoso di civilta moderna, la Chiesa non

vanla nessun dirilto esclusivo : e se indirettamente ne diviene tutela

e sicurezza
,
non se ne da per maestra e propagatrice ;

e nei casi di

eccesso ne diviene salutare rattento. Ma quando per civilta Toiinten-

detc il retto ordine degli affetti nella famiglia, della giustizia e della

1 Lcs Catholiques Swisses nelF Univers 6 Marzo 1859.
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benevolenza nella societ^ ;
oh ! allora come la Croce e fonte d'ogni

luce e (T ogni forza nel mondo morale, cosi la Chiesa ne e sola cu-

stode e propagatrice. E ci vuole tutta la boria di un Lagueroniere,

di un Mac Sheehy 1
per salire in biignola al cospetlo dell' Europa e

invitare pedantescamente quel Gerarca Augusto, che dallalto del Ya-

ticano da a tutla la terra lezioni di chilta, riyerite da quanti sono

piu nobili ingegni e cuori piu generosi, ad imparare dalla Francia e

dalle sue quindici o venti rivoluzioni in un secolo
, qual sia la vera

maniera di governare i popoli e di assicurarne la moralita e la pace.

1 Fummo veramente non tanto acldolorati
, quanto attoniti al leggere

uno squarcio di queirarticolo deH'ZTnion, giornale certamente da non ac-

copplarsi ne col Debats, ne col Siecle ; e com' e possibile ,
dicevamo in

cuor nostro, che in nna nazione si delicata nella convenevolezza delle ma-

niere possa trovarsi non solo uno che scrive, ma molti che leggono cotesti

arroganti articoli, nei quali un private, un gazzettiere assume cotesto pi-

glio dittatorio e magistrale, e dalFalto della sua cattedra si erge in peda-

gogo del Vicario di Cristo, rampognandolo dei suoi spropositi nel governa-

re e vantandosi della propria grande sperienza e promettendogli che gHn-
dichera cio che dovra fare in appresso. // est desirable que le gouverne-

ment romain decrete un recwtement . . . il faut enfin... qu'honore, par toutes

les recompenses dont il dispose, la noble profession des armes. Puis..M de-

vra donner a leur constitution des sages et severes lots pour bases...
,
s'in-

spirer de la grande experience que la France pent leur livrcr. Nous sommes

assez riches pour leur prefer sans nous appauvrir...nos conseils ecc. . . . Un

peu plus tard . . . nous essaierons de lui indiquer comment il doit se crecr

une administration militaire. 11 Marzo 1859.

Certamente cotesta boria ha un non so che di meno assurdo, in quanto

tratta principalmente della formazione di un esercito. Ma oltreche anche

in questo le maniere di un infimo che parla al supremo sempre dovrebbo-

no mostrare che lo scrivente conosce rimmensa distanza che passa fra lui

e Faugusta persona, cui parla; chiunque non abbia vclato Tintelletto o dal-

Tignoranza o dall'arroganza comprende benissimo che tutte le particolarita

di una ptibblica amministrazione sono talmente connesse col rimanente delle

istituzioni sociali
,
col genio e colle tradizioni del paese ,

con la temperie

del cielo, col carattere delle persone ecc.; che non solo il dettare oracoli

da maestro come fa costui, ma anche solo il dar consigli richiederebbe un

tutfaltro stile, una tutt'altra riverenza. La quale, se puo dimenticarsi dallo

spirito democratico in Francia rispetto ai cosi detti ministri della nazio-

ne; non puo pero dimenticarsi dallo spirito cattolico, quando parla a em*

fa in terra le veci di Cristo.
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STRATIFICAZIONE E FOSSILI 1
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Abbiamo veduto 2 che la parle superficiale cd osservabile del no-

stro globo e composta , parte di rocce ignee, parte di deposit! del-

Facqua o terreni di sedimento. Questi lianno una particolare impor-

tanza a motivo degli avanzi de
1

due regni organizzati ,
die assai spes-

so racchiudono
,
a cagionc de

1

quali li chiamiamo lerreui o depositi

iossiliferi.

Concepiamo il globo terrestre gia raiFreddato abbastanza nella parte

superficiale consolidata, perche Tacqua potesse restar liquida sopra di

essa. Cio dov^ avvenire prima che la temperie superficiale scendesse a

100 C: i tanti vapori allora sciolti neiratmosfera dovevano aumentar-

ne la pressione. Presto possiamo pensare che cominciassero i primi

depositi di sedimento, probabilmente abbondanti di materie poco solu-

bili
,
in ispecie di silice. ^7

on e punto verisimilc che alia vita dei zoo-

iiti e de' molluschi o di altri esseri organizzati convenisse la tempe-

ratura del mare primitivo, e quel mescuglio di sostanze, ch'esso do-

vea contenere sciolte
, parte recate giii dalle regioni atmosferiche, e

1 Fossile, era un aggiurito che davasi a certe sostanze scavate dal sen

della terra, a distinguerle da altre simili diversamente ottenute : sal fossile,

legno fossile, carbon fossilc ccc. Ora prendesi tal voce sostantivamente, ed

indica le reliquie delle antiche piante e degli animali sepolte nelle terre.

2 Yedi il Vol. I di questa Serie IV, pag. 154 e segg.

Serie IV, vol. IL 10 30 Marzo 4859
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partc ricevute dalla crosta d'origine ignea sottostante : e pure inve-

risimile che contencssero fossili organic! i primi sedimenti del primo

oceano. Ma quest! primitivi sedimenti, chi potra ora ritrovarli? Chi

dire! quante e quali alterazioni abbiano sofferte? Se i geologi ci di-

cono, die nolle piu antiche formazioni conosciute trovansi avanzi di

alcune specie di zoofiti o di allri fossili, non negano altri deposit! ad

essi sconosciuti. Essi parlano di vasti depositio formazioni, composte

di molti strati di materie diverse, i quali deponevansi tranquillamente

e suecessivamentc nel fondo del primitive oceano, ma non negano,

anzi alcuni espressamente affermano
,
che negli strati

, giudicati i

piu antichi fra quelli da essi osservabili, trovinsi depositi formati di

frammenti di ciottoli e di sabbie, ove ancora non appaiono avanzi

organic] 1.

In vero, sembra che la prima pellicola solida, formatasi sopra la su-

perficie della massa tuttora liquida del globo, dovesse rompersi in

mille versi e pel raffreddamento ,
e per 1'azione del fluido sottostante :

queste sara uscito di quelle fissure, avr& formato su quella pellicola

dellc rugosita, delle ineguaglianze, e le acque, agitandosi sopra que-

ste
,
avranno prodotto de' frammenti

,
delle arene e verisimilmente

avranno disgregate e disciolte alcune materie pietrose : quindi i de-

positi di ciottoli e di sabbie.

E opportune osservare che
, quantunque la prima pellicola forma-

tasi sopra la massa fluida non debba concepirsi perfettamente liscia,

ma piena anzi di frallure, di solchi e di rughe; tutlavia non e affatto

vcrisimile, che potesse fino da
1

primissimi tempi formare masse solide

e durcvoli assai elevate, ossia delle ampie e sublimi montagne plu-

toniche, le quali potessero poscia vantarsi piu antiche dell'oceano.

Bensi non e improbabile ,
che dalle acque di quel primo mare

,

verisimilmente poco profondo ,
ma immense (Omnia pontus erant

,

dee-rant quoque littora ponto ) si elevassero qua e la alcune masse

cristalline, eformassero delle basseisolc, indipendenti Funa dalFaltra,

prima che quelle acque caldissime, potessero albergare esseri vivcn-

li. Di fatlo i dolti autori della spiegazione della carta geologica della

1 BEUDAIST Geoloy. 58, 91.
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Francia, indicando i principal! sollevamenli
,

a' quali essi riferiscono

lo grandi catene montuose di Europa, hanno confessato, come ante-

riormcntc al primo gran sollevamento, che essi hanno creduto poter

delerminare
,
contencnte terreni fossiliferi ,

esistevano gia neir alto-

piano centrale dclla Francia (inBrettagnaecc.) alcune proluberanze

senza delerminata direzione
,
che dovevano gia avere elevate le som-

mita sopra quel primo mare, allorche in esso si deposero i primi fos-

sili, perocche quelle non ne mostrano vestigio.

Generalmente i deposit] di sedimento contengono fossili organici e

percio sono detti fossiliferi. Non pochi deposit! osservansi, interposli

fra i recentissimi, i quali tultora si continuano con quelli che credonsi

i piu antichi fra gli osservabili. Ouesti depositi sono sovrapposti gli

uni agli altri
;
ed i grandi depositi spesso dividonsi e suddividonsi

in piani^ piu o meno distinti, composti per lo piu di arenaria, di ar-

gilla e di calcari
,
che presentano diversi gradi di consistenza e for-

mano strati piu o meno spessi.

Si noti : le voci deposito, formazione e terreno, si usano spesso in-

distintamente dai geologi , quasi sinonime. Parlando con maggior

precisione dicesi formazione una roccia o una unione di strati simili

fra loro, e prodolti, a quanto pare, in uno stesso periodo di tempo, e

terreno una unione di formazioni o di masse inorganiche ,
le quali ,

comeche diverse fra loro e diversamente generate, sembrano prodotte

in un periodo medesimo. I terreni sono i generi ,
le formazioni le

specie. Se un terreno comprende piu serie
, queste possono dirsi

piani 1. Col nome di depositi s'indicano indistintamente le formazioni^

I piani ed i terreni d'origine acquea o di sedimento.

II punto principale della gcogonia e Findagine intorno alia ela re-

lativa
,
ossia alia distinzione cronologica delle formazioni e de

1

ter-

reni, ma e ancora la piu scabrosa. Nelle rocce stratificate cio e (o

sembra
)
men malagevole ; poiche osservansi in forma di depositi

soprapposti gli uni agli altri, a un dipresso come i piani d'un edifizio:

ma la difficolta qui ancora non manca
,
dacche questi depositi non

sono gia tutti da per tutto
,
onde non puo dirsi : guardate, contate e

1 PILLA. Tratt. di Geol. . 285.
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distinguele ciascuno col suo numero d'ordine : il piu profondo e il phi

antico, il superficial il piu nioderno. La cosa non va cosi: in niun

luogo esiste Fintiera serie. Ne
1

moltissimi luoghi erti e dirupati, che

osserviamo, non troviamo se non una piccola parte di essa serie ;

e questa ed altre difficolla, rendono spesso incerta la determinazion

cronologica, e sospette le generalizzazioni.

Piu difficile sembra fissare Feta relativa delle rocce ignee e delle

metamorfiche, o F epoca, in cui furono sollevate e ridotte allo stato

presente dalFazione del fuoco, o da quelle congiunte delFacqua e

delFalta tomperatura. Le prime, lanciale dal basso in alto in diverse

parti della terra, non sono fra loro a contatto, se non forse per qual-

che caso rarissimo
;
e avviluppate ed in gran parte nascoste da rocce

stralificate, non osservasi in esse ordine di soprapposizione. Le meta-

moriiche acquistarono lo stato die ci presentano, in virtu di ignea

azione passaggera ,
ne e facile indovinare il tempo della lor meta-

morfosi. Pur tuttavia i geologi teoretici si studiano e si confidano de-

terminare Feta relativa di queste e delle altre rocce, e darci il cata-

logo delle formazioni successive, almeno di quelle, che osscrvansi

nelle regioni un po
1

meglio esplorate.

Per intendere il loro procedere, sara opportuno, in graziadi chi

non e familiare con questi studii, dare una chiara nozione degli stra-

ti de
1

terreni di sedimento, la cui serie e regolare, se si fa astrazione

dai letti cristallini, che si sono fra essi a diverse epoche introdotti.

La stratificazione o la disposizione degli strati successivi dei de-

positi sedimcntarii, formati, a quanta pare, gli uni dopo gli altri, e,

come abbiamo accennalo, ora orizzontale o a un dipresso (e questa

e la stralificazione naturale, secondo la quale le malerie precipitate

o di trasporto depongonsi sotto le acque) o e piu o meno inclinata, (
i

risultante dalle vicende avvenutc in diverse epoche. In questa con-

vien distinguere il grado dMnclinazione, che puo variarc sino alia

vorticale, e il punto delForizzonle, verso cui gli strati sono inclinati :

questo determina cio che dicesi la direzione degli strati. Conviene

ancora distinguere le stratifi-cazioni conconlanti e le discwdanti dei

differenti d(^positi. Diconsi concordanli le stratiiicazioni
,
allorche
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gli strati sono tutti parallel! fra loro, o sieno essi orizzontali (Fig. 1)

o comunque inclinaii airorizzonte (Fig. 2} o convessi (Fig. 3) o

concavi (Fig. 4) : queslo ultimo modo di stratiiicazione e assai fre-

w ib shfiq jsfoooiq cnu n-
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.

quente ne'depositi di carbon fossile e dicesi stratiiicazione a fondo di

battello. JE discord-ante la stratificazione, ogni qual volta gli strati di

un deposito sono inclinati in un verso, mentre quelli del deposito

adiacente sono orizzontali o diversamente inclinati (Fig. 5 e 6) . Di-

Fig. 5 Fig. 6

obn-

stinguesi col nome di slratificazione trasgressiva un caso di discorrfiK

danza, in cui il deposito superioro, stratiflcalo o no, riposa sul taglio
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degli strati del deposito inferiore (Fig. 7) . Distinguesi eziandio un

Fig. 7 caso chiamato di (Uscordanza , in cui

gli strati possono essere paralleli : cio

a\<viene, seun deposito orizzonlale, die

fu solcato fortemente e in diversi modi

dalle acque ,
fu poscia tutto coperto

da altro simil deposito clie riempl tutti i bassi fondi : la discordanza,

allora ha luogo, ove i diversi strati congiungonsi nel pendio delle anti-

chevalli (Fig. 8).

E da notare die talora gli stra-

ti
,
veduti in una balza di fronte

,

appaiono orizzontali e tultavia so-

no inclinati, cio die si vede guar-

dando la balza eziandio di pro-

filo 1. Cio fadlmente s
1

intende, se guardate secondo la sua grossez-

zaun libro, die riposi obliquo all
1

orizzonte
,
ma secondo la sua lun-

ghezza sia ad esso parallelo.

Chi vuol trarre qualche conseguenza da queste indagini, e duopo

sia non poco esercitato
,
e con gran cura esamini la strutlura parti-

colare degli strati
,
die in certi casi puo age\ olmente indurre in er-

rore. Conviene aver guardia che non si credano fessure di stratifi-

cazione quelle prodotte da allra cagione. Se vedete
,
come nella

(Fig. 9) ,
nella parte superiore A delle linee di divisione oblique e

Pig, 9 non parallele alia parte inferiore B
,
non convie-

A
ne afirettarsi a concludere, die v

:

ha tra A e B dis-

cordanza di stratificazione; poiche queirapparen-
B

za puo risultare dalla struttura, che A dee alia sua

formazione rapida in particolari circostanze o ad

altra cagione accidentale. Niuno prende per fessure di stratificazione

quelle die dividono il basalte ed altre rocce in colonne prismatidie.

spesso assai regolari ed eleganti ,
ovvero in masse globose di strut-

tura analoga alle cipolle ;
ma Terrore e agevole, ove le fessure man-

lengansi per qualche spazio sensibilmenle parallele e sieno non me-

1 SAUSSURE. Voyag. dans les Alpes. 140.
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no o piu distintc dellc fessure di stratificazione. In certi casi le fes-

sure accidentali sono cosi regolarmcnte parallele, che traggorto facil-

mcnte in errore. Se ne citano esempii notabili nel calcario delle Alpi.

In Toscana altre rocce sembrano vcramente stratificate : ma seguen-

do i pretesi strati, veggonsi nel loro prolungamento o cessare ad un

tratto o perdere il parallelismo c divenir cuneiformi 1.

Lc rocce scistose presentano spesso molta diflicolta
, perche pre-

.senlano division! in tutti i versi, e talora la meno apparente e quella

die da'piu espcrti si giudica quella di stratificazione. In queste rocce

abbonda spesso la mica, e la tendenza di questa a disporsi in un

dalo verso e piuttosto fenomcno di cristallizzazione che di stratifi-

cazione.

Ogni qualvolta gli strati di sedimento sono notabilmente inclinati,

si conclude che piu non mostrano la originaria situazione, ma sono

stali innalzati. Comunque sieno inclinati, se si conosce quale e, od

era, soprapposto ad un altro, se ne conclude che questo (il sottopo-

sto
)
e anteriore. Spesso le masse minerali elevate, stratificate o no,

sono fiancheggiate da altre rocce stratificate
,
e queste talvolta sono

composte di strati orizzontali, altre voite di strati obliqui, sollevati

sui iianchi delle montagne, e talora innalzati piu del nucleo di que-

ste. Da cio Hraggono molti geologi e in particolare il eel. E. do

Beaumont
,

il mezzo principale per determinare Feta relativa delle

rocce. II raddrizzamento dei depositi di sedimento, riposanti sul fian-

de' monti, sembra la pruova de' sollevamenti. I raddrizzamenti,

dice il geologo mentovato, appartengono ad epoche assai diverse
;

ma, benche si osservino in estensioni spesso immense, seguono co-

stantemente la medesima direzione delle catene di montagne. In ogni

catena
,
la serie degli strati dividesi in due classi : una comprende

gli strati piu recenti, che stendonsi orizzontalmente sino al piede del-

le montagne, e Taltra gli strati piu antichi, i quali si raddrizzano, si

av\ olgono piu o meno sul fianco delle montagne e s' innalzano tal-

volta lino alle loro creste .

1 PILLA. Geolog. 209.
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Se vedete (Fig. 10) un terreno stratificato e notabilmente incli-

nato alForizzonte, e sui fianchi di

esso altri strati di sedimento non

inclinati ma orizzontali, concludete

die gli strati del terreno inclinato

sono stali innalzati o rimossi dalla

loro situazione primitiva, e gli orizzontali adiacenti furono deposti do-

po Finnalzamento di quelli : altrimenti sarebbono essi pure innalzati.

Queste discordanze di stratificazione sono frequenli nelle regioni mon-

tuose. Esempligrazia, qui appare (Fig. 11) un monte, ed uno strato o

4 * una serie di strati A, che lo se-

guono nella sua elevazione e si

arrampicano fino alia cima
,

raentre B, altro terreno di sedi-

mento, soprapposto ad A, se ne

restaaundipresso orizzontale: se ne deduce che Afu deposto prima
deirinnalzamerito del monte, e B dopo che quello avea levato il capo
dalle acque: altrimenti su di esso cziandio sarebbe deposta la mate-

ria di B. Altrove i terreni A c B (Fig. 12) concordano e s
?

innalza-

Fig. 42 no col monte, ma C orizzontale, ehe

non s'innalza con essi, ne si e depo-

sitato, come essi, nelle parti piu ele-

vate del monte, giudicasi posterior-

mente deposto. Altre volte tutti i ter-

reni soprapposti A, B, C,D (Fig. 13)

sono elevati e percio si repuiano de-

JJ
posti prima deirinnalzamento,primo

B il piu basso A e quindi ordinatamen-
A

te gli altri soprastanti. La massa cen-

trale innalzata sovente e plutonica, e allora essa, o la forza che la in-

nalzava, e la cagione deirinnalzamento dei deposit! stratificati, e deb-

bono quest! credersi anterior! all
1

innalzamcnto
,
mentrc si giudicano

posteriori quelli, i quali reslansi orizzontali. Le rocce, che fiancheg-

giano , involgono e cuoprono il nucleo plulonico ,
sono spesso meta-

morfiche. Talvolta il nucleo plutonico non appare : ma non ripugna



COSMOGOMA

che una roccia ignea occasion! Felevazione c Falterazionc di altre roc-

ce, quantunque non giunga a forarle, c ad aprirsi un varco fra esse.

II granito si e ossenalo in piii luoghi iniettato in forma di filoniin

rocce d'altra natura, talvolta calcaria: ora le pcnctra laleralmente,

ora vcrticalmcnte, o attraversando lutta la roccia o terminando in es-

sa ed assottigliandosi, come i rami di un albero (Fig. 44) : cioindica

Fig. 44 che la materia e ascesa dal basso c

scmbra indicare eziandio ch
1

e stata

lanciata con gran forza : dunque il

granito si e alcune volte innalzato po-

steriormente alia deposizione di roc-

ce calcarie, contra la dottrina, che

fu in altro tempo comune. In gene-

rale un terreno innalzato si riguarda come posteriore (nel suo stato

presente) ai depositi da lui innalzati e superiore a quelli che, ora ad

esso sovrapposti, non parleciparono al suo innalzamento.

L'csamc della posizione degli strati appellasi stratigrafia; e questo

esame riguardasi ora da
1

geologi come la miglior regola per cono-

scere Fela delle formazioni
;
benche tale esame stratigrafico o di so-

prapposizione ne sia agevole, ne sempre conduca a risultati sicuri.

Per oltener questi, si e avuto ricorso eziandio aicaratteri mineralo-

gici; ma al presente e riconosciuto esser questi, generalmente parlan-

do, una norma poco fedcle per determinare Feta relativa delle forma-

zioni; dacchele medesime rocce ecogli stessi caratteri incontransi in

piani diversi della corteccia del globo. E se trattisi di luoghi fra lo-

ro lontani, la cosa e per se manifesta; non essendo punto inverisimi-

le, che nel medesimo tempo, in luoghi fra loro distanti, si formino

strati assai fra loro diversi, n& chc strati mineralogicamente similis-

simi siensi format! in period! di tempo molto distanti Funo dalFallro;

e non ci mancano esempi delFun causo e delF altro 1. Dunque

possiamo adagiarci nella scntenza di "W. I. Hamilton, presidente

della Societa Geologica di Londra: La idenlita della struttura non pro-

va per nulla F identita cronologica de
1

terreni.

(q <v bj.' -nr . o'ftfi^

1 PILLA. Geolog. 289, 291.
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Piu de'caratleri mineralogici sono valutalii caratteri organic!, cioe

tolti dai fossili organic! sepolli negli strati. Le specie fossili variano,

a mano a mano che ascendesi dagli strati piu profondi ai sovrappo-

sti, e percio rcputati meno antichi. In generate sembra regola assai

costante, che quanto piu i terreni paiono antichi
,

tanto piu dalle

specie organiche vivenli differiscano le specie fossili, in parlicolarc

rispetto ai testacei, che sono fra i fossili ipiu abbondanti. Dado de-

ducono, che le formazioni contenenti i medesimi fossili appartengono

alia stessa eta, ed i piu o men differenti indichino diverse periodo di

tempo; e cosi fanno sen ire lo studio de' fossili organici alia cronolo-

gia degli strati di sedimento. Queste conseguenze non sono peral-

tro assai certe, dacche, avverte il lodato Hamilton, le condizioni fisi-

che locali ed i cambiamenti climatologici, avvenuli successivamente

nelle singole localita, possono render ragione di quella identita, c

di questa differenza. Que
1

geologi, che fanno piu caso di quest! ca-

ratteri, avvertono nonpertanto ,
la identita de

1

fossili nelle formazioni,

lontane di spazio, ma che posson credersi contemporanee, non os-

servarsi se non nelle formazioni piu profonde ; ma, a mano a mano

che le formazioni sembrano meno anliche, Tabitazione delle piante

e degli animali parere piu circoscritta ed in cio ancora piu somi-

gliante a quella che osserviamo oggidi.

In vcrita regna tuttora molta incertezza intorno alia cronologia

degli strati, e piu cresce il numero delle accurate osservazioni, viep-

piu sembra crescere questa incertezza 1. La stratigrafia, aiutata dai

caratteri organici ,
ha stabilito ne

1

teri'eni di sedimento fossiliferi tre

grandi period! di formazione, bcnche collegati da graduati passaggi.

I terreni del primo periodo diconsi paleozoicio fossiliferi priiufirii-

In questi, con molti \estigi della vegetazione primitiva e con non

pochi avanzi di animali inferior!
,
osservansi i primi pesci. Quei del

1 V. i due discorsi sulla Cronologia geologica del prof. G. MENEC.HIM.

Pisa 1856-1857. Nel secondo e tradotta la conclusione del discorso di W.

I. Hamilton alia Soc. Geolog. di Londra del 1855.

2 Aggiungo alia voce primarii Taltra fossiliferi, perche non confondansi

questi terreni con quelli detti primitivi della scuola di Werner, i quali ora

dividonsi in plutonici e metamorfici.
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secondo periodo o secondarii nc presentano le piu antiche reliquie

di animal! vertebrali a respirazione aerea in non pochi retlili
,
e

quelli del lerzo periodo o terzinrii ci mostrano ancora gli avanzi del-

la classe piu elevata ossia de'mammiferi. Superiormente appaiono i

terrcni alluviali antichi, e finalmenle i terreni moderni, formati in

lempi recenti o tuttora formantisi.

Ma i geologi non sono stati content! a queste general! division! . A

misura che hanno estese le loro indagini ,
hanno creduto non sola-

mente dovere inlrodurrc nella serie gran numero di formazioni prin-

cipali, ma eziandio dividere queste in gruppi e suddividere tali gruppi

In piani distinti. Allorche le investigation! de
1

geologi, diceva il cita-

to Hamilton, spinte a lontanipaesi, ci hanno falte note nuove regio-

ni, sono venuti a luce nuovi fatti. I limiti ed i dislocamenli asse-

gnati alle varie formazioni ne' luoghi da prima osservati
,
non so-

nosi trovati sempre conform! ,
come si credeva. La prestabilita di-

scordanza di stralificazione, e la differenza de'fossili, su cui eransi

fondati quci limiti o sparirono, o assai dovettero modificarsi al lu-

me di nuove e piu copiose osservazioni. Si conobbe che fra i limiti

rispettivi stabiliti da prima ,
cert! fossil! degli strati o de

1

piani in-

feriori stendevansi ai superiori; mentre airincontro, alcuni suppo-

sti caratteristici delle formazioni superiori trovaronsi estendersi in

basso negli strati piu antichi. D'altra parte le discordanze degli slra-

ti, che supponevansi segnare i limiti delle epoche edindicare i dis-

locamenti prodotti ne'successivi deposit! da grand! convulsion! del-

la natura, sparirono, quando le osservazioni furono estese alia con-

dizionc stratigrafica di altre contrade. A misura che si estendono le

indagini, troviamo il passaggio graduate da una formazione all'al-

Ira divenir piu frequente ,
c le interruzioni nclla concordanza de-

gli strati successivi
,
invece di essere una condizionc normalc di

separazione fra le formazioni
,
esser fenomeni meramente locali.

Siamo astretti a concludere, che quelle separazioni , appartenenti

ad epoche e periodi distinti, fra i terreni successivi, cui ci affida-

vamo con tanta sicurezza
,
non esistono realmente in natura. Cre-

do die, allorche meglio conosceremo le varie regioni ,
troveremo

un passaggio graduate da' piu antichi strati ai piu recenti, e con-
1 DO O 1 1
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cluderemo, die da quelli a questi avvenne una non interrotta se-

qucla di deposit!, modificati da cause perturbatrici local!
, espri-

menti il cambiamento graduate della vita organica, a seconda del-

le successive condizioni di esistenza: vedremo ailora come un cer-

to numero di specie esistenti ne
1

depositi inferiori
,
avendo conti-

nuato ad esistere durante la dcposizione di altri terreni, chc nella

serie hanno posto piu elevato
,
siensi miste a nuove forme provvi-

denzialmente create, in modo rispondcnte al nuovo ordine di cose7

e restera dimostrato die questo progresso sempre ha continuato in

alcune parti delle superficie della terra. Sappiamo clie nuove for-

me organiche furono chiamate all
1

esistenza, a misura che cambia-

vans! le condizioni della vita e le prccedenti andavano gradata-

mente sparendo. Ma penso che ci troveremo ogni di piu nella ne-

cessita di abbandonare le dottrine, che ci conducevano a dividere

le innumerevoli miriadi di eta del tempo geologico in epoche, for-

mazioni, gruppi e suddivisioni di gruppi ;
e riguarderemo Tintiera

serie
,
come un unico grande gruppo modificato nel tempo da un

lento ed impercettibil progresso, nel quale i dislocamenti e le in-

terruzioni di concordanza nelle stratificazioni furono cagionate da

fenomeni circoscritti a parziali localita .

E di cio bast! per ora : daremo il seguilo nel prossimo venturo

quaderno.



E D M O N D O
.4tor

Jl JJ IV! U U IJ U
DEI COSTUMI DEL POPOLO ROMANO

r-SSr-*

'

.

Pippetto Squarcia.

-
Prosit, mastro Egidio, dissero tutti allo starnuto

;
?7 c^/ w

yuardi e vi dia bene Grazie, rispose Egidio ;
indi ripiglio Ti

ricorda, Pompilio, quel fmlo fornaciaio die disputava con Luciano

nostro, e volea cosi bel bello condurlo a dire
;
eke la repubblica del

i9 valea dieci tanti lo stato presenle, perche il popolo ne stava me-

glio? Luciano, ch'e un cotale omaccio sgovernato e die vive a caso,

e a quo' giorni avea buscato da que
1

galuppi qualche viglielto da

cinque scudi, era il sul rispondere che si bene quand'io rot-

loglila parola fra' denti, e voltomi alia maschera, gli dissi Sor

minchione,per chiciavetepigliati? perbigonci? II bigoncio siatevoi,

che vi credete di ciurmarci con tanta agevolezza. Yoi vi spacciate

per un trasteverino a meglio ingannarci, ma voi siete di Trastevere

come io sono di Campo Marzo. La vostra non e pronunzia di qua da

ponte, e affastellate troppi proverbii che avcte imparati sul Meo Pa-

tacca, sulle canzone dei lunarii e sulle tragedie di Pippo Tacconi, che

si recitano al teatro dellemuse in via del Fico. Capite, sor voi? Circa

poi le beatitudini della repubblica, ve le godrete voi, che non avete

ne foco ne loco, e vivete delle cinque dita (e qui mastro Egidio le

giro a ventaglio) ;
ma chi ha il timore di Dio, e un mestiere da dare

un boccon di pane alia sua famiglia non vuol campare di roba

rubata.



138 EDMONDO DEI COSTOII DEL POPOLO ROMANO

Allora colui ebbe tanta fronte da dirmi - - Roba rubata! egli e

sangue nostro- Si, rispos'io, sangue nostro, dicesti una veritasan-

ta. Sangue nostro di certo. I repubblicani in pochi mesi stamparono

parccchi milioni di carta e la faceano spendere per scudi sonanti.

Ora (utti qtiei
milioni rimasero a debito dello Stato, eioe adebito no-

stro; e a tante gocce del nostro sangue ci convicne pur di pagarli.

Voi davate carta, e a noi ci convien dare argento.

- Se i preti, soggiunse ttmpostore, amavano il popolo, dovcano

dichiararsi falliti, e allora il popolo non rimanea gravato Questo

e un pagare alia repubblicana, diss' io, e al modo di Pulcinella che

paga i creditori a suono di randello. E poi tutti quei milioni di carta

non eran forse sparti fra il popolo ? Se il Governo si fosse dato per

fallito, quel fallimento ricadeva sul popolo No, grido Y altro, anzi

ricadea sui signori E i signori non son popolo, soggiuns
1

io? E se

per popolo intendi sollanto gli artigiani, chi dovea poi ripagare i si-

gnori di quel danno? Noi poveretti col toglierci i lavori, col farci

pagare il doppio le derrate
,

col riempire d' altri fallimenti migliaia

di mercatanti in tutte le citta dello Stato, i quali traggono seco per

mille guise il popolo. Meglio e adunque pagare il debito a poco a

poco, che soffrir danni phi intollerabili.

Yedi adunque, sor baccello, beatitudine della repubblica! Piu du-

rava, e piu il debito sarebbe cresciuto, e piu noi avremmo dovulo

pagare. Aggiugni tutto Io spogliamento dei tesori delle chiese, degli

ori e degli argenti de
1

principi e de' cittadini, ai quali sarebbero ve~

nuti i repubblicani, e gia avean cominciato per benc: indi alle con-

fische, agli incendii, agli esilii, alle stragi. Eh, repubblicano mio,

die delizie ! che dolcitudini ! che cuccagna ! Cosi gli diss
1

io; e il finto

traslcverino credetle pi-udente di rizzarsi e andarsene pe
1

fatti suoi.

Ma di cotesti infingitori non e sbarbicata F iniqua progenie : pe-

rocche i Mazziniani sperano sempre di ripullulare, e venire al macel-

lo, come dicon essi, e si sa di chi : pero hanno bisogno di braccia e

s' ingegnano c studiano e contendono per ogni perfido modo aver

compagni ed aiuti nel popolo. Indi mandano loro cagnotti per la

Reyola, pe
1

Monti e per Trastevere, i quali entrino ne'ridolliin sem-

biante di popolani a uccellare a tordi
;
e pur troppo nc del loro nclla
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rcte piu d'uno, e Ic lo accarezzano, c allettano col pagargli il fiasco,

il zigaro, la merenda, e col lasciargli cadcrc in mano qualchc paolo.

E la cosa riraanesse costi; ma tirano a guastare le nostre donnc mcl-

tenclo loro in uggia e dispelto i parrochi e i preti. Si servono a qucsta

malefica impresa de
1

lavatori cli panni, e d
1

altri lavori donncschi : e

quando le nostre mogli o le nostre figliuole vanno per la trama o per

Tordito dicon loro Che aria dipizzocca! come puzzale diconfes-

sionale ! Balorda : non sapete che i preti e i frali dicono tutte le vo-

stre marachelle almarito?E alle fanciulle dicono Povcra ragazza,

vi compatisco ;
ma che andate a fare a quelle grate ? Le grate sono

invenzione di chi vuol sapere i fatti vostri per dirli poi a mamma.

Gli e vero che le nostre fanciulle san bene la dottrina cristiana, e

non danno retla a quelle ribalderie, e saprebbono ricacciar loro le

parole in gola ;
ma le poverette si tacciono per la migliore ; poiche

quei cani rinnegati son capaci d
?

appor loro una calunnia cli ladre

presso i principal!, e far si che le non abbiano piu lavoro. Costoro

s'avvolgono fra le crestaie,frale sartorellee rizzan cattedra d'errore

e d'empieta per tirarle a maladire i sacerdoti, e allontanarle dalle

chiese. Sicche per conchiudere, credete a me, il finto ranoccliiaro

dovetf essere qualchc gaglioffo mazziniano
,
che venia per tirare

Taiuolo aqualche nostra femmina o a qualchc male arrivato.

- S
1

egli e per cotesto, disse Pippetto, la m'e toccata anco a me

pure, e se la Madonna della porticciuola di santa Cecilia non m' aiu-

lava, ero bello e concio per le feste.

Pippetlo e un muratore, piccioletto della persona, secco, bruno,

d'occhi yivi e traiiggenti, tultomuscoli e nervi, chegli risaltano alle

giunture, alle braccia e alle dita dellemani come alfamosoDiscobu-

lo di casa Massimi. Buono, ma subito, audace;e temuto per lasua

bravura. Costui troyavasi unadomenica d'ottobre, caduto gia il sole,

in una osteria, soletlo e tutto ne'suoi pensieri, perocche il giornoin-

nanzi la sua fidanzata gli avea fatto un po' ceffo per gelosia ; quan-
d' ecco entrare sette giovani cozzoni di cavalli, e sedere a un lavo-

lone di rimpeltoal suo. Fanno venire i fiaschi, e mesciuto largamen-

te, si misero in sul berteggiare. Pippetto bevea il suo Velletri a cen-

iellini, e pensava i modi di rifare la pace ; perche alzando a caso gli
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occhi, gli pane die coloro la lo sbirciassero con uiTaria bcffarda e

parloltassero cosi fra'denti non so che per uccellarlo.

Stavasi egli col gomito sinistro sulla taTola appoggiando la gota

al dosso della mano, e colla dirilta reggea il bicchierc a mezzv
aria.

Come s'awidero che Pippelto li guardava, uno, ch'era gia bene av-

vinazzato gli fece linguetta; e un altro gli rise in bocca; e un terzo,

talto cerchio del pollice e deir indice, il traguardava come per can-

nocchialc. A que'tralti Pippo depose il bicchiere, evoltosiagli scher-

nitori, disse Giovinotti, noi non abbiamo nulla a parlirc insieme,

deh siamo amici Allora colui ch'cra in capo della tavola si leva

bicco e vien diritlo per affrontarlo con un coltello alia mano. Pippet-

to balza in piedi, appoggia la mano manca sulFangolo del tavolone,

Irae ditasca un pugnalolto aguzzo, e mentre Favversario fa Y ultimo

passo gliel ficca nelle coste e rovescialo in terra.

Di la s'alza un grido Ah cane e si gittan fuori per iscagliar-

segli addosso : ma Pippetlo, sempre fermo in sul canlo, mena al pri-

mo e al secondo, e giu. II terzo era un giovinetto di diciassett'anni, e

perche volea saltargli da lato, Pippo gli sbiescia un traverso e lo sven-

tra
;
tirando poscia puntone a quello che lo invesliva di fronte. Gli

altri due impacciati fra i caduti si lanciano per trucidarlo; ma colui,

guizzando quel suo pugnaluzzo come una lingua di basilisco, gli

ebbe colti tutti due nelFanguinaia. Cosa inaudita! sette stramazzati

da un solo, senza pur averne una scalfillura 1
!

Pippetto \isto que'sette sforacchiati e giacenti, spiccaunsalto alia

porta, e fugge ratto come un levriere pe'vicoli e pe
1

chiassuoli fuor

di mano, sinche sbuco pel Macello decorvi in piazza Traiana. Egli

avea una sorella accasata da san Gian Laterano presso gli acquedot-

ti della Scala santa
; perche messosi alia volla del Colosseo pervenne

in sulFimbrunire alia delta sorella. Confessa lo vide si alteralo nel

viso disse tulta tremante Pippetto mio, ch' e stato ? Etti egli in-

colto male? Tu se'dcl color di cenere Aulla nulla; ti dico che non

1 Furono port ati tutti e sette allo spedale della Consolazione; e 1'autore

li visito a uno a uno. Fu ricucito il ventre del giovinetto, il quale si con-

fesso con lui; ma fattasi la cancrcna, ebbe 1'estrema unzione, e con since-

ro pentimento e coi piii teneri sensi di pieta mort fra le sue mani.

,- .... ,-,.,
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*i nulla. Giacinta, dammi le tue vesti Che ne vuo'tu fare? Oh

Diol qualche gran disgrazia t'e sapraggiunto: Madonna santissima,

tu'utaci In Zitto, per carila Giacinta raia ! se no, siamo perduli.

Airosteria del granchio senza ch'io ne dessi ne cagione, ne izza, ne

Sato, fui assalito di coltello da setle briachi, ed io proprio per mi-

racolo della Vcrgine di santa Cecilia, con questa punicliina difesi la

vita mia e li sbellicai tutli selte, e me ne corsi a to sano e salvo.

Allorche Giacinta intese quella tregenda, si ficco le mani ne'capel-

li gridando Gesu Nazareno, salcatemi Pippetto mio I Ah che ven-

yono a carcerarlo ! Ma vuoi star zilta? disse Pippo ;
e le corse colla

mano alia bocca. Dammi il luo gamurrino e la sottanella, non e tem-

po da piagnistci: animo,lesta E la Giacinta singhiottendo e lacri-

mando s'avvia al cassettone, e mentre Pippetto si svestiva, ne trae i

panni c glieli acconcia addosso, facendo con due camice del marito

1 fianchetti alia veste, e raffazzonandogli sulle spalle uno sciallelto.

Gli mise in capo una sua pezzuola di seta,' che gli annodo al mento

per coprire la barba del soggolo, e taglialesi sotto la treccia due

ciocchelte di capelli e amccialele un poco, gliele appunto colle for-

cine sotto la pezzuola verso le temple.

Cos! camuffato, fece de'suoi panni un fardello che consegno alia

sorella, e presala sotto il braccio, uscirono da porta san Giovanni,

volgendo verso le fosse a diritta.Era gia notte buia; laonde quando
furono presso alia porta Latina. Pippetto spogliossi delle vesli don-

nesche e rimessosi ne'suoi panni, prese commialo dalla Giacinta, la

quale strelta dalla paura di scoprire il fratello non pianse ;
e trista e

dolente ricntro in Roma e si ridusse a casa.

Intanto Pippo gillossi alle macchic d'Ostia, e accontatosi coi Nor-

ini, die vivono cola ne'capannoni per la caccia dei cignali, stette

on loro. Se non che il popolano di Roma ove non vegga la cupola

di san Pietro, si tiene smarrito, e gli entra una febbre addosso che

lo sprona ad ogni rischio per rivederla : e sopra cio egli e si incar-

nato nelle sue usanze romanesche, che per lui sono un altro elemen-

to, e gli pare di non poter vivere s'egli non vi sguazza dcnlro 1. Or

1 Di qui si puo intendere perche la Nunzialina era si desolata neir orto

di Pisdnuia perche non avea potato far r ottobrata. Era buona, era pia,
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dunque avvenne, coir andarc del giorni, die s
1

approssimavano le

feste del Natalo del Signore, e Pippclto comincio a struggcrsi dcnlro

per la \ oglia di goderle ;
e cio che non pote in lui la brama di rive-

dere Famante sua, fu d'acutissimo stimolo il ponsiero del cenone del-

la vigilia.

I suoi novelli compagni veggendolo divenulo si mclanconico e la-

citurno, gli diceano --
Pippetto, che hai? Si la nostra e una vita

dura; sempre in fra le macchie, sempre lungo le fosse, pe'cannicci

del paduli e per le felci de'maresi, alia guazza, alia brina, alle piog-

ge ed al sole in caccia de
1

cignali, dc'cavrioli e delle beccaccc
;
ma

tornati aila capanna ci asciughiamo e riscaldiamo a un buon fuoco, cl

mangiamo gli arnioni de'cignali sulla graiicola col pepe e collapcrsa,

e si vuotano di buon fiasclii : sono soventi le brigate dc'caccialori ro-

mani che ci vengono visitare, recandoci qualche buon gallinaccio,

e cacio cavallo e salcicce, che ceniamo col phi solenneappelilo. Ami-

co, vuoi di piu? che ci manca?

- Yoi dite pur bene, riprese Pippelto, ma allora ch'io penso ch'indi

a sei giorni e la yigilia di Natale , io non ci reggo : sento una sma-

nia addosso che mi magna vivo : io faceva il cenone con mia sorella

Giacinta ,
c il cognato mio : vi vcnia mamma

,
sorima e fratelmo :

v'era sempre compar Angelo, compar Silvestro con mastro Ermenc-

gildo e sua moglic. 11 pcsce Io comperavo io, e ciascuno pagava la

sua quota : sei libre di capitone grosso come il mio braccio : otto di

triglie, quattro di polipctti a guazzetto : il piallo di maccheroni colle

alici frilte
,

col timo e col basilico pesto apriva la cena : fiasclii che

dio lei dica, e FOrvieto era F ultimo : inline Carluccio
,

il caflclliere

della piazza di san Giovanni, vcnia col caffe, col rhum e colle ciam-

belline croccanti. Quando si tornava a casa, passando solto Fobelisco,

pareva che Fobelisco tenlennasse come lacampana di Monte Citorio.

Yuo
1

dire, elfera il nosiro cervello che grillava un Ian lino. E io qui

ora sotto qucsto lellaccio di strame, su qucsle panche zoppe, a

queslo fuoco aggirato di sassi
,

fra queslo fumo che mi soffoca il

godea in sommo d'aver salvalo il fralello; ma bisogna esser Romano a pe-

nelrare adequatamente quanto le costasse quella privazione.
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fespiro in gola, mi venga un . . . . quasi cli'io nol clissi, s
1

io la pos-

so durarc.

II giorno 23 Dicembre Pippctto dissc aiNorcini ch'cra cli mala vo-

glia e volea dormirc : ondc i cacciatori uscirono coi cani al cignale,

e lasciaronlo coricalo nclla sua cuccetta. Tornati
, posto gia il sole

,

non trovaronlo nella capanna, e crcdettero clTegli fosse ilo alia pozza

per attendcrvi le beccacce die scendeano a here. Giunse la nolle, e

nol vidcro capilarc. Chesara? disse uno Se viricorda fu invitato

dai bufalari di Fiumicino a mangiarc le ova di bufala
,

e saravvisi

condotto per torsi la maltana di dosso, tanto il travaglia da qualche

giorni Tassillo di rivedere Ponte Sisto. Che volete? Colesti Roniani

son fatti cosi : Roma Capamunni.

La nolle del 2 4 Dicembre, menlre Giacinta cuoceva i maccheroni,

e gia crano in casa la madre
,
la sorella Cecilia e due altri amici

,

s'ode picchiare all
1

uscio di via. Giacinta si fa alia finestra della cu-

cina e dice Chi e? - -
Apri, Giacinta dice una mezza voce.

Giacinta sente un guizzo al cuore
;
lira il salisccndi

;
esce col lume a

capo la sc#lt% vede uno die sale a Ire scaglioni alia volta, lo ravvisa,

e grida Ah, Pippetto mio ! r
- Iss . . . chctali La Giacinta diede

in un sudore che le filava giu per la fronte a goccioloni. Pippo entra

In cucina e si getta sopra una sedia
,
e la sorella col lume in mano

stava li Irasognata mirandol fiso Chi v'e a cena? disse Pippetto

/ soliti Ben, di
1

loro (ma col dilo allabocca ve) ch'ioson venuto

a cenare con essi La sorella entra nel salolto, e ansando narra

del nuovo ospite. La Cecilia era in grotta pel vino, e salilaiii cucina,

vede Pippetlo : fa un Irasalto
,
che poco anclo die non le cadesse il

fiasco di mano, e posatolo appena sulla tavola, salta al collo del fra-

tello, e senza potcr dire parola lo baciava e bagnava di pianlo. En-

tra la madre
,

e abbraccia tutli due e fo un gruppo serrato
,
o colla

liocca alForecchio gll grida soffocata Ah fiylio mio !
- In quello

outran gli uomini, c come possono gli levan del collo le donne, e met-

lon loro le mani alia bocca
,
dicendo Se voi slrfllate ci va la vita

nostra : calmatevi, avremo tempo di sfogarci In frattanto il marito

di Giacinta va a chiudorc lulti ^li sporlelli delle finestre: e venuta
,,

_
& i '

I ora della cena, si mettono a lavola.
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Tutli guardavan Pippctto ,
tutli lo domandavano Ma corne li

salvasti ? Ovc fosti? Che \ita fu la tua? Come ci se
1

venuto ? Bravo,

bene, tu seivcro Romano, e non volesli mancare al cenonc. Ouituo

cognato ci compero il pesce tanto fresco e tanto saporito, die nori Fha

migliorc stassera il principe Borghese. Su
, mangia, Pippelto ,

cho

nelle macchic d'Ostia piu che rane non c'e Pippetto, cosi stracco c

scalmato com'era, si diluviava i maccheroni, e rispondea fra una for-

cheltata e Y altra
,

e spesso ,
avendo la bocca piena ,

accennava cofi

capo , cogli occhi
,
colla mano e tranguggiava. Vennero le triglic

impanate ; vennero i polipctti in tocchelto
,

e per ultimo eccoti ai

capitone.

Men Ire Pippetto Irinciava il suo rocchio, il cognato gli narrava sic-

come i sette ferili da lui erano in perfclta guarigione ,
eccelto il piii

giovane quello die perdea le intestina, il quale mori entro due giorni

di cancrena: e contava tutto il iafferuglio che ne fecero i parenli lo-

ro e delle visile della Cortc die avca spesso la madre si di giorno e

si di nolle
, sperando sempre di coglierlo in casa

;
di clic la Cecilia

aveapreso una nolle lanto spavento, die r assail una febbrc violenfa

e peno da un mese a guarirnc. Che per ultimo la giuslizia cesso lo

visile, perocche Tosle del granchio c il garzonc, chiamati parccchic

volte in giudizio ,
aveano sempre testificato con giuramento ;

che

Pippelto non gli avea provocati ,
e non fece in tullo che difcndcr

la vila sua.

Pippello rispondeva Cognato mio, va da Monsignor Fiscale, e

chiedigli in grazia il salvocondolto
,

accio di io possa difendermi a

pie libero ; e spero colF aiulo di Maria Yergine dclla porlicciuola di

sanla Cecilia ,
e della mia buona ragione d'uscirae libero e franco

La preghi la Madonna? disse la madre Si, rispose Pippelto ,

ogni giorno le dico le Ire Ave Maria, clic m' avete insegnalo voi da

piccino, c non le ho lascialc mai
,
sc non oggi, die aveva il capo a!

cenonc e al piacere di rivedcrvi. Ma sinche non abbia il salvocon-

dotto
,
non sono si pecora da lascianni cogliere dalla giusli/ia , pcr-

die dice il pro\erbio : Ne per lorlo ne per rayione non ti fascia r

'inettere hi priyione; e slanolte slesso io la levo di qui e lorno a' nu'ci

COVlgll.
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- Chi vuo' die lo sappia? disse la Giacinta; dch non ci lasciaro

si presto : riposati un paio di giorni, c poi'co'miei panni, come Fal-
1 !> >

Ira volla, uscircmo, che 1 aria stessa non se ne accorgera.

- In tanlo mangiamo, rispose Pippelto : appresso poi piglieremo

consiglio. Ma sai die questo capitonc e come un pezzo di butirro

che si disfa in bocca? c come saporoso ! c come dilicato ! e come sla-

gionato a dovere ! Bravissima, la mia Giacinta, oh per cuoca e
1

non

c'e Teguale in tutte le minenti di Roma, e si dicendo Pippetto te-

nea la forchetta levata, e stava per dar di morso al suo arrosto.

Tic e toe Oh Dio chi sara? dissero le donne. Tic e toe. Marli-

no balza alia finestra, e chiama Chi e la? La Giustizia ri-

sponde una voce gagliarda aprite subito ; e Martino vide tulta la

casa circondata d'armati. Pippetto si lascia cadere il suo rocchio sul

piatto; guizza in pie, piglia il cappello, se lo calca in capo; si scaglia

in cucina; apre la finestra che risponde sugli orti; spicca un salto;

da un rivoltone per terra
;

si rialza e via per le yigne de
1

Massimi.

Trovato il muro, vi s'arrampica come un gatto, e salta giu nel viot-

tolone che riesce a Porta Mayyiore.

Pippetlo per mala sorte era stato incontrato lungo le mura di san

Sebastiano da un parente di quei ferili, il quale venia correndo in

un suo biroccino; e sebbene fosse gia presso a sera, lo riconobbe:

perche fatto le viste di continuare suo viaggio, quando fu a un po
>

di largo, volse il cavallo, e venia seguendolo dalla lunga per vederc

se fatto gli venisse di spiare ov'egli tornava quella notte alia cena

della vigilia. Yistolo entrare da porta san Giovanni, affrelto; e il

tenne d'occhio sinche lo vide picchiare alia casa della sorella, e dis-

se fra se : il sorcio e nella trappola.

Alia prima stazione de' carabinieri chiese del Brigadicre; gli narro

Favvenulo; indicogli Tabitazione della sorella, e ando pe
1

falli suoi.

Fu dato avviso a Montecitorio, spiccato il mandate d'arresto, asse-

gnatogli una forte mano d'armati; e il Brigadiere li condusse al luo-

go. Ma siccome sapeva che Pippetto era un lesto fante, e gli sareb-

be smucciato di mano come un
1

anguilla, cosi mando suoi uomini

agli sbocchi delle vigne: laonde non si tosto egli calo dalmuro efe-

ce alcunipassi, ed ecco intoppo ne'soldati, die ammanettaronlo e
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condusserlo alle career! novo. Ivi stette buona pezza in secreta, c

menato in Iribunale airinterrogatorio, non voile avvocato, e si dife-

se tanto bravamente, e avvoco la sua causa con si calzanti e podero-

se ragioni provando, ch'egli combattea per la vita sua contro unas-

salimento ingiusto e feroce, die fu da
1

giudici dichiarato innocente,

c come tale assoluto. Prima pero di tornare a casa \olle ritirarsi a

fare una buona muta d'esercizii spirituali d'olto giorni a' S. Giovan-

ni e Paolo dai padri Passionisti; perocche nel fondo egli era poi un

buon diavolaccio l.

Questa e la storia di Pippelto, il quale sulla bottega del pizziche-

ruolo della Longarelta ragionava con mastro Egidio e col resto della

brigata, adunatasi dopo la fuga del ranocchiaro.

-
Ebbene, disse un de

1

compagni, che volcano danque da te

quegli scontenli Mazziniani?

- Oratel dico. Per quella braveria ch'avea fatto al granchio di

que
1

sette . . . gia ne ricordate la storia, per la quale son chiamato

per soprannome Pippetto Squarcia ,
i Mazziniani aveano fatto asse-

gnamento suite mani mic. Un sabbatosera che piovea forte, elagen-

te poco girava, io che in tutta la settimana non avea beuto un bic-

chier di vino
;
com

1

ebbi ricevuto un po
1

di moneta, volli rifocillarmi

d'un mezzo fiasco ed entrai aH'oste soltoTarco de' Tolomei. Ivi, eran

due in grembiale di cuoio a uso di malischalchi, che pareano della

mascalcia del Mascheronc dietro al palazzo Farnese; ma eran tutfal-

tro. Costoro vislomi appena cntrare, dissero: Oh Squarcia, la buo-

na sera a te : Dio ti dia bene. Garzone, un allro fiasco.

Io ringraziarli; ed essi fattimisi accosto, e presomi in mezzo a lo-

ro, dissero Come tc lapassi? Male a quutlrini, risposi Echi

ne sta bene, Squarcia? I preti, i principi, i signori, i mercanti di

c.ampagna, i quali tutti affogan nelF oro, e ci fanno rincararc il pane

ogni giorno. E noi? Noi a litigare il desinare colla cena, lavoraiulo,

anfanando, dirompendoci tutto il giorno per buscare pochi paoli ro-

gnosi: il fbrnaio non ci \uol dar piu pane, pcivhe c scadulo il rnese :

1 Fu ivi appuntp nel giardino cbc Io trovo V Autore, a cui narro egli

tutti i suoi casi.
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il calzolaio, il sarto, il friggitore lianno ad avcre; la pigione di casa

ci si moltiplica addosso, e F esaitore minaccia contiimo di geltarci

i noslri poveri cenci per la via, c ci convicnc scasarc o impegnare

al monte sino al materasso e i cavallctti del lelto. Ti paregli vila da

crisliani cotesta? I signori invece a scialare, a godcre, a sollazzar

tutto il giorno senza far nulla: elFe ora oggimai di fmiiia.

- Oh s'egli e per coleslo, diss'io, il povero non uscira mai di

cenci.

- E io ti dico, eke Fora e sonata : noi ne' palazzi e i signori ne
1

lugurii : noi in carrozza ed cssi a picdi : noi buona tavola ed cssi pan

di crusckello. Basta eke abbiamo braccio fermo e cuordi leone. Sen-

ti amico: il coltello tu sai menarlo in brocco, e F animo tuo non e di

coniglio; sei Romano e basla.

- Io non v intendo.

-
Squarcia, lullo e ordinato: la maltina del Io Agosto s'ha ame-

nar le mani: da Geneva ci giunsero otto bravi foruscili die saranno

alia testa delle quadriglie; il capitano eke ci guidera e giainRoma;

piomberemo loro addosso airimpensala in santa Maria Maggiore al

Pontificale; corso quel primo sangue, ci avventeremo ne
1

palazzi e

ne
1

monasteri: oh, Squarcia, la miscria non lavedremo piu in viso.

Intanto eccoti venti paoli ;
tu fa di trovai ti ogni sera alia scalinata

della barcaccia, ovc trovcrai clii t
1

indeltera appuntino di quanto a-

vrai a fare: sino al di del macello ti correranno due paoli al giorno.

Io (eke prima di venire alF ostc per quella foglietta, era stato al-

ia Madonna della porticciuola di santa Cecilia, ovcDiograzia vo tut-

te le sere dopo Fopera, sin da quand
1

era manovalctto di mastro Set-

timioj alFudire quella infernale proposta rimasi sbigottito; ma sicco-

me son uomo esperto, senza punto mutar colorc, risposi a viso fer-

mo Egli e vero che ho il braccio yayliardo e il cuor romano con-

tro chi attenta alia vita mia; ma appunto perche son Romano abbor-

ro le azioni dell'assassino. L'assalire improvviso una brigala di iner-

mi e da vile, il farlo poi in chiesa, a pie deisanti altan e da sacri-

kgo e rinnegato. Pigliatevi il vostro danaro, ch' io non vendo la mia

coscienza a nessuno, e chi la volesse con Pippetto Squarcia si faccia

avunli. Presi il mio cappello e me n
1

andai a casa.
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Nc volete udir una? La maltina del 15 Agosto, festa di Maria As-

sunta in cielo, ch'cro gia stato alia prima messa a S. Grisogono, me

ne andava verso le cinque oltre ponte dal mio capo mastro, e vcggo

una man di carabinieri in cima alia contrada c un'allra in fondo con

una carrozza fcrma innanzi a una porta. Dissi frame -Si di buonV

ra carabinieri ! carrozza ! hum ! questo e un capialur di certo e fa-

cendo lo sbadato mi riiirai nel portone (T un palazzo. Non vanno

died minuti, ed eceo uscirc un Brigadicre con due merlolli vestiti da

signori con eleganza , pallidi ,
muli

,
a capo basso, e li fa salire in

carrozza
,
ov

1

entra anch
1

egli ,
e gli altri armali la circondano acconi-

pagnandola a S. Michele. II credereste? cran proprio quc
1

due ve-

stiti da maniscalchi
,

i quali bazzicavano per le osterie di Trastevere

a guastare i nostri popolani e lirarli nelle congiurc. Ma la Madonna

ci ha pensato lei: perocche appunto nella notte fra il 14 e il 15 iu

scoperta quella congiuraccia, e n'acchiapparono in letto piu di trenta.

Eh che grugni da volere ammazzar tulla Roma !

Ma egli e da tornare al poveroranocchiaro. Inlanlo Edmondo pre-

so a torsolate dai monelli della Longarctia ,
trovandosi in quel vesti-

to nel campo Vaccino, e vergognandosi di tornare a casa, passando

per le vie piu frequenlate di Roma, ov' era conosciuto da tanti
,
ri-

parossi in casa di un suo paesano, che abitava dietro il tcmpio della

Pace, e vi teneva rimessa di carrozze che noleggiava ai forestieri. Oue-

vSti in patria era stalo gia cocchiere di suo padre ;
e mcssosi poi per

corricre d'una ricca famiglia che viaggiava TEuropa, aveafaito un po'

<li borsa e fermatosi in Roma. Com
1

egli si vide venir innanzi in quel-

Farnese il figlio del suo antico padrone Eccellenza, gli disse, che

vuol dire queirabilo? Ha ella commesso qualche ferimenlo in duello

e fugge cosi travestito ? La posso aiutarc a Irafugarsi ?

-No, Alfredo
, gli risposc, non ho ne ammazzato, ne ferilo per-

sona
;
ma sono entralo in una smania crudcle di conosccrc una gio-

vanc trastcverina die m1

ha ferito la fantasia.

Alfredo si slrinse nclle spalle, dicendofra se I signori pel buon

tempo soverchio c per Tozio che li divora impazzano e fanno impaz-

zarc altrui : anche suo padre n' ha lalte delle belle a
1

suoi tempi ,
c

io fui spcsso per lui a un pelo di scavozzarmi il collo Indi riscos-
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sosi c guardatolo in viso con aria di compassionc Eccellenza
, gli

soggiunse, che va ella cercarc in Trastevere
,
cio ch

1

clla potrebbe

avere assai meglio per tutlo altrove? Cola non c'e che popoletto, e

Ja non potrebbc trovarc che qualche lanaiuola dell' opifizio di S. Mi-

chele
,
unta e bisunla che pute di morchia e di grassume ;

o qualche

lessitrice che sa di bogima e di lezzo. E poi, signor mio
,
la non cre-

da mica di potcr ucccllare in Trastevere allc pernici; ella incappera

ne'proprii lacci, o le scoccheranno al piede le sue tagliuole, ebuo-

no se la ci riuscira colla pellc intcra.

-
TMnganni, Alfredo, se tu presumi chMo abbia torti intendi-

menli : qui non si tratta che d'una virtuosissima giovane ch' io mi

muoio di conoscere e d'onorare : io vo
1

solo vederla
, sapere ove la

torna di casa, e farle, ora elf e per isposare, un po
1

di dote in premio

dellasua virtu.

La faccia a mo' d' un pazzo, signor Edmondo : la non s'impacci

in questi parlili che le tornera buono. II popolo romano e sdegnoso

e superbo ,
e nulla che la cogliessero mascherato in quest

1

abito
,
io

non vorrei essere sotto la sua camicia davvero.

- Io f ho inteso : tu non mi vuoi aiutare, te ne ringrazio.

La non dica cosi
,
che la mi fa torto

,
e nol merito punto : ella

mi dica il nome della giovane ,
e qual cosa si fara.

- Io nol ti saprei dire
;
so ch' elF e della parrocchia della Luce ;

Fho intesa a nominare di fretta, e ho perduto il nome, ne F ho vo-

Juto richfcderc per non dare sospelto di me. Ell'haun fratello e un

amante, che si fcrirono in sui furori del gioco, ma si perdonaron Tun

Taltro e la cosa non ando in tribunale.

- Se la cosa e cosi non ne verremo a capo : se la querela fosse

ita in corte Tavremmo saputo questa sera, o domani al piu lungo ; ma

cotestiRomani, se leferite non sono gravi, le si curano in casa chiot-

ti chiotti
;
e guariti che sono

, afTogano insieme i risentimenti in un

paio di fiaschi e turansi la bocca con un piatto di maccheroni e un

arnione di caprctto. Anzi, se non erano, divengono d'allora innanzi

amici piu che mai
;
e talvolta occorre che celiano insieme, dicendo : EJi

mi tiravi al collo, compare, ma io ti guizzai sotto, e mi cogliesti alia

spalla: era un bel colpo ,
sai? Tentro due buone dita e mezzo; ma
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oil
1

era tutta ciccia
,
e non m' hai tocco rosso dclla spina : die allora

non si bcvea oggi insiemc questo buon vino. -- Lascialo dire a me
7

ripiglia Faltro : tu me Io ficcasti nella trippa, e voile il mio buon san-

to, che la punia non intaccasse la mil/a; pel resto sarei gia nel sot-

lerratoio cli S. Lorenzo. - - Cosi fcmno cotesti Romani : sono ma-

neschi, ma sfogala Fira, son gcnerosi c si perdonano.
- Come faremo dunque, disse Edmondo, a trovarciil bandolo?

- lo ci eonoseo, disse il noleggiatore, dueo Ire carrettieri; cer-

chero di loro, ne pigliero lingua, e vedremo di farli braccheggiar tan-

to che leveranno la quaglia dal covo. Intanlo ella e padrone dclla

casa mia, e io saro sempre paratissimo a servirla; ma di grazia la

non giri per Roma in quest' abito. Oh ch'ha ella fatto? ora m'avveg-

go clreirha una fritlala di pomidoro sulla spalla: ha ella avuto gia

qualche scontro in Trastcvere ?

Passai per un vicolo, e forse qualcuno le gitto per la finestra,

e per caso le m'avran eoncio ilvcstito. Di grazia fammelo ripulire.

Intanto eccoti cinque scudi per bagnare cd ugnerc il gozzo a'tuoi car-

rettieri.

Edmondo per non moriro di noia sequestrate in casa cY Alfredo,

mandollo al gabinetto di lettura in piazza san Carlo, e fecesi recare

di molti giornali e tre o quattro romanzi ddhlievue des deux mon-

des, attendendo il risultato di quelle nuove ricerche. Sc non che i

carrettieri dopo tre giorni vennero ad Alfredo, il quale condusseli in

un salotto
,
in cui rispondeva la camera d' Edmondo, e udiva tutto

senza esser veduto.

- E cosi, amici, disse Alfredo, sietc venuli a capo di scoprir mil-

la? Io v'ho pur descritto le fattezze della giovine,i suoi capegli neii,

la polacchelta a fiorellini cilestri sopra un fondo zallcrano: e ne'venfan-

ni; della parrocchia della Luce: volete di piu ? Tavcte trovata di

certo.

-

Scusale, sor Alfredo, risposc n:^o : i cristiani han tulti nome e

cognome; senza qucllo come si scci'nono ? Noi altri (con rhei'(Mi/a

voslni ponianio il nome insino ai nostri cavalli; il mio si chiama il mo-

rello.
(|iiel

di compar Nicola lo stellato, c quello qui di padron Bia-
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gio il solimano, cyoi voletc die noi Iroviamo una zrtclla, perche ha il

naso profilato ci capolli ncri? Ogni viso di donna ha due ocelli,

una bocca e un naso: ogni testa ha la treccia e la scriiiatura a pen-

doni, c in Trasteyerc pochc sono le blonde, le lionatc e le caslagni-

ne; son tutte di capellicra morata come Tinchiostro. Elfe della Zw0.

Si: ma la parrocchia ha tantc vie, (anti chiassetti, lanti vicolellacci,

ch'e un labivinto. Abbiamo sguinzagliato le noslre feminine. Padron

Biagio ha tre ragazze tutte di capel bruno e di naso affilato: io n
1

ho

una in sui vent'anni, una traforella die trarrebbe il diavol deirovcio:

compar Nicola ha tutti raaschi, ma ha una moglie si parlantina, die la

terrebbe a crocchio un passeraio, e/il vincercbbe; sasselo questo

cristiano quando la ci si mcite: Fultima e sempre lei. Or niuna del-

le nostre donne seppo trovar Forma di quella Icpre. Io comma scu-

sa di cercar lamia Catcrina, entrai alle zigarare: figuratevi! le sa-

ranno da seicento zitdle die accarlocciano i zigari. Cc n
1

e costi eh

delle pulle ? Non no attinsi nulla. Ci siamo aggirati anco per tutti li

stanzoni de'telai, ove chi tesse, chi ordisce, chi incanna, e non ci

venne maitrovato questo tesoro : sicclie, sor Alfredo, se non la bat-

tezzate, ne a noi bastaFanimo d'averno indizio, ne crediamo die al-

tri sia piu fortunate di noi.

Alfredo dieloro un buon beveraggio, e sen'andarono^rometten-

dogli di star sulFavviso, se per buona venlurascoprissero qualcheco-

sa, e yerrebbero a rifcrirlo. Edmondo si rodca fieramente del malo

riuscimento della sua cavalleresca impresa, e davasi del dappoco giu

pel capo, si perche ayea dimenlico il nome della giovine, e si per-

chc per un vano rispetto non ayea niai yoluto domandarlo a Carluc-

cio. Alfredo vedendolo di simalayoglia, e dare a quando a quando

nelle disperazioni , gli disse : Sigtor Edmondo
, yogliamo noi affo-

gare in un cucchiaio d'acqua? Uomo risoluto yiene a capo delFim-

possibile ;
mi sovviene (fun parlito, die buon per lei sc lasapra usar-

ne con garbo.

In Roma, ved'ella, corre una usanza (e ne
1

tempi addictro era piu

in yoga) (fire la nolte sotto la fmestra ddle innamorate a farvi la se-

renata; in Borgo san Pietro abbiamo Cecco di Nonna detto il matto-

nnro, perche layora alle fornaci fuor di porta Cavalleggieri: questie
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II migliorc sonatore di mandolino che udistc mai, e rallegra le briga-

te la festa alle ville, ove s'accolgono i Roman! negli orti a here, e a

cenare. Egli cercherassi due cantori di ballate e di madrigali e an-

dra con lei sonando per le vie intorno alia ckiesa della Luce: a que-

stenotti la luna e grande, chiara e serena e vi si vede benissimo.

Quando passa il mandolino e fa que'trimpelletti soavi, die accompa-

gnano la ballata, e
1

non v'e fanciulia die non esca il capo della li-

nestra; e poi ch'ella conosce quel viso, abbia per fermo che lo vedra.

Fu cerco di Cecco di Nonna; e rimasti con lui che troverebbe i

cantori, la sera vegnentc furono in ronda; ma senza aver trovata la

Nunziatina; e invece occorse quel brutto scontro alia bellola deir^lf-

co de'Tolomei, eposcia quelle chiocche d' Edmondo a mastro Meni-

co in piazza Anicia che furono recitate nclFaltro Capo. Ma essiavea-

no un bel cercare la Nunziatina, che la poveretta era in luogo ove

la non potea farsi ne a uscio ne a finestra, e a poco ci corse die non

la vedessimo piu ne a pie ne in carrozza.
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Allorchc Giuseppe Monlanelli
,
ex Presidente del Consiglio dei

Ministri, ex Triumviro del Governo provvisorio toscano, com'egli s'in-

titola nelle sue Memorie, reco air aperto, con una franchezza che a

piu d'uno parve confinare col cinismo, moltissimi di quegli artifizii,

onde nel 48 si era condotta F Impresa italiana ;
non pochi dei suoi

consorli ne presero grave rammarico, come d
1

imprudenza solenne
;

pare che ne avessero bene onde. A questi avea sembianza di scon-

sigliatezza insigne il venire scoprendo certi embrici, e far sapere a

tutta Italia e a mezza Europa che si appiattavano artifizii di setta,

dove allri avea veduto riconoscenza verso i Principi, devozione alle

monarchic, filantropia pel popolo, amore per la civilla, favore alia

scienza, e perfino zelo della religione. Oltreche da codesto spiattella-

re quelle arti ne dovea scapitare la riputazione di chi adoperolle, vi

occorreva un altro gravissimo inconveniente
;
e questo era che, ve-

oiutosi a ritentare la stessa pruova, quegli egregi si sarcbbono visti

Mremati di un mezzo poderosissimo chepotrebbe chiamarsi sagacita,

.astuzia, doppiezza, ma che i nostri antichi un po' piu alia buona

chiamavano ipocrisia. Perciocche questa non prova piu, come prima

da testimonio autorevole e messa in chiaro
;
e quale testimonio piu

/mtorcvole delF ex Presidente e delF ex Triumviro, il quale pars ma-

fuil non pur dei fatti, ma delle cospirazioni, che di lunga mano
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li amparecchiarone?
Tutlavolta 11 valcntuomo si scusava ai suoi amicf

osservando die, nclla nuova riscossa, si saria icnula allra via: la

strategia (klhi fit
flira rivoluzione (sono sue parole; -non sari; quella

delta rivoluzione passata 1; e soggiungc die se cgli avcsse crcdufo

la strategia docere essere la medesinut, nou acrebbe preso a dcscri-

vere atcuni artifizii delta prima. E cosi dallo r, \erereso impossibilo

la ripetizione di quelle scede col rivclarnc Favtifizio, nulla non si

perdeva per la causa iialiana; laddovo mollo si polea impararc da

quelle rivelazioni, le quali, moslrando gli scogli, in die si crarotlo,

poteano servirc di governo nei nuovi tentativi die si farcbbono. Quanto

poi allo scapito della ripulazione, non pare die ne dovessero prende-

re molto pensiero; siante che tra i fratelli non vi si suole guardaro

per le sottili: pel di fuori, gia se ne sa quanto basta a non fare gran

caso di quella nuova taccherella.

Ora, a giudicarlo dalle apparenze, e piu ove se nc debba stare

allc speranze del faziosi, la cosa e cominciata ad avverarsi; ed il va-

ticinio del Montanelli non ha altro difetto, die di ricevere alquanto

ritardato T adempimento ;
in quanto egli lo profetava, con soverchia

impazionza per vicinissimo
;
e nondimeno per vederlo a\viato si 5

dovuto attendere fino al cinquantanove. Ma die fa un lusiro di piu

o di meno nella vita delle nazioni, la quale si misura a secoli e non

ad anni? Che se dieci anni or sono F Italia fu colta al laccio degli

arlifizii adoperati allora, ed ha avuto d'uopo di un ex Triumviro to*

scano die glieli rivelassc
;
in quesla seconda pruova sarebbe bene

che essa \i applicasse ua po
1

di studio, acciocchc \\mo\iartifizii del

cinquantanove possano essere conosciuli quasi nelFatto mcdesimo che

si adoperano, scnza aspettare un qualche Monlanelli delF a\ venire^

il quale, aggiungcndo al danno le befle, ci dia labaia per nonaverc

a tempo utile imvisati gli artifizii. Cio veramentc neppure nel IS

fu unhersalmentc vero: e vi ebbe anclic in quel tempo piu di un se-

gugio die fiuto la lepre per iscovatla; ma nel 59 e tanto mono pro-

babile Tillusione, quanto dal discutere la matcria e dair analogia del

casi simili non e malagcvole riconoscere la nucna slralegia. Vcro e cho

1 Mcmorie sulF[ltalia e specialmcnte sulla Toscana, dal 4814 al

di GIUSEPPE MOMANELLI ex Presidcnte del Consiglio del Ministri, ex Trium*

tiro dd Governo Provvisorio Toscano Torino 1853. Vol. I, pag. YIII.



BELLA IMPRESA ITALIANS NEL 18 E NEL 59 175

qucsta non sembra tale che possa sventarsi col solamente con oscerla,

come forsc si sarcbbe potulo con parecchi artifizii del 48
;
ma e vero

altresi clic V aver dichiarato bene dove si asconde il trancllo, mcntre

imponc maggiorc riserbo a chi deve valersene
,
rende nella estimazio-

ne inigliore la condizione della povcra Italia, la quale potra questa

\olta rimancre opprcssa dalla forza, ma non sara, speriamo, ab-

bindolata dair inganno. Per rimuovere quel primo danno, ai ter-

mini a die sono condotte le cose
, appena vi e da sperare in altro

che nella Provvidenza
;
ma a cessare questo secondo

,
forse polra

contribute il riscontro, che intendiamo fare in questo articolo, tra il

48 ed il 59 in ordine a do che la impresa italiana ebbe ed ha, in

tiascuna di quelle due epoche, d'identico nella sustanza e di diverse

negli artifizii. Dal moltissimo che vi ha d'identico e dal poco che vi

ha di dissomigliantc in ciascuna sara agevole ai leltori farsi un giusto

concetto delle cose, e mettersi al coperto da quelle illusion! che non

si schivano
, quando le non si guardano pel loro verso.

E per cominciarc da cio che vi ha nelF una e nelF altra epoca di

somigliante o piuttoslo dMdentico; questo e F intendimento princi-

palc della riscossa, il quale, come tutti sanno, fu allora, e adesso e

sara un gran pezzo F Tndipendenza assoluta dalF Austria, sia nelle

province di suo dominio, sia nelF altra Italia, quanto alle inframmet-

tenze che air Austria stessa si attribuiscono. Che debba farsi quando

quel primo scopo sia raggiunto, i duci medesimi della impresa non

avcano ben definite nel 48, ne pare che siansi meglio accordati nel

59. Ai libcrtini monarchic! pare che si debbano mantenere le monar-

chic italiane, ordinate a Slatuto sul tipo della piemontese, alia quale

dovrebbe incorporarsi il Lombardoveneto
;
ad altri per contrario

,
e

questi costituiscono la parte unitaria rcpubblicana , parrebbe meglio

che di tutta F Italia si facesse un gran corpo ordinato a democrazia.

j\la o che si debba attuare il primo o che il secondo divisamento, il

cei'lo e die il primo passo e per gli uni e per gli altri il gettare FAu-

stria al di la delle Alpi e del Tagliamento ;
essendo manifesto che,

dominando essa in quclla partc nobilissima d'ltalia, non e possibile che

la prelcsa parte e politica nazionale vi prevalgano ,
e meno ancora

che \i s
1

impiantino i Governi parlamentari. Anzi neppure puo questo

ottenersi per gli Statiminori, i quali, in forza dei trattati stipulati cou
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quella potenle \icina ,
nc avrcbbcro presidio pronto e poderoso ,

da

render vano qualunque conalo che ne volesse sconvolgere gli ordini,

a dispctto dei legittimi governanli. Queslo fu rintendimento dei moti

del 48; e tutti ricordano come esso, grazie a varii artifizii delle ia~

zioni, fu altualo.si.puo dire per quattro quinti, e come tuilo dove crol-

lare in pochi mesi, parte per la insignc incapacita dei liberlini mode*

rati, parte per la oltracolanza scellerata dei repubblicani, parle per

la intrinseca incttitudinc degli ordmamcnti e per la ripugnanza chc

\i aveano i noslri popoli. Or queslo e, ne piu ne meno, quello ch

si vuol fare nel 59, senza che vi si sia recata la piu lieve modifica-

zione ; il che se onorerebbe in causa giusla i tenaces propositi vires,

per la costanza onde persistono nel medesimo concetto
;
non sappia-

mo se onori del pari la loro vena invontiva ed il loro spirito conci-

liante, per non vi avere saputo correggere quelle parti deboli e dis-

cordi che condussero Fopera alFultima ruina in quella congiunlura, e

le quali non sappiamo se promettano nulla di meglio nella presente.

L' altro capo ,
in cui non si differenziano le due epoche, se non

fosse die la seconda dice piu esplicitamcnte cio che Faltra si slur

dio, almeno negF inizii, a velare di qualche apparenza piu o meno

ipocrita ,
e il doversi a dirittura torre di mezzo quelFostacolo che e

stato sempre riputato alia grandezza italiana il Principalo civile dei

Papi 1. Perciocche, in scntenza dei democratic!, non che quello, ma

qualunque altro Principato dovrcbbe sparire dalla Penisola; c quan-

to alia parte libertina moderata e monarchica, essa forse si acconce-

rebbe a lasciare al Pontefice quel sirnulacro di autorita irresponsa-

bile, onde le moderne Costituzioni hanno saputo confiscare a profit-

to delle fazioni la regia autorila
,
contentandosi che di quella ab-

bia lo splendore chi meno di qualunque altro ne partecipa la realta.

Or ognuno intende che, veduto lo scopo per cui la Provvidenza hu

costituito quel Principalo. del Ponlejici, il rafl'azzonarlo a quella ma-

niera sarebbe il medesimo che annullarlo
;
stantcche F indipenden^i

^ c,. . . , .. _. .

1 Si vcgga con quanta ingenuita ilMontanelli professa questo postulate

della Consorteria. Sc non sia il Papa che la faccia (la rivoluzionc), come

avevamo creduto possibile gridando capopolo Pio IX, comien che si faccia

contro di lui e conseguentemente contro grinteressi europei, che gli mail-

lengono signoria in Italia. Memorie ecc. Vol. II, cap. XLIV, pag. 424-
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da ogni oslrinscco costringiinenio indarno si potrebbe prcsumcre in

un Principe, a cui non fosse lascialo altro uflmo, die apporrc la san-

zione a loggi, die potrebbcro anche essere riprovalc da lui. E non-

dimeno se questo, die e il menomo, non si oltenga, e inutile pcnsa-

re a quell a grandezza nazionale, die dovrcbbe costiluirc donna e si-

gnora della Italia una delle due parti polilichc die se la dispulano.

Ne noi vorremmo negaro quella impossibilita di costituirc Y Italia

in qud modo e rilcnerc intatto il triregno pontificio ;
salvo non-

dimeno a considerate quella impossibilita non come una svenlura,

ma come una fortunata condizione, ordinata dalla Provvidenza a

renderc o impossibilc o almeno stranamente difficile quella pre-

valenza di una parte, die si dovrebbe costituire padrona assoluta

della nazionc. E do per non dire delle allre calamita, a cui si

andrebbe incontro immancabilmentc
, ogni qual volta

,
distrutto il

presenle ordine
,
le diverse fazioni si dovjebbero disputare il cam-

po nei singoli Stati
,
e tra i diversi si acccnderebbero quelle emu-

lazioni
, quelle ire

, quei rancori die rescro cosi sanguinosa la no-

stra storia
,
e di cui ncl 48 gia cominciavansi a togliere i primi

saggi. Ma che che sia di do, il falto e die la estinzione di quel

Principato, se non nel titolo, certo nella realta, e nei voti della parte

pretesa nazionale
;
la quale non mai per avventura T ha professata

cosi spiegatamente, come sta facendo in questo tempo. Monta poco il

mezzo oncle debba farsi
,
ed il iitolo onde debba giustificarsi. Siano

i tumulti di piazza, siano le pralidie della diplomazia-, si faccia per

sottrarre i popoli di questo Stato alia mala signoria clericale
,
ovvero

per satisfare le nobili aspirazioni delFaltra Italia; la somma del negozio

e die si estingua quel Principato. Ed e tanta la persistenza, la foga,

la disposizione a sacrificare a quel voto ogni cosa, die quasi vi ver-

rebbe in capo die essi lo desiderano
,
non tanto come un mezzo ad

altri beni
,
ma come un intento ultimo

;
il quale, dovendo essere ul-

timo nella esecuzione, non e maraviglia die trovisi primo nclla inten-

zionc di quanti si accostano a tratlarc la quistione ncl sens* dei libcr-

tini. II die quando fosse vero, vi spieghercbbe altresi quel Irovarsi

la medesima intcnzione eziandio in non pochi stranicri, i quali nulla

non avendo a sperare o a temere per se da questa o quella condizione

Serie IV, vol. II. 12 1 Aprlle 1 839
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della Italia, crederebbero tuttavia loro grande acquisto il vcdere stre-

malo il Caltolicismo di qucl presidio vigoroso, che la Provvidenza gli

ha assicurato nel Potere tcmporale dei Papi. E facciasi di entrar bene

in queslo pcnsiero.

L
1

insignc vantaggio conferito da Dio alia Chiesa, coiraverne lo-

cate il Capo supremo sopra un modesto trono temporalc, dimora prin-

cipalniente in questo, che la dottrina e Tazione governance di essa

Chiesa, in colui almcno che no stringe in pugno Faulorita suprema ,

e liborata da tutti quegF intoppi e contrast! che incontrerebbe di ne-

ccssila, ogni qual volta chi e Principe sovrano nelFordine spirituale

si Inn asse costituito suddilo
,
bcnche nobilissimo, nel civile. La quale

convenienza e diremmo quasi necessita al libero esplicamento della

Chiesa ^omincio sentirsi tanto piu stringente ; quanto da una parte la

sua azionc diveniva ogni giorno piu vasta pei nuovi popoli che en-

Iravano nel seno dilei, e dalFaltra il potere tcmporale ,
ridestando

F antica idea pagana dei Cesar! Pontefici
,
minacciava d

1

invadere

Ic appartcncnze spirituali. In questa condizione la parola insegnativa

della fedc e dircttrice del costume correva rischio
,
non direm gia

di restare alia balia del potere laicale
;
che questo non potra awe-

nire giammai ;
ma si bene di esere sospettata di quella influenza, e

sc non questo, ditrovarsi incagliata, inceppata, impeditain ogni suo

passo. Cio fu nei primi secoli della fede che furono tempi di persecu-

zione
;

cio potrebbc rinnovellarsi
,
non vi essendo nessun articolo di

fede che insegni impossibile il ritorno di quei tempi. Ma la suggezio-

ne del Capo della Chiesa ad un potere lemporalc qualunque, presto

o laid!, si tradurrcbbc in iscisma, come si vide dopo la hmga di-

jnora dei Papi in Avignone, ed in persecuzionc, la quale renderebbe

ttnsegnamento del vero e del bene tardo, malagcvolo, contrastato
;

dal che alia dvilta vei'i-ebbero detrimenti smisurati, so pure e vero

che la civilta, secondo il suo gcnuino concetto, dee riposare sul vero

e sul bone, come sopra saldissimi ed incrollabili suoi cardini : e tali

iuori del Cailolicismo e vano sp(M-ani(\ Oueslo porlanto Miolo inten-

dorsi con ([iidla formola
,
resa quasi vulgarc in

(iiiesii
ullimS tempi:

nel PriHcijHilo civile dei Papi essere cosliluita la yiuireiilifjia
della

inotkrtm cirillh. IVrcioeche riposando (jnesla sopra nozioni, principii

cd istiluzioni essenzialmente cristiane; quando al legittimo e supremo
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custodc di queste sia tolla la ncccssaria liberta per mantcncrle, la fe-

de e la morale cattolica non iscapilcranno cerlo un capello della natia

loro purezza ;
ma le salutari loro influenze nel consorzio civile sareb-

boro debilitate e per poco non ammllate del tullo. E starcbbe fresca

la societa europea , quando in opera di credenza e di costume fosse

ridotta ad averc solo i placili della santa sinodo di Pietroburgo, con

a capo un Gencrale d
1

artiglicria, o quelli del Patriarca scismatico

di Costantinopoli, nominato dal Sultano ed a lui soggetto, o eziandio

i pronunziati delF Episcopate anglicano, raddrizzati e corretti dalla

graziosa Regina e dal private consiglio di lei.

Non e nostra intenzione svolgere qui questo punto capitale della

polizia ecclesiastica
, posto in pienissimo lume fmo nelF assemblea

francese del 18
; quando F intera Europa fu scossa e impcnsicrita al

solo pericolo che le petesse venir mene questo cardine della sua esi-

stenza
;

e dalF altra parte noi ricordiamo d
1

averlo chiarito in va-

rii luoghi, e segnatamente in tre appositrarticoli intitolali : // Prm-

cipato civile del Papi tutela della dig nita persona le 1. Bene abbiamo

volute fame un breve ccnno, acciocche si vegga dove vada a para-

re codesta aspirazione non dei riformisti italiani solamente, ma degli

stranicri eziandio
;

i quali, annientando il potere temporale dei Papi,

attentano nicntemeno die alia indipendenza della cattolica Chiesa, e

con do vcrrebbero a scardinare tutto Fedifizio della civilta cristiana,

la quale solo solto la condizione di quella indipendenza puo mante-

nersi c prosperare. E dicemmo pensatamente della Chiesa e non del

Pontefice solamente, esscndo manifesto che la indipendenza del Capo
rifluisce necessariamente in tutte e singole le membra; e non vi e Ve-

scovo, Curate, semplice prete, fmo alpiuumilefraticello,che dal sa-

persi ordinato in una Gcrarchia, il cui supremo Capo e indipendente

da qualunque potcr temporale, non si senta rilevato ai proprii ocelli

cd agli altrui. E si consideri dignita che ne viene a dugencinquanta

milioni di Cattolici, i quali ,
mentre alFautorita civile prestano quel-

Fossequioe quelFobbedienza che e prescritta dalla coscienza, sanno

che in tulto do, che si attiene alia coscienza stessa
,
non vi e umana

1 Yecli Civilta Caltolica 1 Serie, Vol. II, pag. 637 e segg. e Vol. Ill, pag.

89 esegg.; pag. 201 e segg.
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potenza che possa intromettersi ;
in quanlo il Giudicc coslituilonc da

Dio sulla terra e sciolto nel suo ministero pastorale da influenze mon-

dane dalla parte di qualsiasi potere laicale. Supponete suddito il Ponte-

fice supremo, e vedrete che vi resta di quella dignita e indipendenza

della coscienza catiolica ! Ma diciamo male : vi restera si, la dignita e

T indipendenza della coscienza catiolica
;
ma essa, come gia nei pri-

mi tre secoli della Chiesa
,
non avra Fuffizio di nobililare c d' impre-

ziosire Fumano consorzio: sibbene lo scambicra con quell' altro. piii

arduo e pero piu prezioso di esserne viltima disconosciula e calpe-

sta. Egli e poi si lungi che la iattura di una siffatta indipendenza

della Chiesa debba increscere ai nemici del Pontificate, che per av-

ventura F intcndimento di estinguerla e appunto quello che muove

ad astiare Y autorita temporale del Pontelice
;
siccome quella che li

mette nella necessita ad essi ben dura di ascoltare un Potere, che

non e laicale, dinunziare al mondo : codestoevero ofalso: codest'al-

Iro e bene o male, senza che la nazione vi possa occorrere o imba-

vagliandolo o, che sarcbbcpiu comodo, acconciandogli essa in bocca

il latino. Cerlo voi non udiste mai le confession! eterodosse ed uffi-

2iali mettersi in lotta coi Govern! piudi quello che sia dato allo schia-

vo ribellarsi al padrone; laddove nella Chiesa catiolica la lotta epos-

sibile, perche i poleri sono dislinti: si puo attuare c pur troppo si at-

tua, senza la necessaria cd universale oppressione del drilto, appunto

perche uno dei contendenli
,
in ultima analisi

,
almeno nel supremo

suo Capo, non e suggcito a potere alcuno di questo mondo.

Le quali considcrazioni se da una parte chiariscono come Tauto-

rita civile dei Pontcfici dev'esserc invisa ai nemici del Cattolicismo

anchc fuori dell
1

Italia
;
mostrano dall'altra come gl'Italiani semicat-

lolici debbano scnlirsi in corpo raddoppiata la rabbia conlro quella

istituzione; in quanto cssi oltre a vedervi assicurata la Indipendenza

della Chiesa
,
che non vorrebbero nella loro condizione di mezzo

scredenti
,
vi veggono allrcsi impcdita la Indipendenza della Italia

che vorrebbero nella loro condizione di Ilaliani. E pero qual mara-

viglia che non sanno trovar requie, tin che alia tiara pontiticale e ac-

coppiata una corona regale ;
e iatevi cerli die come a questo mira-

rono nel 48, cosi a queslo si mira con singolare persistenza nel 59.

HI cosi se la Indipendenza della Chiesa fu il moiivo
, per cui i secoli
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ristiani istituirono quel Principato civile; ilvolersi questo obliterate)

dallo spirito anticristiano del nostro, muove appunto dalFimpaccio

che scontrasi in quclla Indipendenza medesima a compiere la gran-

de opera di naturaleggiare radicalmente la societa moderna
;

il che

appena e altro die volerla rifalta pagana. Ed e la nostra parte politica

Italiana cosi rabbiosamenle prcsa di quella vagheggiata distruzione,

che per poco non farebbe buon mcrcato di tutto il resto, e quasi che

diremmo si riconcilierebbe peifmo coirAustria
, quando potesse ca-

varsi dagli occhi quel pruno incomodissimo del Principato romano;

anzi potissimo motivo di rinfocolare le ire antiaustriache e appunto

1'appoggio che quel Principato puo trovare nelle armi delFImpero.

Sul quale proposito siponga mente ad un indizio che cipare oppor-

tunissimo a rivelare le tendenze dei nostri riforrnisti
,
e convincerli

che le loro ire s' incentrano nel Poter temporale dei Papi ,
come in

oggetto quasi unico; sicche tutti gli allri sono invocati come pretesti

subdoli e maschere d'ipocrisia.

A sentire i nostri Italianissimi si direbbe che Tlnghilterra e il pae-

.se unico di questo mondo, dove si attuano tulte le loro idee piu pre-

dilette di nazionalita, di liberta, di progresso, d
1

incivilimento. Ora

chi crederebbe die in Inghilterra sono in atto le istituzioni e le pra-

tiche piu da essi abborninate ? E pure la cosa e qui. Senza negare

che vigoriscano cola quelle liberta, chefurono nella MaynaCarta as-

sicurate a quel popolo dal Cattolicismo, accanto ad esse vi e quanto

potria bastare a fame spiritare dallo sgomento i nostri progressist!

anche meno fanatici. Ivi aristocrazia traricca e pauperismo stermi-

nato, abbielto, bestiale
;
ivi manco assoluto d'istruzione e di cultura

in chi piu ne abbisogna; ivi Vescovi in gran cappe e nel primo po-

sto in Parlamento
;

ivi maiorascati e fidecommissi in pieno vigore ;

ivi mani morte c ricchezze esorbitanti di un clero anneghittito e ino-

peroso; ivi difetto di Codici ed il dritto canonico e privilegi e giu-

lisdizioni eccezionali; ivi lo staffile in pieno esercizio sulle navi, nel-

le prigioni ,
nelle caserme e peifmo nei collegi ;

che piu ? ivi nelle

aule della giustizia parnicchc enormi c codini spettacolosi, quali noi

oggimai non sogliamo vedere che nel carnevale. E nondimeno chi

ne muove un zitto? Udiste mai alcuno della parte libcrtina fame

menzione, non die laniento? Ma che volete? Non vi e il Papa; e que-



182 LA SUSTANZA E GLI ARTIFIZII

sto solo basta per renderc tollerabile ogni maniera di praticlie a loro

invise
;
come perconverso la presenza di quello fa invisi e poco meno

che odiosi i frutti piu cari del vivere civile. Tanlo e vero die quello

e T oggetto precipuo dell
1

avversione
,
siccke il cavarlosi dagli occhi

si comprerebbe a qualimque prezzo, fosse pure quello della patria

vituperata, oppressa ed insanguinata. In do il 59 non si diiTerenzia

per nulla dal 18, quanto alia suslanza deirintendimento
;
che quanto

alia strategia, gia fu prenunziato che dovea cssere sotto qualche ris-

petlo diversa, e piu innanzi vedremo qualc sia.

Per cio che si atliene airordinamento interno dei varii Stati della

Penisola, gia si e comindato a ripetere in voce soinmessa, ma abba-

stanza intelligibile la molto equivoca ed elasiica parola di Riforma. Ora

oggimai non e piu un mistero quello che valga in tempi di agilazio-

ni quella voce : essa appena signifka altro che rivoluzione o in ger-

me o gia cominciata. Per -verita, osserva giudiziosamenle il Cantu ?

le rivoluzioni sembrerebbero mono a temere, quando si e sulla via

delle riforme, se I'esperienza non mostrasse tuttotfi che queste in-

wlgono quelle 1. Avete udito? le riforme involgono le rivoluzioni.

E pure si ha ancora la dabbenaggine di proporre ed invocare quelle

per occorrere ai pericoli di queste ! Ne e aprenderne maraviglia, tanto

solo che si consider! chi vuole le riforme, e perche si vogliono, segna-

tamente in Italia. Esse sono gridatc non solo in piazza e nei caffe, ma e

nei giornali e nelle aule ancora della gente colta, da personc die sono

le piu bisognose di essere riformate, e mirano a tutf altro die airalleg-

gerimenlo delle pubbliche gravezze, alia migliorc amministrazione (icl-

la giuslizia, alia correzione del pubblico costume, al rispelto dci drilti

altrui ed airadempimento deidoveri proprii. Quando questo imporlas-

se la parola Riforme, non si capisce come esse, rccate in pralica, deb-

bano schiudere Tadito alle rivoluzioni , e mollo meno si capisce co-

me esse le debbano venire imposte dalla piazza o dal di fuori ai no-

stri Principi ,
e piu che agli altri al romano Ponlefice pel buon go-

\erno dei suoi Stati. Ma gia fu visto dai fatti quello che s'intendeva

per R-iforum ncl 48, ed, a quel die si buccina
,
non s'inlende cosa

guari diversa nei 59. NelFuna e nelValtra epoca tutto puo compen-

1 Storla degli Italiani per CESARE CANTU. Torino 1856, Vol. IV, p. 290*



BELLA IMPRESA ITALIANA NEL 48 E NEL 59 183

diarsi neirattuazionc dci famosi principii figliati dalla grande rivolu-

zione francese dell' 89. 1 nostri Icttori hanno potuto vedere in un re-

cente articolo pubblicato da noi quale giudizio di quei principii por-

tassero i romani Pontefici 1
;
ne e nostra inlenzione ripetere qui il

gia detto. Al nostro intento basli ricordare die gli Ordini rappresen-

iativi alia moderna
,
a cui debbono di nccessita riuscire le pretese

Riformc, sono iina incoata c diremmo quasi una timida applicazione

di quei principii stessi alia cosa pubblica ;
ed essi contengono Favvia-

mento a quelle ulteriori esplicazioni, die debbono alia fine condurre

alia democrazia. Tra un nugolo di liberta die s' impromettono ,
liber-

la di coscienza, di culto, di parola, di stampa, di commercio e via

discorrendo, si nasconde la vera senitudine di tutti coloro die, schi-

vi delle inframmettcnze polilidie ,
non appartencndo ad alcun parti-

to, restano materia indifcsa, intorno a cui si escrcitano le gelosie, le

gare, gli sdegni ancora e le vendette dei-partiti ;
dei quali quello che

riesce a ghermire il potere lo mantiene, fin che non sia scavalcato

da un altro. Talmcnte die i principii dell
1

89, tranne qualche idea le-

gittima, che nel mondo cristiano non era nuova e che avrebbe avu-

to il suo pacifico svolgimcnto nel naturale e tranquillo progredire

della societa
, importano lo sbrigliamento delle passioni ,

la nullita

clella coscienza pubblica, il debilitamento dell
1

autorita
;
costiluendo

nella pratica quello stato morboso del consorzio civile
, pel quale si

crede conducente equiparare il vero col falso, il bene col male, dan-

do a tutti liberta illimitata
,
bene inteso che il falso cd il male pren-

deranno pel piu spesso il sopra\vento. Ed e lepida la pretensione di

certi cotali die, vedendo la propria gente necessitosa di quei farma-

co, piuttosto die confessare la loro malattia, si avvisano quello sta-

to morboso essere la naturale condizionc eziandio delle genii sane
;

e prescrivono ai sani
,
come ottimo, cio die ad essi e appena tolle-

rabile, perche infermi.

Sul quale proposito dei famosi principii, che si volevano attuare

in Italia nel 48, die si ritenta di attuare nel 59 e che si vorra a tut-

li i patti innestare nelle nostre conlrade, non \ogliamo pretcrire una

considerazione, la quale ci pare opportunissima a far sentire la loro

1 Yedi Vol. precedente pag. 673 e segg.
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efficacia maravigliosa in ordinc al mantenimenlo della pace univer-

sale del mondo. Come prima fu pcnetralo nei ccrvclli il pronunziato

capilale deH'89, Yuomo non potere essere obbligato di oUemperarc

ad autorita non assentita e costituita da lui ; non diremo solo die la

cronologia delle nazioni si pole misurare colle rivolto, come gli anti-

chi la misuravano coi luslri o colle olimpiadi; ma comincio essere or-

dinaria una condizionc, sconosciuta ai noslri padri, i quali Tavreb-

bono creduta impossibile. La nceessila lutta nuova di ordinare eser-

citi stanziali, non tanlo a combaltere i nemici eslcrni, quanto a con-

lenere al di denlro le passioni esorbitanti, che non rompano inaperto

ribellioni, quella novissima necessita, diciamo, nacquc allo stesso

j)arto con quei principii; e ad essi le noslre sociela civilissime hanno

tutta la obbligazione di qucsto insigne onore e vanlaggio, die e il

dover tenere sempre in piedi una partc di popolo armata e disdpli-

nala, ilcuiuffizio e contenerc Fallra parle, chcdisua borsalapaga,

affine di ottenerne Y ordinc materiale, die e il primo rudimento del-

Turaano consorzio. Vero e che la parle, la quale contiene, e piccola

a rispelto della contenuta; ma e vero altresi die un drappello arma*

lo e disciplinalo vale assai piu che la mollitudine scomposta ed iner-

me; e piu di queslo conlribuisce ad attenuare quel bisogno la circo-

slanza felice che quci principii non hanno invase lutte affatto le lesle;

sicche il bisogno slringc per ora le grandi citta, c lanlo piu quanto

esse sono piu popolose e piu cicili e progredite nel senso moderno

della parola. Ma supponete lulle le leste invase da quei principii ;
e

poi sappiatcci dire quanlc migliaia di baionclle e di cannoni ci vo-

gliono per manlencre in cervello un inlero popolo. Anzi sappia-

led dire altresi dove Iroverele chi maneggi le baionelte ed i can-

noni, quando davvero lultc le lesle fossero invase da quei principii.

Pcrciocche (e ponele ben mente a questa osservazione, che nella prc-

sente matcria ci pare di una forza irrepugnabile) se la milizia corn-

pie nelle modcrne societa il saliilarc uilizio di conlenere le passioni

sbrigliatc da quei principii; sapetc ond'essa allinge la sua efllcacia?

L'allinge appunto dair essere la milizia, per la sua disdplina scvera,

una negazione pratica di quei principii. Certo un esercito, in cuiimi-

lili non dovessero obbcdire che a capi assenlili da essi, ed in coman-

di discussi ed approval! da essi, sarebbc cosa tanto assurda, quanto
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I

1

aspetlarsi F unita di aziono nella molliplicita e conlrarieta del vo-

leri; cioe un effetto senza la proporzionata cagione. E cosi Finsigne

servigio cbe ai tempi modern! ha fatlo la rivoluzione franccsc per

qucsto capo, sipotrebbe compcndiarc nei scguenti brcvissimi termini.

Avendo i principii de!F89 licenziatc tulle le menli a creder veroe

buono quel solo che pare ad cssi; avendo dichiaralo che le coscienze

non possono esserc legate die dai proprii dellami individual!; aven-

do fatta abilita a tutte le lingue di straparlar quel che vogliono e di

valersidella libera stampa per comunicarc allrui i proprii pensieri;

in queste condizioni era impossibile che non si volesse venire coll
1

o-

pera a quclla liberta disfrenata, colla quale ogni ordine cittadino e

incompatibile. Bene dunque ! fu detto: gia quei principii sono cosasa-

cra, sono le piu preziose conquiste del nostro secolo, e non si posso-

no toccare. Per mantencre dunque un qualunque ordine, si scelga

dalla societa mcdesima un numero competente di giovani vigorosi ;

cd essi armati, agguerrili, esercitati rinneghino praticamentc i princi-

pii delF89, per essere disposti a mantenere nel dovcre queitanti lo-

ro concittadini, i quali hanno il privilcgio di professarli. Vero e che

a questi soli correrebbe il debito di mantenere quella forza
;
ma gli

altri ancora, che nulla sanno e nulla yogliono sapere di quelle con-

quiste, a merito del servigio che ricevono di essere lasciati vivcre,

paghino in buoni contanti gli stipendii agli armati. Noi crediamo

che solo questo fatlo, del quale non suole aversi neppure il senno di

prendere maraviglia, potria bastare a chiarire la singolare cfficacia

di quel sistcma, che si vuolo a lutli i patti, a tiiolo di Hiforma o di

progresso, attuare in Italia; e la pruova essendone fallita nel 48;

con divcrsa strategia ma non con dhcrso intendimento, si e rico-

minciata nel o9. Pcrtanto conchiudiamo : Indipendenza , Fuori il

Papa, Liberta, fu Y intento di quella prima opoca, ed esso e iden-

Irico nella seconda.

Anzi neppur si creda che la strategia sia in ogni sua parte diversa;

ossa nel suo artifizio principalc e altresi la stessissima
;
ne forsc si

potrebbe allrimenti, in quanto quell' arlilizio
e ilsolo titolo apparente

che abbiano le fazioni di trarre all
1

aperlo, di gridare e di operare.

E cosi le varieta si riducono a cosa ben piccola e dovula non tanlo '

a delibcralo consiglio dei mcstatori, quanlo alle cangiate condizioni

olflfil 88<x> odd ub iJfi'/oiqq* bo iaanoeib il)
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della Italia, come moslrcremo piu hmanzi. Ora il letlorc faccia bene

di cnlrarc in queslo artifizio capitate, die 6 il primo movcnle di tultc

le rivoluzioni, ed il quale, inleso pel suo verso, vi da la chiave da

penetrarc le ambagi e da fare giusla stima non pure di quelli che le

fanno, ma di quelli eziandio die le spalleggiano. Egli si suppone o

piuitosto si fmge supporre die il popolo di un datopaese, oimpazien-

te della mala signoria, o innamoralo dinonsodicfanlasie, siasimes-

so in lotta col suo Governo; quando invcce e una parte politica, una

fazione, un numero insomnia spesso rislrelto di ambiziosi e (Tirre-

quieti, die si sono messi in lolla col proprio Governo, e diciamo ancora

col vero popolo, i cui interessi civili sono rappresentati dal Gover-

no e per molti capi sono identificati con quelli. Da queslo semplicis-

simo scambietto e incredibile quanlo diverse e conlraddiltorie illazio-

ni si tirino, fino a far parere agli uni violenza cio die per gli altri e

diritto; fino a far qualificarc da quest! per immane delitto cio die da

quelli c plaudito come patria carila e poco mono die eroisrao. Per-

cioccheseYoimovcledalla primaipolesi; die cioesia il popolo in lotta

col suo Governo, a voi parti bella e pietosa opera la mediazionc di

allri Governi die vengano ad appaciare quella lotta con consigli uifi-

dosi, con note ufficiali e con tulli quci mczzi die suolc maneggiare

con tanlo accorgimento la moderna diplomazia. Clie sc per contrario

supponete la seconda, che cioe sia una fazione, la quale si pone in

lotta colla IcgiUima autorita; ollredie non vi puo esser dubbio inlorno

al modo di comprimere le fazioni, vi parra imporluna, impertinentc

ed in qualche caso anchc sccllerala ed ingiusta Fopera di clii prendo

il patrocinio della partc ribellalasi al lullo; il quale appunlo per es-

sere il tutto comprendc di necessita eziandio il Capo. Ora sapete voi

di quante rilevanlissimc illazioui c fecondo questo scambio. die pure

e il cardine di quasi tutte le rivoluzioni
;
die giuoco poderosamcnle

nel 48, e gia comincia a farsi largo nel 59?

Ma appunlo pcrclie sono rilevanlissimc quellc illazioni, noi non vo-

gliamo reslringerle a rischio di strozzarle nello scorcio di un arlicolo ;

e crcdiamo far cosa piu grata ai noslri leltori differendone 1'esamc a<

un venluro. Nel quale, compila quesla parte delle somiglianze Ira

48 ed il59, ne acccnncremo eziandio le diflerenze nella parle prali-

ca c sccondaria della slrategia.
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Saggio di Politica attribuiio a Gian Domenico Romagnosi

Firenze Le Monnier 1858.

11 titolo di Saggio che leggele in fronle a questo libro vi dice abba-*

stanza, non presentanisi qui un tratlatocompiuto.Direste quasi cho

la mente del Romagnosi, slanca dal lungo serivere e ricreduta sopra

molti punli, volesse qui raccogliere in poco, e in parte correggere

quel tanto die ne avea scrillo in opere varie e diffuse. Esita FEditore

intorno alia sua autenticita: e in breve prefazione spiega le ragioni del

suo dubbio, e riporta le lettere del sig. Marco Bognolo che ne en-

Ira mallevadore. Confesseremo che il primo capitolo, col quale Fan-

iico professorc pavese entra in materia ex abrupto avea falto esilare

ancor noi, sembrandoci di tutf allro stile, di tutt
1

altri pensieri, di

quelli che siamo usi a leggere nelle scrilture di quel pubblicista.

Oucl capo ha per titolo Delia Religione; e la tralta come cosa di im-

portanza suprema, nelFordine politico. Ne si contenta d'una religio-

ne qualunque, riguardando egualmente, come nemici della societa,

Atei, Panleisli, Materialist!, Fatalisti, Deisti, Naturalist!, Tolleran-

tisli c Sccllici. No pago genericamenle d'avcr dimoslrato lanecessi-

ta d'una religione, conclude : solo la cristiana aver fondamenti sodi

ed evidenti (pag. 5) ;
e Ira iCristiani solo iCaltolici esser depositim'i

della vera rivelazione (pag. 7) . Di che inferisce (pag. 9) : Cosi il
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Socrano dee difendere c protcyyer la Chiesa, che si ricordi Fcsse-

re in qualita di Cristiano un suo suddilo, benche il piu cospicuo, ne

la inquieli nell' uso de mezzi spirituali col di lei fine connessi, ben

persuaso che non possono riuscire nocecoli alia pubblica felicita.

Codeste parole in bocca di un politico c di tal politico equivalgo-

no ad un intera apologia dellc inlluenzc favorevoli che escrcita il

Cattolicismo nella soeieta, e condannano altamcnte, anche come im-

politica, la tirannia di quei Govern! persecutor!, die non cessano di

malmenare la Chiesa. c ribadirne le catcne.

Vero e che alle parole tesle allegalc si soggiungc nella stessa pa-

gina dopo quattro lineelaseguenteconlradditloriaossci
%

Yazione:iYo^

erano riprovabili dalla sana rayione le resistenze di que monawhi,

che, impauriti dalle mire avide ed ambiziose di una corle straniera,

riconosceano da una cieca subordinazione minacciate nel giro de tem-

pi conseguenze troppo fatali allo Stato. Ma codesta eccezione, oltre-

che inconciliabile col sentimento di tutto il capitolo, e nella forma

stessa dclla frase si mal cucita e incocrentc, che vi fiuta il puzzo

d'interpolazione cento pass! lontano. Laonde se abbiamo a credere

romagnosiana la scrittura, siam ten tat! di riguardarla come un
1

am-

mendaonorevole, con die FAutore pentito abbiavoluto lasciare ai po-

stcri un monumento, che lo attestassc rinsavilo prima di morire. Cer-

tamente nellc allre opere il sig. Gian Domenico non si dimoslra ne si

cristiano, ne si cattolico, ne si riverente anche in politica airautorita

della Chiesa : ed appunto per questo dicemmo poc'anzi, aver noi esi-

tato neirascrivere quest
1

opera all'Autore di cui poiia il nome.

Cio nondimeno le dottrine che \iene poscia spiegando in maleric

piu slrettamente politiche, ci sembrano un sottosopra coerenli colle

dottrine gia note del medesimo Romagnosi. E specialmente quando
nel capo quarto prende a slabilire F idea ibndamcntale di lulla la

scienza polilica, Fidea di pubblica felicila ; ogli si moslrii ancora tal-

mcntc ligio alle teorie del Gioia, che non hai tliflicolla a ravvisarvi

FAutore dc\YIntroduzione e della Genesi deldriUopenale. Queyli <

per lui un uomo piu felice rispelto ad un altro, che in pan In.

yhezza di vita, yode un mayyior numero di momenti pinccxoli, e

soffre un minor numero di sensazioni dolorose (Pag. 28). E pok-hr

i moment! piacevoli allora riescono piu dole], quando sono preee-
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(lull (lalla privazione, e qucsta privazionc ci vuol forloz/a per soste-

jierla; cosi I'uomo e obbligato a praticare astinenza c fortezza, ossia

virtu, affinc di riuscir meglio a godere : teorica si vile c si turpc, die,

se si ammettcsse, svaporato tutto il generoso ed eroico della virtu,

F uomo onesto dovrcbbe arrossire della propria coscienza.

Cio die si dice della privata persona, 1'Aulore lo applica ad una

nazionc. II maggior numero degF individui gaudenti e quello chc

delermina la felicita pubblica: questo maggior numero allora potra

ottenersi, quando molti sapranno sacrificare del proprio, afline di

proca'cdare il comodo altrui: sacrificio dunqiie di se al bene pubbli-

co, ossia a far die molti godano e si divertano, e la gran virtu so-

ciale. Ben inteso che sara, non virtu, ma dabbenaggine, se i sudditi

facciano tal sacrifizio, non per procacciare il godimento ai molti, ma

perche il solo Principe lussureggi e sfoghi ogni capriccio.

Tali SORO le meschine idee, con die nel cadere del passato e nei

primordii del secolo presente Gian Domenico Romagnosi si acquisto

fama di massimo fra i pubblicisti. E Faverle serbate cosi fino alFul-

limo, fa che tra il molto bene die si trova in questo libro non man-

chino talora del tratti che ne ricordano Finfausta origine. Noi ne per-

corrcremo le parti principal!, affmche il lettore possa e far tesoro dei

retli insegnamenti e guardarsi dagli erronei e pericolosi.

Bello sotto molti aspetti e il capitolo quinto die ragiona della po-

polazione: e, se la materia non e tale sempre, che possa correre

senza rischio fra le mani di giovani e di donzelle, e pero degnis-

sima generalmente d'essere studiatadai savii politici; da quelli spe-

cialmente che si fossero lasciati illudere dai molli sofismi, diche questa

materia suol essere ingombra presso gli economist] : all
1

autorita dei

quali farebbe un bel conlrapposto una parola cosi spregiudicata, come

rmella del Romagnosi. Ouanti per esempio si lasciarono gabbare

dair apparentc opposizione fra F aumento di popolazione e la mono-

gamia cristiana? A costoro rispondono le pagine 42 e segg., ove para-

gonasi un harem ad una grande senderia. Le ree donne spersc per

la citta trovano fra i pubblicisli dopo il Bentham protcltori, cui non

mancano sofismi a palliare la passione. La prudenza politica sugge-

risce al Romagnosi o un
1

assoluta proibizione di codesta genia o il

coniinamento nel piti remoto quartiere della cilia (pag. 44). E con
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quale veemenza detesta hi purcil celibato del libertinaggio- c ne de-

scrivc Ic terribili conseguenze igieniche e civili? AH'opposlo si par-

/a, dice, del celibato sacro come di causa spopolatrice. lo qui lo

qonsidero sotto I'aspetto politico, e lo ritrovo utile, e quasi dire i ne-

cessario alia civil societa (pag. 43) . E la ragione che ne apporla e

degnissima, non meno di caltolieo, che d'uom politico. Una societa,

dice, di persone comae-rate al culto din'no, intese col loro esempio
e colle loro istruzioni a sostenere il buon costume

, impegnate coi

loro studii a serbare fiorenti le scienze ed a trasmetterle amplificate

alia posterila, dedicate air educazione morale e scientifica della

yioventii, non pub non riuscire di un incalcolabile profitto alia civil

societa (hi) . Cosi egli : e il lettore non neghera die codeste parole

sono cosi cocrenti alle dotlrine da noi altrove spiegate, clie avreb-

bono poluto pretiggcrsi qual bella epigrafe al nostro opuscoletto

intilolato : // Frate.

Non diciamo per questo di approvare inleramente in codesto ca-

pitolo lutte le dottrine delFAutore
;
nelle quali ci sembra talora rav-

visare qucl principio gretto e dispolico di ripopolazione artificiale e

di nazionale cenlralismo, lontanissimo dalla riverenza die il Catlolico

professa verso la personality umana
(
come oggi dicono

) ,
ossia verso

i personal! diritti che a ciascuno compelono in forza della natura :

centralismo
,
abbandonalo oggidi dai piu savii economisti

, per cui

si vorrebbe far servir Tuomo e la famiglia ai materiali interessi

della politica ,
della borsa

,
e perlino dell

1

industria artigianesca ,
o

della tatlica militare. Altro e dire, non doversi dal governanle impe-

dire con improvvidi ordinamenti le naturali tendenze propagatri-

ci ; dovci'si anzi promuovere fra i cilladini quelle relazjoni amore-

\oli c bcnefiche, per cui Fagialezza dei ricchi si diffonde nelle clas-

si infcriori ed agovola cosi anche ai piu sprovveduli le nozze legiltime;

allro il considerare la popolazione come una gi'eggia da aumcntarsi,

line I if
1 non mancano i pascoli, arreslandola poi quando i prali scar-

uiano 1. Ouesla seconda teoria diprnde essenzialmente dal falso

ed imimano piincipio dell' utilizzar luoino; il ({uale include la in

I Pino a tanto che vi sia campo da coltivarr, prato da etc.... la popo-
lazione dovra esser promossa (pag. 35).
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gazione del principio callolico: L'uomo e creato per Dlo. Chi com-

prcnde queslo gran dcstino doiruomo divienc incapace di quei cal-

culi suggcriti dagli economisli algovernanlc:Molti plicate gli uorm-

ni per aver dei lavoranli, deisoldati ecc. Lasciale, dirom noi piut-

tosto, lasciate airuomo ragionevole, anzi agevolategli il compimento

delFalta sua missione, di iniziar sulla terra Finno die dovra cantarc

ctcrnamcnle in clelo : lasciate die scelga egli stesso il mezzo, con

cui meglio potra glorificare la Divinita creatrice
,
sia die gli piaccia

tutto consumarc se stesso in solitario olocausto, o dcdicarsi a pro-

muoverlo in altrui collo zelo educative, o fmalmcnte moltiplicare il

numero di adoratori, propagando se stesso nci discendenii. Codesti

varii modi son contemplati dalla Provvidenza o variamenle dislribuili

secondo Tindole, i mezzi, le capacita ecc., di cui non sara mai buon

giudice il Governante supremo e appcna puo essere guida domcsti-

ca (arbitraria non mai) Fautorita paterna. La natura ha raccoman-

dato codeste funzioni alia coscienza individuale, illuminata dalla rc-

ligione: e cosi sla meglio raccomandata, die alle statistidie.

II die se dalFAutorc si fosse avverlilo, egli non si sarebbe lolta

la briga di determinare le condizioni e il numero alia profcssione del

celibato (pag. 46). Se il pin grande Pontefice che abbia mai avuto

la Chiesa, S. Leone /, giudico a suoi di necessaria a riceuere il veto

Ieta di quarant'anni (i\1) ;
la Chiesa die nella sua immorlalita serba

sempre la medesima grandezza e sapienza, ben pole giudicare nclle

mutate condizioni dei tempi, sufficient un'ela minore, come fecc in

fatli nel Tridentino. Ne un uomo politico puo giudicare fino a qua!

segno la grazia possa operare sopra un cuor gio\ anile con quclla cer-

tezza, con cui giudica in tali materie, sperimentata nei guidar le co-

scienze e illuminata dal divino spirilo, la Chiesa di Crislo. 11 calcola-

re poi die una ccntesima parte degli abitanli debba bastarc alFedu-

cazione e alia religionc del restanle dei ciltadini
;
oltre die e dispo-

tismo die s
s

intrude ove non gli spelta, e di piu grcltezza di naziona-

lismo, il quale prctende conccntrare nelF utilita della nazionc qu; lla

dignita e attivita umana, cui la Provvidenza puo aver dcstinata a

gigantcsche imprese che abbraccino lulto T ambito della terra. E in

vero dii polra lollerare che sorga un politico dalla sua polvere e a

codesta Provvidenza intimi : Quest! uomini sono miei
,
ne voglio
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eedertene se non V uno per cento, ne tu li spingerai ollre i coniini a

propagare il vero e a santificare i coslumi anchc fra barbarc nazioni

remotissimc ;
ne li sara lecito ispirare o iroppo distacco dagli avcri

,

o Iroppo amorc della scienza, o Iroppo zelo per Feducaziono della

giovcntii e per Fistruzione del volgo, o Iroppa carita per grinfernii

e pei derelitti, sicche il numero ecceda la lassa? Alutte codesle fiin-

zioni Funo per cento dovra bastarti : il resto e a me neccssario per

'moltiplicare le braccia ed aumentar la ricchczza. Yedetc arroganza

e dcspolismo ! Solo dalFignoranza del diritti cli nalura e dalla gret-

tezza delle idee puo venire prommziaio o scusaio un tale lingwaggio.

Arrogi che quel celibate chc e ulile alia rcligione ed alia cducaziono

ben puo giovare eziandio nei confini della nazione, ora a sussidio dei

miseri, ora a eonforto dei tribolali, or a difesa della patria nella mi-

lizia ecc. : ne sappiamo linora qual loggc abbia slabiliio alFuno per

cento il numero dei Iribolali, dei poveri, dei deboli d'ogni manicra.

Oueste ragioni mostrano come il despotismo, con cui si prelende

dai polilici cd economist! di incepparc le funzioni natural! delFuoino,

siccome e snaturato ncl suo principio, cosi e improvvido nellc sue

mire e funesto nelle sue conseguenze. Nel Romagnosi pcraltro, pel

sccolo in cui visse, noi siamo disposti piu presto ad ammirare la sa-

pienza, con cui lento miligarlo, che a riprovare gli avanzi ch
1

egli

redo dalla eta precedente.

Dei quali avanzi ci sembra effelto nel principio del capo seslo Fe-

pilogo del precedenie, ove si esortano i Govern! ad impedire I' ew?-

yrazione, soiledtare i mairmomi ecc.; e poco appresso a non per-

mellere T allaltamento alle balie, scnza pubblico esame e certificato

\pag. 33). Possibile che negli ufliciali pubblici abbiasi a prcsumere

maggior diligenza die nelFamor paterno e nel materno ! Ma nulla

aggiungeremo di questo capo, che lullo si distende in empiriche os-

scrvazioni igieniche assai trivial!, e peinoslri lettori di poco momento.

II capo VII, trattando dei mezzi di pena e ricompensa pereccitare

allai'atica, ha varie parli riguardevoli, specialmente rispetto agli ordi-

ni, con cui provvedere alia povertae alia mendicita; ma di tal materia

dircmo allra volta di proposito. -Ne c
1

interterremo intorno al capo VIII

dei pubblici dicerlimentij se noiv^ per lodare la severita, con cui

TAutore conctonna I inlollerabile negligent che, senza saputa del
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tioverno, sta lectio ai comici c ai tragici Timtillar dalla scena quei

sensi eke piu lor piacciono, e die uriamriiollita naziotie in un osceno

.pantomime, in un ballo dissoluto, in tin canto effeminato trovi fo-

w-ento a corrompersi sempre piu .... c profonda wmsomma conside-

rabile di danaro in mercede di quegli altori, die predicarono dalla

scena il mzio (pagg. 81
, 82; .

II capo IX tratta della nobilta, del Ministri, del y-Mici, c mostra

I'Autore tuU'allro che democralico : c lo stesso puo dirsi del capo se-

guente, ove trattando del segreto politico e lodata la monarchia; le

democrazie, soggiunge, sono le meno idonee ai grandi progetti, di

cui il .segreto politico ne e I'anima; ed e altresi grave il pericolo nel-

Ic amtocrazie (pag. 94). A proposito dellequali FAutore mostra tut-

faitro sentire chc i panegirisli odierni del Governo parlamentare.

Troppo e -vero, dice, chenelle repubbliche molto possano i dicitori.

Una fantasia riscaldata conwnica il suo entusiasmo: .... i parlatori

traggonsi dietroun numeroso partito, non'per la bonta della causa,

ma per le maniere eloqwntiwti. (pag. 9o). Se il libro e \eraraente

del iiomagnosi, la sua pubblicazione none, confessatelo, nonefavo-

revole alia riputazionc dei Parlamenti, ne alle aspirazioni dei loro

taulori.

Essi peraltro avranno la rhincita nel capitolo XI, ove T Aulore,

stiuscinato dalle tradizioni del cesarismo, concede al Principe laico

nolabile influenza nella scelta dei predicatori, dei Vescovi, delle vo-

eazioni
;
neir ornamento dei templi, nelle queslue di chiesa : matcrie

tulte, inlorno alle quali qualchc buon sentimcnto non manca; ma

ben vi manca quella saviczza di critcrio die nel secolo dei re sacre-

stani parve perduta dai polilici; e che in cjuesto capo giunge a se-

gno d
1

inculcare ai Principi quali sentence teologiche, quali dottrine

scolasliche, quale studio di scienze, quale disciplina claustrale debba-

no permettere nei loro Slati. Quasi non fosse la Chiesa piu bramosa

d" ogni altro di aver bene addoltrinali e costumati i suoi ministri, e

piu capace d'ogni allro di guidarne la scella, Teducazione, Finse-

gnamento. Se tali sono le disposizioni della Chiesa, qual difficolt

puo avere un Governo sinceramente cattolico di esporne gFinconve-

nienli, chicderne od anche proporne i rimedii, concorrendo poscia a

Serb IV, vol. IL 13 6 Aprile 4859
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melterne in alto i provvedimenti, non con una protezionc die sia ti-

rannia, ma con una assistenza die sia ossequio figliale?

<Nulla diremo degli ambasciatori addoltrinati brevcmcntc ncl capo

XII : nulla ddlc leggi suntuaric e delle imposizioni e dazii, toccali nei

due capi susseguenti con una scienza economica, die non sappiamo

se olterrebbe oggidi il pieno suffragio degli economisli modcrni. Ma

non possiam tacere la difesa che prende TAutore dei bcni ddla Chie-

sa nel capo XV con qualche saggin ri/lessione die potrebbe, dice,

temperare il riscaldo di ccrti politici antiecclesiastici. II clero rego-

fare /m, prosicguc, una propriela tanto reale sopra i suoi stabili,

quanto la godc quahmque allro ceto di citladini; e comiwque sieno

pervenuti ad esso tali beni, pnrche abbia hwgo questo diritto dipro-

prieta, non e giusto che si rimonti alle origmi degli acquisti, ma ba-

sta che si verifichi il lungo possesso di buona fede; altrimenti chi

cuol salire alle origini, rende incertii dirilti, ed mstabili tutte le

proprieta (pag. 138). Queste poche parole non sono che un saggio

delle savie doltrine, cui T Aulorc confcrma poscia confiilando, anche

storicamenle, il ciarlalore che vuole ascrivere la grandezza di eerie

wzio-ni (Olanda ed Inghilterra) al loro distacco dalla Chiesa roma-

na. Udiamo piultosto, dice egli, il contrario essere pel loro scisrna

a questi e ad altri paesi avvenulo pag. 139) : e nc cila il .Mirabeau

e 1'Hume. Allre osseryazioni potremmo aggiungcre ;
ma crediamo il

fin qui deilo bastcvolc per dare ai nostri leliori un
1

idea del libro e

dei vantaggi die esso puo recarc alia causa della verita ; specialmen-

te se si av\'eri il nome delF Autore die porta in fronte
,
nome si

caro un tempo ai favoreggiatori dellc idee novelle. Costoro che gri-

dano oggi a plena gola contro il Governo pontificio (e perche non

gridano contro T Inghilterra?) die non sa indursi a svellere i tran-

quilli campagnoli dal vomere, per ohiedernc con la leva un tributo di

sangue; che dircbbero alFudire il Romagnosi sdamarc : Felici quclle

nazioni chepossono reclutare le proprie armale nei paesi stranicri!

Cosi, soggiunge, si accresce il numero dei suddtii, si risparmia il

sangue dei nazionati, non si tolgon le braccia ai fonti della riccfiez-

za pubblica ; cosl le armale cannosi educando, rinvigorendo, e ivi-

calliscono fmalmente nella disciplina, ncll' uccorgimento e nei tra-

vagli della milizia (pag. 162). DocumciiU di tal fatta ricorrono qui
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continuamente ;
ma appunlo per la frequenza c'impongono un limite

alle citazioni e ci obbligano a rimettere chi ne fosse curioso al fonte,

donde abbiam tratte le precedent! : beninteso cbe nel leggere con-

verra sempre aver presente la trista eredita del secolo XVIII
,
che

traspira tratto tratlo in quclle pagine, c che rende tanlo piu raerito-

rioil bone, quanto fu piu naturale lasciarsi imbevere di quell' atmo-

.sfera, cbe T Aulore area respirato negli anni suoi giovanili.

H.

Un po' di Filosofia. Discorso di GHJLIO NAZARI. Asti 1858.

E un volumetto di sole 108 pagine in 16. e la sostanza deir opera

corrisponde al titolo che porta in fronte. II Nazari, premesso un do-

loroso quadro dello slato a cui si e ridotta oggigiorno la Filosoiia, e

messine in rilievo le avventalaggini e i delirii, ci apre Fintendimento

del suo lavoro nelle segaenti parole : In tanto numero , in tanta

\arieta e conflitto diopinioni, ove ciascuno vuol dire la sua
;
in que-

slo tafferuglio, nel quale alcuni uomini vanno ad altalena, altri si la-

sciano trascinare dagli evenli
,

ed altri bultano fuori nuovi sislemi ;

parvenu utile un discorso, il quale compendiasse insieme i piu ovvii

dettati del senso comuno, e le prime, le piu important! conseguenze

loro. Non un altro sistema, m&nnpo' di Filosofia, che quasi zavorra

ci tenga diritti alFurio dei vent! contrari fra i quali e avventurata la

pace nostra . Recando poi in atto queslo suo divisamonto, TAutore

tocca sfiorandoli molti punti principalissimi della metafisica
,

della

morale e del diritto dinatura: e, movendo dalla considerazione della

vita umana e dello scopo a cui tende
,
conduce il suo discorso per

Tesame del composto umano, delle sue facolta c del simullaneo loro

esercizio
;
della legge morale

,
della famiglia e della societa a stabi-

lire la genesi del diritto pubblico e la necessita d'una rcligione rive-

lata, e a chiarire il fine ultimo di tutta la nostra vita mortale. Chiude

iinalmente il suo lavoro esaminando qual sia la vera religione ,
e

qualo rulfizio e la natura della civile societa.

No! scorrendo queste pagine vi abbiamo riscontrati qui e cola utili

docinnenti e incontrastabili veri banditi dal Nazari con coraggio ve-

ramente cristiano : di che ci siamo format! di queslo Autore un assai
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vantaggioso concetto in quanto e reltitudinc d'animo e dcsidcrio del

pubblico bene. Ma ci e forza cziandio d'aggiungere die come al prL-

mo leggere il titolo del libro ci torno alia menle il noto adagio di

Bacone : quanto e profittevole la molta filosofia tanto esser dannosa la

poca ;
cosi tutta la sostanza dell*opera ci parve una patente conierma

della verita di quel detto.

E senza andare per le lunghe, e perderci in sottili ragionainente,

porremo qui come ci daranno innanzi e senza cercarle minutameiite

col fuscellino, alcune delle numerose pecche ,
le quali ci recarono a

un si poco favorevole giudizio della presente operetta. Crcdercmo

poi di aver ben collocata T opera nostra se Tesempio del Nazari var-

ra a porre sugli avvisi coloro, i quali, a campare dal vclcno di una

eterodossa filosofia, hanno per ottimo spcdienle il prenderne sole po-

die stille; e rinnegando Tutilita della scienza per Fabuso fatlone dai

suoi non cullori ma guaslatori ,
la rinunziano di bel patto alle niani

dei tristi : simili in do per avveiitura a quell
1

albero che fornisce dei

suoi rami il manico alia scure da cui sara riciso.

E innanzi Iratto FAulore ha gran torto a voler ridolta la iilosoiia,

che e scienza de' sommi principii della conoscenza e d!F essere
,
a

poco piu d'un grelto e semplice ripitio dei piu ovvii dettali del senso

comune. Egli infalti si protesla a pag. 50 di aver per sospellc 1

speculazioni filosofiche ,
le quali non i aggirino intorno intorno al

senso comune; e poco dappoi (pag. o2) crcdc suo debito di scagio-

narsi coi lettori dell' ordinc posto al suo discorso
,

affennando esser

quelFordine piu tosio una giustaposizione di filosofemi, die una logica

coordinazione di idee. Anzi questo sembra essere lo scopo precipuo

a cui feriscono le sue parole ;
di farci diffidarc di lutte le conquiste

della scienza, e persuaderci essere invano aspeltarci da lei e dalla ra-

gione i pratici document! della \ita, i quali possono vcnirci solamente

dalla coscienza month 1, definila dal Nazari per qaclla wee die dm

1 La sola coscienza morale e secondo verita, perche a ciascun elemen-

to della natura nOstra essa da cio che gli spetta ,
e sente giustamenle i

rapporti con Dio e col mondo. Chi avesse la scienza di tutli quest! ele-

ment] e di lutti quest! rapporti potrebbe anclie dialetticamente trovare i

dettami della coscienza. Ma come distinguerli tutli ? come valutare ognuno

giuslamenle? come essere poi sicuro da ogiii errore? Certo non pare pos-
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diversi dementi della natura umana nasce nell'iiOmo e fa yiusla ra-

gione ad ogni parte della natura di lui, ed ai rapporti che lo legano

a Dio edal mondo 1.

Ridolta a termini cosi ristrcttilaFilosofia, come ognun vcde, per-

de F essere e la ragione di scienza : ed e forte a comprendersi come

il Nazari
, dopo avcrla tanto svilita e dopo aver dichiarato fuor di

metafora essere -vana e peggio, ogniqualvolta essa non giunga a de-

durre da' suoi principii * particolari precetti che devono regolare le

azioni dell'uomo (pag. 4-8)', ad ogni modo volesse scrivere di iiloso-

fia, e, scombiccheratene alcune pagine, le presentasse come antidote

ai giovani bisognosi di premunirsi conlro i sofismi che ad ogni islante

sono costretti di udire (pag. 103) ;
o come egli si csprime piu sotto

ai giovani che oggi anche, senza che il cogliano, anche senza che vi

sieno preparati, decono assistere alia disciissione deicapitaliproble-

mi della vita umana (pag. 104).

Noi veramente avevamo creduto fiuora die
,
a non voler lasciarsi

tranellare ai sofismi di cavillosi avversarii, ma scovarli e combalterli

con buon successo
;

e a voler recare qualclie lume nella discussione

dei problemi che piu rilevano al benessere sociale
;

oltre ai dettati

della coscienza e del comun senso
,

facesse uopo di profondi princi-

pii ,
d' una dialettica argomentosa e serrata, e d

1

un profondo e ra-

gionato esame delle materie die si hanno a traltare. Tanto piu che

vedevamo i rozzi villici, in cui pur di solito non fallisce copia di buone

massime, e abituale rettitudine di giudicare nellc cose agibili; nulladi-

.

sibile ; e pero e prudente attenersi piuttosto alia coscienza che .alia scieu-

za (pag. 59).

1 Pag. 59. II Nazari
,
come apparisce dalle cltate parole, e da altri luo-

ghi ancora piu espliciti, repnta il giudizio della moralita delle azioni utna-

ne,, non airintelletto ma sibbene nl sentimento del principio morale, cui egli

distingue dalla ragione. E di qui, se il veder nostro non falla, si origina in

lui quella noncuranza per la filosofia razionale
,

a cui pare non riconosca,

alcuna pratica utilita, e quel ricantarci fmo al fasti dio, unico nostro scampo,

essere il senso comune, definite e intcrpretato dal Nazari come vedemma

teste. Non essendo qui il luogo di rifiutare a parte a parte questo errore ,

rimetteremo chivoglia saperne piu avanti alia Dissertazione sull'origlne del

senso morale del Card. GERDIL, ove questo puate e stabilito con pari evi-

denza di argomentazione e robustezza di prove.
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meno vuoi per difetto di scienza chile, vuoi per non avcrc scaltrito

Fingegno alle avvisaglie dialettiche, riescire agevolissimi a irrcticar-

si come dai cerretani di piazza ,
cosi anoora dai giuntatori politic!.

E die la naturale equita e la cognizione superficiale dei veri atte-

statici dai senso comune
,
non sieno scudo bastevole contro le rovi-

nose dottrine, cscogitate e messe in yoga da malvagi o mal prowe-
duti filosofi, ci e buono argomento a crcderlo Fesempio del Nazari

;

il quale tutloche asseveri se aver tolta ogni sua doltrina dai senso

comune e dalla comune esperienza (pag. 52), accampa nulladimeno

qui e cola principii e lemmi di origin e onninamentc diversa, e di cui

(siarao certissimi) rifmlerebbe egli stesso
,
avvisate

,
le pessime con-

seguenze. E chi volesse far concetto deirAutore dalle accennate pro-

posizioni ,
mal saprebbe definire a quale particolare scuola egli ap-

partenga, ma non porrebbe dubbio a conchiudere, aver lui razzolato

assai della borra pur da quei sistemi
,
contro i quali egli rompe cosi

spesso in acerbe rampogne. Cosi, per modo di esempio, ognuno cre-

dercbbc udir parlare un discepolo del Lamennais, quand'egli ci dice,

a pag. 41, che Fuomo non aggiungerebbe fede ne alle rclazioni dei

sensi, ne alle voci della coscienza, ove nol rassicurasse Taccordo che

vede essere Ira i sentimenti suoi proprii e quelli degli altri uomini
;

ond' e che pel consenso universale degli uomini si accertano in lui

reciprocamente le idee di sentimento e quelle di sensazione. Ne al-

cuno starebbe in forse a giudicarlo seguace delle teorie Lokiane
,

udendolo uscire in quelle ardite proposizioni : noinon intendiamo ora

I' essenza di cosa alcuna (pag. 30); I' cssenza di oynuna (cosa) sta

sopra all'- intendimento umano (pag. 13). Un cartesiano poi non si

darebbc faccenda piu die il Nazari, iutorno al famoso ponte che, se-

condo i placiti della rinnovata filosofia, dovrebbe passarci dai sub-

biettivo air oggettivo; inferendone per ultimo non provarsi altrimenti

che col raziocinio Y esistcnza de
1

corpi 1. E cosi se il Nazari 11 ha

aspollo di tradizionalista laddovc, senza alcun lemjieramento di frase,

stabiliscc la neccssila della rivelazione (pag. 79) ;
c dove afferma la

pai'ola essere air uomo sirTattamenle indisp(Misabile ,
die senz

1

essa

a niuno sviluppo dinteUigenza . . . perverrebbe (pag. 39) ;
c cola

1 Vedi a pag. 23, . IV, e a pag. 31, . VII.



BELLA STAMI'A ITALIAN A UK)

fmalmcnlc dove soslicno csscrc indcmoslnibili dalF umana ragiouo

cosi F immortalila dclFanima, come la, Mia i'utura (payg. 107-108) ;

egli ti ricsce per conycrso scttatorc del placiti razionalisli quando
scrive : la vera reliyione -non dece promettere a suoi fedeli un prc-

mio futuro mayytore di quello che sia concesso di sperare ad oyni

galanluomo che non la conosca, se il non conoscerki non dipendette

da lui (pag. 89). E a passarci d'allrc frasi di scnso ambiguo ,
a noi

ha saporc di scellica quella proposizionc che s
1

incontra a pag. 43 :

dico che quelle stesse cose che sono portate . . . DALLA COSCIEXZA

/' uomo per mille rayioni pub o non vedere o veder malamente : e

rcpuliamo degna d'un polilicante alia moda quell' altra: ad imporre

le istituzioni (civili) ed a mutare le vecchie . . . bisogna essere co~'

stidiito in potere da quella stessa opinione popolare, che si mole in-

tcrpretare e soddisfare (pag. 102).

Xe vale il dire che moltc delle riferite proposizioni trovano un cor-

rellivo in allrc frasi dell' Aulore. A che non repugniamo in niuna

guisa noi, i quali appunlo in quella superficialita di doltrine e scon-

calcnazionc di principii che ha poluto far luogo a tanta ccntrarieta di

senlenzc, ravvisiamo il vizio radicalc di quel po di Filosofia, acui ci

vorrebbe ridolli il Nazari
;
senza per allro ripulare a lui tutte le pes-

sime conseguenze, a cui mcnano le singole proposizioni in esso rac-

colte. Ma non cosi probabilmente sara acconcio Y Autore di accctlarc

per buona qucsla noslra difcsa
;

a\ vegnache se egli credo bcnfailo

(o send il bisogno) di scrivere a pag. 9 : Dichiaro fin d' ora (se c e

d' uopo) che io credo alia esistenza dei corpi ,
dello spirito umano e

delle sue facolta, con quel che segue; a pag. 46 con una severita
,

cui vorremmo miligata e appiaccvolita a suo riguardo, manticne; in

filosofla tornarc in vano cosi fall! prolesti : e toccando nella pagina

seguente di quei principii, che enlrano di seconda intcnzione nel cor-

po di una doltrina, rAutore sentenzia di loro in questa forma: Tali

principii mascherano I opera edinyannano moUileUori, epiusovenle

I'aulore stesso; il quale facilmcnle si persuade di non essere pantei-

sta, ne scettico, ne materialista quando ha falta una buona protesta

contra il panteismo, lo scetticismo e il materialismo. E ben pud es-

delFanimo suo, ma non delsuosistema, pelquale simili dichia-

razioni sono sempre superfine e takolla false.

ksere

razi
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Alia supcrficialita della dollrina miracolo e sc non vada congiunta

la improprieta del linguaggio : c qucsta per mala ventura appena

potrebbe esscre maggiorc nch" operetta di cui parliamo. Ma per ri-

sparmiare al leltore la noia di una hmga filaiessa di citazioni. die pur

sarebbe agevole di produrrc ,
ci limiteremo a due sole definizioni ;

anche perclie nelle defmizioni piu specialmente corre stretto debito

ad ogni scrittore di studiare una piu scvera propricla di vocaboli. E

sia prima quella che il Nazari ci da a pag. 35 della parola. L' uomo,

cosi egli , pub attribuire ad un segno un senso qualunque ; e poscia

all' apparir di quel segno ricordare il senso dato. Quesli segni son

la parola. A questo ragguaglio saranno parole i gesti del sordo mu-

to
;
F assisa del soldato

;
la fiamma die sveniola sopra Y antenna e

va dicendo.

L'altra dcfmizione die inlendiamo rccar per saggio, occorre a pag.

72
;
e riguarda la moralita delle azioni. Moralita di un atlo

, scrive

il Nazari, signified conformita di esso con tutta intera la realila. Le

quali parole quanto escano di squadra c si dilunghfno dal vero non

c' e uopo di commenio per dimosirarlo
;
essendoche la moralita di

suo concetto dica soltanto una direzione impressa dalla volonta libe-

ramente a' suoi atti ,
e prescinda aiTatto dalla bonta o dalla malizia

che sorge in essi dalle diverse condizioni vuoi delF oggetto voluto,

vuoi del fine per cui e voluto. E quand'anclie volesse qui prcndcivsi

la moralita come sinonima di bonta morale
,
ella non potrebbe tut-

tavia riccvcrc la definizionc del Nazari : si perche questa non cspri-

me i necessarii element! della liber ta dcir operante e dello scopo, a

cui egli debbe mirare
;

si perche puo farsi benissimo
(
e Y Autore ne

comiene a pag. 63
)
die un' azione sia moralmente buona

,
e cio

nondimanco nella sua materialila essa non consuoni all' ordine poslo

daDioatultoilcreato.

E tanto ci basti aver delto di questo po di Filosofia ,
il quale se

non potra partorire alia giovcntu que
1

tanti \ aniaggi die se ne ripro-

mettcva VAutore; polra servire di non inutile lezione a coloro, i quali

non si avvisano, come eziandio tra i cullori dellc illosofiche discipli-

ne urla bene spesso in un mcdesimo scoglio

. . . tutus nwiium timidusquc procellae.
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111.

Delia indipendenza d'Italia. Discorso di VINCENZO SALVAGNOLI.
T- ^on
Firenzc 1859.

ZO SALVAGTT"

Promettcmmo la rivista sopra V operetta del Salvagnoli, otlenuta

dal Contc di Cavour, secondo che asscrisce il giornale del Mazzini,

colla croce dell
1

ordine mauriziano. Eccoci ad attener la promessa ;

e, senza preamboli, cntriamo in materia.

L'Autore comincia dairassicurarci che I' Italia ce 1. Sieno grazie

al cielo! Finora i libertini ci avevano assordato gli orecclii gridando

a gola che Tltalia dovea farsi. Ma ecco che il sig. Salvagnoli, essen-

dosi messo gli occhiali ed avendo cercato con piu diligenza, ha trova-

to che r Italia (fera, benche i suoi camerata non se ne fossero accor-

ti. Anzi T Italia
,
non pure c'e, ma di piu e dotata di nazionalita 2.

Anche di questa scoperla son da loclare le stelle
; giacche essendo la

nazionalila un bone di tanta importanza ,
il saper che T abbiamo e

d'indicibile conforlo. Ma come va che i patriotti sostennero fin qui il

contrario? L/errore di costoro, dice il sig. Salvagnoli, procedette dal-

Faver essi confusa la nazionalita statitale colla nazionalita politico-mo-

rale. L
?

Italia ha la scconda, la quale consiste nelF unila di territorio,

di schiatta, di lingua, di religione, di costumanzc; non ha la prima,

la quale consiste neiressere un solo Stalo o molti con federazione Ira

loro 3. Nondimeno Tltalia e, piu di ogni altra nazione, atta a ricevere

1 Pag. 5.

2 La nazionalita esiste, quando avvi territorio distinto naturalmente

tlagli altri
,
schiatta unica

, bisogni uguali , lingua , religione, tradizione,

avvenire uguali. . . Cio appunto accade airitaliana. Nessuna e chiusa piu di

lei in confini piu certi
,
ha sangue piii antico e proprio ,

istinti
,
facolta e

voleri piii unificati dalla natura e dalla fortuna: essa ha linguaggio che si

ricon^unge col latino e colFantico italico
, professione di cattolicismo

conservata, nonostante i torti politici del papato e tutta la corruzione ge-

suitica. Pag. 41.

3 Sono dunque i governi forestieri e inforestierati che impediscono

la esistenza statuale, ma non la politico-morale della nazione italiana .

Pag. 42.
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cziandio questa nazionalita statuale; giacchc (vcdete quantc scoperle)

gT Italian! anchc prima della fondazionc di Roma, anzi prima della

venuta dei Pelasgi, formavano un solo sMo federate, col posscsso di

lutte k scienze fisiche e morali e col dominio del mcditerraneo 1.

Come poi quci tanti popoletii italic!, quali crano gli Aborigeni, i Sicu-

Ii
7 gli Oppici, gli Enotrii, i Rasenii, gli Osclii, i Fetontei, gli Umbri, i

Marsi, i Sabellii, i Sanniti, gli Auruncii e lutle le schiatlc latine, aves-

sero unita di origine, di lingua, d' intcrcssi ed altrc cose necessarie

alFcsistenza della nazionalita politico-morale, soltintesa alia statuale,

\\ signor Salvagnoli non ce lo dice; lo spieghera forse in qualche allro

libro. Ab urbe condita poi la nazionalita statualc delFItalia si svolse

anche piii; in quanto I'intelliyenza italiami fondb ilpiu cjrande Sta-

1o che ancora si conosca e incomincib la propayazione della fede

civile
,
la quale anticipb molle parti della cristiana 2. Poco importa

chc quanti leggono la storia per apprendervi cio che ella dice e non

per travolgerne i falli, secondo un prcconcetto disegno, sanno benis-

simo die tutta quell'epoca non mostra nazionalila italiana
;
ma solo

ima dominazione romana, ]a quale teneva soggette le altre parti dl-

lalia presso a poco come ogni altra sua piu remota conquista 3. Ma,

cio che avremmo desiderate d' impararc dalla erudizione teologica

del sig. Salvagnoli, si e quali sieno le parti della fedc cristiana, che

vennero anticipate dalla fede civile di Roma. Ma non rompiamo il

1 Avanti che Roma fosse, nella lunga lotta delFoccupazione straniera

dei Palasgi ima straordinaria civilta italica era sorta; e con uno Stato libe-

ro federate, con una religione quasi monoteista
,
con tutte le scienze fisi-

che e morali, co n i commerci piii che colFarmi conquisto il Mediterraneo.

Pag. 26.

2 Ivi.

3 Basla leggere Yirgilio e Tito Livio per apprendere dal primo in quan-

ta divisione e lotta scambievole Enea trovo gli abitanti del Lazio, e per

apprendere dal secondo come gritaliani piii d' una volta tentarono di scuo-

tere il giogo romano, che loro pesava sul collo. Per conseguir poi onori e

carichi nella repubblica non bastava esser Italiano, ma bisognava aver pri-

ma ottenuta la cittadinanza romana. Cose tutte che provano ad evidenza la

grande nazionalita statuale, di che F Italia godeva, prima e dopo la fonda-

zione di Roma.
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filo logico deir argomento ,
con non poca fatica cavato'di mezzo a

quoir arruffata matassa. chc il signor Salvagnoli inlilolo Discorso.

Stabilito in die consiste la nazionalita statuale, e come F Italia, gia

possedentc la nazionalila politico-morale, vi tcnde come a cosa a se

connalurale e gia posscdula ab antico; YA. osserva die perpeluo ed in-

supcrabile ostacolo alFaltuazionc della modcsima e la dipendcnza dal-

lo straniero, doe dalFAustria
;
la qualc occupando la Lombardia e la

Yenezia tiene colla sua influenza soggetle a se tuttc le altre parti dlta-

lia 1. Quinci la lolla accanita die vcdiamo al presente tra F Italia c

rAustria; lotla die non finira giammai e chc terra del continuo FEu-

ropa in pericolo. Dunque e d'interesse europeo cacciar FAustria dal

Lombardovenelo
;
al die FItalia ha diritto, non perche e nazione colta

(quantunque sia coltissima), ma per do solo che e nazione. Ogni

nazione ha diritto d'essere indipendente, perche e nazione, non per-

che sia culta od inculta
;

e la istoria insegna che forse una nazione,

quanto piu e nci primi stadii del suo corso civile, tanto phi e feroce

nel difendere o nel recuperare la sua indipendenza 2 . Non sappia-

mo quanto resteranno content! gl
1

Italianissimi di questa seconda par-

te deiraforismo
;
e quanto resteranno contcnti della prima gli Ingle-

si, i Francesi, i Russi, gliOlandesi e quanti altri hanno dominio in

Asia, in Africa, in America e nelF Oceania.

Napoleone III e quegli die segucndo le Iradizioni di Napoleone I,

ed abbracciando il principio di nazionalita di tutti i popoli, dee com-

piere questo anrancamento d
1

Italia
; quanlunque sarebbe anche

interesse degli altri Stati il coopcrarvi. Siccome poi, in tale affran-

camento si scontra Y oslacolo del poter temporalc del Papa , que-

st
1

ostacolo dee rimuoversi col chiudcre il Papa c i chierici nel San-

tuario
( esempigrazia nella sagrestia di S. Pietro o in altra che si

credesse piu opportuna ) ,
dove potranno pregar Dio a loro belFagio

senza piu mescolarsi degli affari terrcni. Rientrato il Papa e la

Chierisia nel Santuario, la religione regncra nel mondo, perche re-

gnera nei cuori. Questa e la grande opera serbata alia fede vera,

1 Non potere la Casa tT Austria possedere la Lombardia e la Yene-

zia senza avere anche supremazia in tutto il resto d
1

Italia . Pag. 6.

2 Pag. 30.
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perche illuminata, dclFImperator del Frances!
;

il quale compiendo

tanla opera sara maggiore di Carlo Magno die per dar troppo al

Papa tolse all' Italia la nazionalita, e sara maggioro di Napoleone I,

che rialzando gli altari dovcva lasciar cadere da se il trono papale,

o distruggerlo senza far del principe esautoralo un marlire cristia-

no 1 . Quest
1

ultimo brano non pare die faccia molto onore alFarle

oratoria del sig. Salvagnoli.

Ecco in breve la Ida di tutto quel libro, scevcrata dagli orna-

menti rcttorici, dalle ripetizioni continue, dai racconli poetici, e dalle

acerbe declamazioni, onde FAutore la opprimc. Ne puo negarsi che

col ridurre la quistionc ai termini qui descritli
,

ii sig. Salvagnoli

Fha semplificata d'assai
;
ma scmplificandola, egli 1'ha pcggiorata, se

pur non le ha dato presso i savii F ultimo crollo. Ragioniamo bre-

vemente questa nostra opinione.

I. Collo stabilire che F Italia non solo c'e, ma che inoltrc havera

nazionalila politico-morale ,
F Autore ha tolto di mano agli agitatori

della Penisola il mezzo piu valido
,
ond

1

essi procacciavano di riscal-

dare la fantasia della gioventu massimamente
,
mobile ed inconsi-

derata. Finche dicevasi che noi non avevamo F Italia, se non di

nome, e che i popoli italiani in niuna guisa formavano nazione
;
era

facile commuovcre gli animi perche corressero
,
senz' altro riguar-

do
,

al conquisto d' una patria si illustrc e bene amata. Ma sentendo

ora che questa patria Fabbiamo, die essa ha vera unita, in senso

non solo morale ma anche politico, di nazione, perche ha unita di

suolo, di schialta, di lingua, di religione, di coltura, e che solo le

manca Funita statuale
;
Fanimo si raffredda non poco, e dando luogo

ai discorsi della ragione chiede a se medesimo, se per acquistare a

furia quesf ultimo compimento della nazionalita
, convenga issofatto

precipilarsi a profondere con disastrosa guerra vile e sostanze
,
e

se non possa sperarsene F assecuzione, benche con qualche lentez-

za, da mezzi piu pacifici e piu sicuri. Vero e die il sig. Salvagnoli

chiama ridevole e stolto ogni ritardo
,
assicurandoci che F Italia e

infelicissima
,
Finche non ottenga la nazionalita statuale. Ma quanti

1 Pag. 68.
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HOII hanno fede nelF infallibilta dc' suoi oracoli
,
dureranno fatica ad

mlendere come siano infelicissirai, verbigrazia, i Toscani, infelicis-

simi i Napoletani, infelicissimi i Roman!
, per cio solo die non for-

mano uno Stalo potente ,
il eui rapprescntantc possa assidcrsi nel-

rAreopago delle grand! nazioni. Non ha guari il conte di Cavour vi

si assise
;
e

,
tranne un rinfocolamento di spirit! negli agitator! ita-

liani, non sappiamo qua!! beatitudini no sieno dcrivate nel popolo

piemontese.

II sig. Salvagnoli non intendera certamente la nazionalita statuale

in questo senso : che, aboliti i divers! principal! italiani, si form! di

tutta la penisola uno Stato unico. Siffalta idea e da ogni uomo as-

scnnato rieonosciuta non praticabile ,
non solo pel diritlo di tanti

legitlimi Principi che converrebbe conculcare
;
ma molto piu perche

Findole, le simpatie, le tradizioni, i costumi dei divers! popoli italia-

ni vi ripugnano, e perche sarebbe per essi immensa sventura il ve-

nire privati di tanti prossimi centri di civilta e di ricchezza, quante

sono le loro capital!, illustri per memorie, per istudii, per agiatezze,

per concorso di forestieri. Egli dunque convien die intenda Y unita

statuale in quanto alia semplice federazione, con unita di dogane, di

moneta, di misure, di pesi, e con reciproca assistenza e difesa conlro

soverchierie forestiere. Ma, senza negare il suo valore airanzidetto

bene
,
certamenle non e necessario die per conseguirlo si getti Y Ita-

lia ad ogni sbaraglio ; potendo esso spontaneamente risultare dalF o-

pera dei Governi stessi italiani
,

i quali dal corso natural delle cose

e dal proprio e comune interesse saranno indolti a stringere tra loro

sempre piu amichevoli legami, ed ampliare i mezzi di assistenza re-

ciproca. La sola condizione, che indispensabilmente si ricerca, ac-

clocche i principal! d' Italia possano volgero a cio le cure e farlo

senza proprio pericolo, si e che essi si sentano sicuri in casa loro,

ne abbiano ragion di temere col meltersi a maggior contatto tra loro.

Imperocche egli e chiaro che
,
lino a tanto che essi per opera dei

sovvertitori di professione sono del continue minacciati da interne

rivolture, e il Piemonte arrogatasi ,
senza che niuno gliela commet-

tesse, T egemonia della Penisola, non fa altro che censurare e sere-

ditare i Governi connazionali, attizzandovi il malcontento e la discor-
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dia, e pcrmettendo, almcno colla connivenza, che da' suoi lidi e dalte

sue terre escano agilatori, die anche armata mano vadano a turbar

la pace degli allri
;
e chiaro, diciamo, che mentre dura un (ale stato

di cose, ogni Principe italiano non puo aver agio di pensarc, nonclie

alia unione siatuale, neppure al miglioramenlo dell
1

intci'na ammini-

strazione. Onde le vcre cause che ritardano ed impediscono in Italia

ogni sociale progrcsso ,
sono due : il parlilo rivoluzionario e F ege-

monia piemontcse ;
e pero il sig. Salvagnoli, se amasse sapientcmcn-

te la patria, avrebbc scritto un libro tendente a rimuovere qucste due

cause, invcce di scriverne uno che le fomenta.

II. Ma Tltalia, ripigliail sig. Salvagnoli, e dominata da casad
1

Au-

stria, e un tal dominio impedisce i Governi italiani dair inlendersf

tra di loro. Anche questo punto vuol essere esaminalo. La casa

(TAustria non possiede in Italia che il solo regno Lombardoveneto,.

e gli altri ventun milioni d' italiani forrnano Stati indipendenti e so-

vrani. II dire che FAustria domina tutta F Italia, perche ne possiede

una piccola parte, sarebbe come dire che la Francia domina la Ger-

mania perche possiede la Lorena e FAlsazia, province germanichc.

Per provare questo dominio si ricorre all
1

influenza ed ai traltati.

Quanto all' influenza, noi non vogliamo cntrare a discutere se in cio

siavi stato per 1' addietro alcun ecccsso c quali ragioni abbiano po~

tuto o no giustificarlo. Una tale ricerca e meramente politica, e pero

essa non appartiene a noi; i quali Iralliamo la quislione dal solo lalo

morale e religioso, sebbcn sia inolto difiicile presenlemente il separar

questo rispetto dal politico. Nondimeno quel che ci sembra poter no

tare, senza uscire dal nostro terreno, si e che F ingerenza amidolla

fu per lo piu provocata dalle ribcllioni che si cseguirono o si tenta-

rono nei diversi Stati italiani
,
c quindi se ne dee in gran parte il

merito agli autori delle medesime. In sccondo luogo, sc ci fu abuso

d
1

inframmettcnza nelle cose altrui per parle dell' Austria, prima o

dopo di tali interventi
;
dovrebbcro querelarsene i Governi stessi ita-

liani, i quali sono F organo legittimo del paese, non dovrebbono far-

ne schiamazzo gli avvocati e gli agitatori di piazza. l\
7

e sembra po-

tersi fare gran caso dei molti e gravi richiami del Piemontc, giacch6

ognuno inkendc la ragionc, ond' essi muovono. E nel vero, o il Pic*
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nionle si lanienla per se o per gli altri. Se per gli altri, nessuno gli ha

data la missione di farlo, e arrogarsela e una lesione delFaltrui indi-

pendenza. Se poi si lamenta per se, insulta al buon senso
; sapendo

ognuno quanto da died anni a questa parte Y Austria abbia inlluito

o possa influire nel Picmonte. II che e tanto chiaro, che il sig. Sal-

vagnoli, non avendo argomento migliorc, e stato coslretto a dire che

rAustria influiscc in Piemonle mediante il Mazzini e i Gesuiti, scoperta

simile a quella della nazionalita d
1

Italia con tutle le scienze fisiche e

morali e col dominio del mediterraneo, prima della venuta dei Pelasgi.

Senonche qual bisogno c
1

e di raziocinii, quando lo stesso sig.

Salvagnoli si ha presa la cura di confutare le proprie affermazioni?

Egli rinfaccia a Roma il non essersi piegata in nulla al Memorandum

del 31, fattole non solo dalFAustria ma da tutte le grandi Potenze

curopee 1. Lasciamo stare quanto sia in cio di vero, o di falso; il

certo e che cio prova conlro di lui, giacche prova la resistenza fatta

dal Governo romano ad ingerenze foresliere nei proprii affari, ben-

che prcsenlatesi con autorita si grave. Or volete indipendenza mag-

giore di questa ? Lo stesso dicasi delF altro rimprovero che il Salva-

gnoli fa a Napoli per aver resistito alle prelensioni della Francia e

dell' Inghilterra, fino a permettere la partenza dei rispettivi amba-

sciadori
;
la quale, trailne la dichiarazione di guerra, e Tatto piu so-

lenne di rotture tra due Governi 2. Or siffatto contegno tenuto in

faccia a due grandi Potenze unite insieme, credete voi che Napoli

non F avrebbe egualmente tenuto in faccia ad una sola, cioe air Au-

stria, se questa avesse voluto inlromettersi ne
1

suoi affari piu di quel-

lo che si addice ad una Potenza alleata ed arnica 3?

1 E viva ancora la memoria del Memorandum date indarno al Papa

nel 31. Pag. 84.

2 Inutili furono le pratiche della Francia e deiringhilterra a Roma ed

a Napoli. Ivi.

3 Giacche abbiamo ricordato questo fatto di Napoli , vogliamo cavarne

im documenlo per mostrare come gli agitatori politici possono, coi loro

gridi e colle loro menzogne, giungere a travolgere il giudizio ancbe degli

uomini di Stato degli altri paesi. La Francia e F Inghilterra erano venute

nella persuasione che le ripulse del Governo Napoletano alle loro richie-

5te si sarebbero tirata dietro inevitabilmente una rivoluzione ; e ci ere-
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Ma i traltati? Se quei trattati contengano alcuna cosa chc non ben

si concilii colla plena indipcndcnza di qtialche Stato
,
non spetta a

noi il definirlo ;
siccome neppure spelta al sig. Salvagnoli ;

i govorni

soli che li stipularono no sono giudici competent]. Ma cio , die nei

predetti trattati scotta in sostanza gl
1

ilalianissirai, si e F aiuto die vr

si patteggia conlro esterne od interne aggressioni ;
e pero essi li di-

cono lesivi dell
1

indipendcnza. Or chi non vede la stranezza di que-

sta affermazione? Yorreste voi per avventura che un Governo, per

essere indipendente, non abbia la liberta di collcgarsi come e con chf

gli piace per difendcre sc medesimo ? Nuova specie d
1

indipendenza

che \orrebbero regalare ai nostri Governi ! Spogliarli d
1

uno de
1

piu

essenziali dirilli di sovranita, qual e certamente quello di far lega,

per comime difesa, con allri Stali 1. Senonche sarebbe troppo soro

per verita chi non intcndesse qual e Tidea che si asconde sotto il velo

di quelle frasi. I mestatori politici gridano alF indipendenza italiana

violata dagli anzidetti traltati, perche scorgono in essi un potente

ostacolo all
1

atluazione de'lorosovvershi disegni. I minor! Stati d'l-

talia, attesa la piccolezza delle forze di cui possono disporre, e la

loro \icinanza col Picmonte
,
dove i liberali lengono il campo ,

sa-

rebbero esposli ad incyitabile rivoluzione
;
se gli agitator! non fossero

devano si davvero, che inviarono de' legni in quella rada per proteggere i

loro sudditi dal periglioso frangente. Or son passati circa due anni e quale,.

non diciamo rivoluzione, ma menomo movimento si e visto? Ci fusi Tanno

scorso un tentative di sollevazione. Ma esso non venne dai cittadini, bens}

venne da fuorusciti ed estranei, spiccatisi contro quel regno pacifico dall'i-

talianissimo Piemonte. E come furono accolti questi apportatori di liberta?

Furono accolti collefucilate, non dalle milizie, non giuntein tempo, ma dai

soli Urban!, cioe dai cittadini stessi armati per tutela del paese. Crimine

ab uno disce omncs. Yarra nondimeno questofatto ad illuminare certi poli-

tici ed oratori?

1 II sig. Sahagnoli dice che TAustria con quei trattati violo Tatto finale

di Yienna (pag. 47). E perche ? Perche Tatto finale di Vienna dichiara veri

Sovrani e pero indipendenti nel loro potere i Principal! italiani. Ma pua

pensarsi contraddizione piu manifesta ? Se i Principal! italiani sono dichia-

rali indipendenti, sono per conseguenza dichiarati liberi a potere slipula-

re convenzioni con chi e come loro piace pel bene e Iranquillita del pro-

prio Stato.
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tenuti in rispetto dal pronto soceorso di potenli allcati. In parlicolare

poi per lo Slato pontificio vuol considerarsi die, essendo esso essen-

zialmente pacifico e privo di leva mililare, benche al)bia la forza

bastevole a mantenere la pace contra gF inlerni pcrturbatori ;
nondi-

meno non puo mai avernc tanta, quanta richiederebbesi percompri-

mere i sovversivi conati, die venissero sorretti ed accresciuti da aiuti

di fuora. Riuscifi poi die fosscro gli agitator! negli anzidetti paesi,

potrebbero con potente sforzo tentare altrettanio sopra il regno di

Napoli ;
il quale benche fornito di forte eserdto, si troverebbe non-

dimeno impacciato a dover eomballere contra nemici interni ed

estcrni. Ecco dunque perehe il sig. Salvagnoli e consorti gridano

air indipendenza d' Italia distrutla da quei trattati. Non e I'mdipen-

denza d' Italia, ma ttndipendenza rivolnzionaria che essi vi veggono

impedita 1.

Tolta dunque di mezzo questa puerile accusa, die resta? Restala

verita del fatto, cioe die ciascun Governo italiano e indipendente in

casa sua, ed e libero ad unirsi in lega con gli altri Governi della Pe-

nisola per formare la nazionalila statuale
(
che per confessione del

sig. Salvagnoli e la sola die manca all'Italia) ,
dove la credessero con-

veniente ai comuni intcressi della Penisola. Nella qual lega niente

vieterebbe che entrasse anche la casa d
1

Austria pei suoi possedi-

menti italiani, siccome enlra nella confederazione germanica pe'suoi

1 II sig. Salvagnoli non ne fa un mistero, ma lo dice assai cbiaramen-

te. II presente male d'ltalia, cosi egli, derlva tutto dairAustria. I princi-

pati assoluti lasciati a se stessi, qualunque fosse il loro animo, non avreb-

hero avuto forza per contrappesare il sentimenlo nazionale (vale a dire le

mene calcolate del partito rivoluzionario). Ivi. Cio e logico, secondo liber-

lini. Quello pero che e del tutto antilogico, anzi ridicolo, si e che per an-

nullare i trattati di soccorso per parte deirAustria aiprincipi italiani, chieg-

gono Tintervento dell'Imperador de'Francesi, il quale appunto in questi gior-

ni ha fatto una simile convenzione col Piemonte. Non e contro F indipen-

denza del Piemonte il far trattati colla Francia; ed e contro Tindipendenza

di Modena, esempligrazia, e di Toscana il far trattati coll
1

Austria. Mentita

est iniquitas sibi. A queste contraddizioni si spiattellate vorrebbero con-

durre Napoleone HI ! Ma il senno politico di quel Principe fara si che egli

non si lasci cogliere a queste Irappole.

Seric IV, vol. II. 14 6 Aprile 1859
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posscdimcnli tedeschi. La qual cosa non e contraria alia nazionalita

dltalia, siccomc non e contrario alia nazionalita d'Alemagna Fesser

questa divisa in molli Stall, confederali tra loro per guisa, che uno

d
1

essi, la Prussia, possegga fuori della confederazione buona parte

dclla Polonia, c un altro, rAustria, possegga fuori della inedesima

confederazione rUngheria e la Galizia.

L'argomentazione dunque del sig. Salvagnuoli, spogliata delle fal-

sita e dance, onde ribocca, si riduce a provare il contrario di cio che

pretcndc. Essa si riduce a queslo discorso. L
1

Italia ha, piu d'ogni al-

tra gente, la nazionalita politico-morale ; giacche niuna ha meglio

di essa uuita di territorio, di stirpe, di lingua, di religione, di me-

niorie tradizionali. Solo le manca la nazionalita statuale. Ora. attesa

F indipendenza politica, in che sono i diversi Stati italiani, formanti

la quasi totalita della penisola, e la non ripugnanza di confederazione

con essi del principe austriaco in qualita di Re del Lombardoveneto;

niente vieta per parte dei GoverHi che una lega veramente si formi,

quando die sia, tra gli Stati dltalia, che attui il concetto di nazionali-

ta statuale. Ora a tal lega presentemente si oppone V atteggiamento

poco amichevole del Piemonle verso gli altri Principi italiani, e le

mene sovversive del partito rivoluzionario. Dunque per lastricare

la via alia nazionalita statuale d' Italia, il natural mezzo si e d'in-

durre a migliori consigli il Piemonte, e comprimere nei diversi Stati

il partito rivoluzionario.

III. Di qui segue essere del tulto inetta c fuor di proposito Hnvo-

cazione che il Salvagnoli e consorli fanno delle armi francesi. Essa e

fuor di proposito pel line; giacche, come abbiamo dimostrato, cio non

e necessario per dare nazionalita statuale all
1

Italia. E fuor di propo-

sito pel mezzo; giacche importerebbe una gucrra disastrosa ed acca-

nita, che si tirerebbe dielro quella di lutla Europa. E fuor di propo-

sito finalmente per le ragioni che si mettono in campo. Imperocche

quali sono queste ragioni? Le tradizioni di Napoleone I, e il princi-

pio di nazionalita, inteso al modo liberalesco, cioe che niuna parte

di una gente possa esser retta da Principe slraniero. Ma Tuna e Tal-

tra sono falsissime. E falsa la prima, giacche quelle tradizioni, mo-

strate non a parole ma a falli, furonoanzi di ridurre Tllalia adappen-
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dice della Francia. Testimonio la riduzione delPiemontc, del Geno-

vese, di Parma, di Piacenza, di Toscana, delle Romagne a compar-

limenti francos!
;
e lo smantellamento di luite le piazze forti del Pie-

monte, iranne la sola Alessandria ritenula, come base di operazione

delle armi trances! in Italia. Per milla dire del codice, dei costumi,

delle islituzioni cangiate da capo a fondo per conformarle tutte alia

francesc, c della rcligione svilita e della Chiesa spogliata secondo gli

esempii che pur di cola eran yenuti. II sig. Salvagnoli dice die cio

si faceva ad tempus , per darci poi la nazionalita. A questo modo

ancke il Tedesco potrebbe dire che egli influisce in Italia ad tempus;

e clie intende fare! Alemanni, per rifarci poscia Italiani.

Ne e meno futile la seconda ragione; la quale viene smentita

dalla storia di tutf i tempi ; giacche in tutti i tempi piu genti furono

sotto lo scettro di Principi stranieri, credendosi che il diritto sgorgas-

se da titoli moral! e non dalle montagne e dai fiumi 1. II perche i

liberal! sono costretti al curioso sutterfugio di dire che quel loro prin-

cipio, ignoto nei tempi passali, si e solo scoperto da sessanta anni fa;

come se fosse im pianetino, che non poteva scoprirsi, seprimanon si

perfezionasse il telescopio. Ma lasciando i tempi antichi e venendo ai

modern!, quale grande Stato oggidi che non possegga qualche lem-

bo almeno di terra abitata da altra nazione? Se quel principio vales-

se che ogni dominio straniero, per cio solo che e straniero, e illegit-

timo, bisognerebbe che la Francia abbandonasse TAlgeria, la Corsi-

ca, la Lorena, T Alsazia e quanf altro le limanc tuttavia in Asia o in

America. Or figuratevi se la Francia, la quale e corsa in Crimea, con

tanto spendio di sangue e di moneta, per sostenere il dominio del

Turco sopra tanta parte di nazione greca ; voglia intraprendere in

Europa una guerra per sostenere un principio gia da lei contraddet-

to col fatto, e che Fobbligherebbe, per non cadere in uuova contrad-

dizione, a spogliar se medesima di molte province ! E doV anche

1 I liberal!, distruggendo ogni altro diritto di legittima dominazione,

hanno sostituito il diritto geografico, pullulante, come essi dicono, dai con-

fmi naturali del paese. Si sono poi dimenticati di dire qual e la mlsura pre-

cisa per definire quanto debbono essere alte le montagne e larghi i fiumi,

per costituire termini giuridici d'indipendenza.
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essa s
1

inducesse a do, le altrc Potenzc curopcc se ne starebbero in-

differenli per parte lore? Non vedrebbe F Inghilterra die, in virtu di

quello slcsso principio, dovrebbe dla abbandonare Y India, il Cana-

da, Malla, Gibilterra, Perim e quanf allro le e soggetto in terra non

inglese? Non vcdrebbero la Russia e la Prussia di dover piu o menu

fare altrettanlo? II sig. Salvagnoli nol nasconde; anzi dice esprcs-

samente che T affrancamento della nazionalita italiana, inlesa a modo

suo, dec essere il principio deiraffrancamenlo di lulte le allre nazio-

nalita
;

e die cio e rickieslo dalla giustizia c dalF utile di lutte le

Potenze civili, delle qtiali Ire almeno dovrebbero lasciare quanta

mal presero nel 4845 1. Ma credete voi die ilvoto d'un avvocato

abbia piu peso nei Gabinetti di quello die la storia
,

il giure socia-

le riconosciuto dalle genii cristiane, i traltati pubblid e lo slesso loro

inleresse, qual essi lo intendono e non quale lo suggeriscono i liber-

tini, amantissimi, come si sa, del bene dei Governi 2 ? Ma affrettia-

moci a dir qualche cosa dell
1

uliimo punlo, die riguarda il Papa.

1 Pag. 58.

2 A proposito di storia, il sig. Salvagnoli, per provare die la Ghiesa non

ha diritti a privilegi, allega la storia (pag. 67). Lasciando stare quanto cio

sia male allegato, vogliam notare una nuova contraddizione. Secondo lul

per provare contro le ragioni della Chiesa, la storia vale; per provare contro

le pretese ragioni dei popoli a non poter sottostare a principe straniero, la

storia non vale. Del pari, per provare die le convenzioni dei principi nel

Congresso di Vienna non tengono, ricorre ad alcuni testi del Wattel e di Gro-

zio, die dicono non tenere i patti, benche giurati, quando si riconoscano

ingiusti o nocevoli alia nazione. Intanto mena smanie contra i Principi ita-

liani, perche non mantennero lepromesse e i patti della Costituzione. Ma,

caro sig. Avvocato, le promesse e i paiti valgono per cio solo, che sono

promesse e patti, o no? Se si, perche volete che sieno nulli quelli di Vien-

na? Se no, perche vi adirate contro chi annulla le Costituzioni, perche le

giudica nocive al bene pubblico? Ma la Costituzione, egli ripiglia, era anzi

utilissima. Appunto ! Qual prova ella abbia fatto presso di voi lo dimostra,

non fosse altro, la partenza, a cui fu costretto il Gran Duca per salvare la

co>}cienza e la vita. Lo dimostra per Roma, il Papa assaltato fin colF arti-

glieria nel proprio palazzo. Lo dimoslra per Napoli la pugna combattuta

il 15 Maggio nella stessa citta, trasformata in campo di guerra. Ma queste

cose, gia si sa, furono operate dai retrivi e dai Gesuiti. Or bene in Pie-
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IV. II poter temporalc del Papa non si oppone alia nazionalita

politico-morale cT Italia, giacche, per confessione del sig. Salvagnoli,

questa nazionalita sussiste presentemente tra noi, nonostante che il

Papa e anchc Re. Sol dunquc potrebbe opporsi alia nazionalita sta-

tuale. Or dove quest
1

ipotesi fosse vera, dovrebbe valere il principio

cheil bene religioso, nonche d' Italia, ditullo ilmondo dee prepon-

derare al perfezionamento del bene meramentc politico d
1

una sola

nazione. Essendo ridotto alFevidenza oggimai di assioma presso

tutf i savii, che la sovranita temporale del Papa e guarentigia neces-

saria al libero esercizio del suo ministero aposlolico, ed alia notorieta

della sua indipendenza ncl reggere la Chiesa universale
; ogni sin-

cero Caltolico dee dire : se il regno di Dio, die e la Chiesa, e da

preferire a qualsivoglia altro bene umano, quaerite primum reynum
Dei et iustitiam, eins; importa poco che si perda V unita statuale, se

cio e necessario per salvare Y unita cattolica. Massimamente se si

considera che questa iattura di grandezza materiale, molto dubbiosa,

vien compensata all
1

Italia dal primato di grandezza morale, il quale,

come sede del supremo Pontificate
,
ella possiede ,

e per T influenza

che ella, come centro della civilta cristiana, e destinata ad eserci-

tare sopra tutte le altre nazioni.

Nondimeno Tipotesi stessa, dianzi fatta, e falsa. Imperocche, smessa

la storpiatura del Congresso nazionale colla presidenza del Papa (di

cui se i nostri politici non sanno pensar nulla di meglio, mostrano di

aver poca vena inventi\a) ;
niente vieta che, dove i Principi italiani

credessero conveniente al bene della nazione di formare federazione

tra loro
, (

della qual cosa il giudizio appartiene a loro stessi e non

agli avvocali) ,
si trovi modo di far che gli Stati Pontificii, parlecipan-

monte avete avuto la mano libera. Che frutti sonosi colti dalla vostra sa-

plenzaedairamore di felicita cittadina? Concordat! violati, Vescovi espul-

si, proprieta ecclesiastiche invase, Ferario oherato di debiti e i popoli di

tasse, gli Stati vicini minacciati del continuo da invasione, gli stessi gover-

nanti ridotti alia merce delle piazze, sicche oggimai sono alia vigilia o di

dover intraprendere una guerra per forza, o di vedersi una ribellione in

casa. E dopo tuttocio avete fronte di millantare i beneficii delle vostre Co-

stituzioni in Italia?
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do del comuni vanlaggi per cio che riguarda Iraltali commercial!,

dogana, difcsa del torritorio e va dicendo, scrbino perfella neutrali-

ta pel caso di gucrra offensiva, sccondo die si addicc alFindole es-

senzialmentc pacifica del Padre comune di tulti i credcnti. A noi

non ispetta tracciar la maniera onde cio poircbbe conseguirsi ; giac-

che non e del nostro ufficio enlrare in polilica c sol, come avvertim-

mo piu sopra, tocchiamo tali quislioni in quanlo si collegano colla

morale e colla religione. Ma quale che sia il modo, onde alia divina

Provvidcnza piaccssc col bcnelicio del tempo e dclla pace di ridurre

ad alto anche la nazionalita statuale d' Italia
;

il certo e che sopra

ogni altra cosa dee provvedersi a conscrvaro illcso alia Chicsa di

Crislo il suo temporale possesso ;
si per le ragioni allegate e si per

fuggire il pericolo di cagionare uno scisma religiose in lutti gli allrl

Stati cattolici
,

i quali vedrebbero con sospetto e gelosia il suddilo

di an
1

altra Potenza comandare alle coscienzc de
1

loro popoli.

Ma questa ragione tanto e lungi che commuova il Salvagnoli e

compagni, che anzi e quella appunto per cui essi vogliono privo il

Pontefice del suo civil principato. Leggansi infatti i capi XIII e XX
del libro del nostro avvocato

,
e si vedra quali sieno intorno a cio I

suoi sensi, appena velati da un residuo d'ipocrisia. Egli mostra d'in-

tendere assai bene come la sovranita civile, che presentemente godo-

no i Papi, e potenle difesa della liberta del minislero sacro in tutto il

clero cattolico. II Ponlefice
, egli dice

,
avendo preso un

1

aulorila

temporale nel Regno romano, la chierisia ilcgli altri Stati cattolici

crede che per egual dirilto dovesse essere non solo privilegiala,

ma indipendente in tutti i regni
l . Cio significa in buon latino che

i Vescovi
,
e quindi Tinferior clero

,
se non avesscro il conforto e la

tutela dell
1

indipendenza politica del supremo loro Capo ; pcrdereb-

bero ogni liberta di minislero
,
riducendosi (

come i libertini piu

sinceri vi dicono apertamenle di volere
)
ad essere non altro che

una pura magistratura civile solto la dirczione del Capo dello Stato,

come Ira i protcstanti e gli scismalici. La sovranita civile dei Papi

riconosciula dal sig. Salvagnoli come massimo impediment alia

1 Pag. 66
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liberta di coscienza
,
intesa al modo protestantico ,

di credere cioe

secondo i dettami della propria ragione. Allora (cioedopo leinva-

sioni della Curia romana
,
secondo la frase giansenistica del nostro

scriltorc) ogni amico della ragione e della liberla fu gridato nemico

del trono e dell' allare. Ma il vcro dopo molto tempo trionfo. Gli

slatisii specialmentc Italian!, coraineiarono a poco a poco la faticosa

irapresa di far laico lo Slato... Ora poi die la liberta di coscienza e

riconosciula primo diritto delFuomo datogli da Dio, e per goderc del

quale si vuole che lo Stato sia tutto quanto laico
,
la fede religiosa

rimane intatta e conciliabile con la liberta 1
. Che rimanga concilia-

bile non puo negarsi ; giacche qual conciliazione migliore del far che

ognimo creda a modo suo? ma die rimanga intatta, questo poi non

sembravcro, almen se parlasi della fede di Cristo. La fede di Cristo e

quella che e predicata dagli Apostoli c dai suoi successori
;
e non

quella die ognuno si foggia secondo i delirii del proprio cervcllo. II

sig. Salvagnoli dice la liberta di coscienza primo diritto dato da Dio

alFuomo. Noi aprendo il Yangelo troviamo tuito il contrario: Docete

omnes yentes .... Docentes eos servare omnia quaecumque man-

duvi vobis 2. Qui crediderit, et baptizatus fuerit salvus erit; qui ve-

ro non crediderit
,
condemnabilur 3. Ecco in breve formola la mis-

sione data da Crislo. Or dove e qui la liberta di coscienza? Qni

anzi troviamo air opposto imposizion di precelti da promulgarsi non

dalla ragione, ma dai banditori evangelici ;
e comminazione di eter-

na pena a chi non accetta la fede
, quale da essi vien predicata. La

libcrta
,
dirassi

,
e in questo ,

che non si prescrive T uso della forza

per indurrc a credere. Benissimo
;
e chi ha mai preteso od insegna-

to il contrario? Ma posto che abbiate creduto e che pel battesimo

siate divenuto suddito della Chiesa, vi dovra esser lecito ribellarvi

a lei e tentare i fratelli a prevaricare, senza che la Chiesa possa raf-

frenare e punire il vostro iniquo attentato?

11 signor Salvagnoli si prende anche la cura di farci capire die

cosa egli intende colla parola Gesniti. La coslituzione mondana e

1 Pag. 67.

2 MATTH. XXVIII, 19 20.

3 MAR. XVI, 16.
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anarchica di esso (doe del clericato caltolico) negli ultlmi trc secoli fu

opera del Gesuitismo 1. Qucsta costiluzione e da lui delta mondana,

perche accliiude il poter tcmporalc dci Papi, cd e delta anarchica per-

che sottralta all
1

ingerenza del poterc civile dei laid. Essa dunque non

e altro chc Y atluazione e V esplicazione delta disciplina ecclesiastica

secondo il Concilio di Trcnto, in opposizionc dei principii della rifor-

ma lutarana. Tutli quelli chc approvano e propugnano quest
1

atlua-

zione, son gesmtio infetti digesuitismo; lutli quelli che lacontrariano,

sono immimi dal conlagio gesuilico. Ouindi Fegregio avvocato vo-

mita bile contro il Concordalo austriaco, fatto, come egli dice, con

Roma gesuilica. Essa (doe 1'Austria) non istipulo un Concordalo

ma opero una dedizione
,
facendo gilto deirautorita regia che Maria

Teresa e Giuseppe II avevano faticalo a rivendicare. Fu questo un

improvvido consiglio, perche Roma gesuitica non fa ne puo fare gli

uomini buoni ne docili 2 . Non vi riscaldate tanto, sig. Avvocato;

che, so fu improvvido il consiglio dell'Austria
,
tanto meglio per voi

che si altamente la odiate, in un con la Roma gesuitica 3.

Ma la costui audacia riveste un non so che di comico quando 7

dopo avere scagliale tante ingiurie contro la Chiesa di Cristo e mo-

slrato che Fumiliazione di essa debb' essere uno degli scopi preci-

pui della guerra, a cui egli esorta; si rivolge ai sacerdoli catlolici

invitandoli a pregare ,
come Mose

,
il Dio degli eserciti perche con-

ceda ai libertini italiani la viltoria. E passando dal cinismo allo

scherno, aggiunge che cosi essi si mostrcranno puri di animo,

mirando piu allo che alia terra, benediranno a lutte le liberla, e con-

correranno a libcrare il Pontefice da cure temporal! estranee al suo

1 Pag. 68.

2 Pag. 34.

3 II signer Salvagnoli, dichiara poi meglio la ragione della sua bile con-

tro il Concordato, soggiungendo: Chi guarda con fermo sguardo il Con-

cordato austriaco, vi scorge la giustificazione dello sdegno implacabile dei

popoli (cioe del sig. Salvagnoli e consorti}; poiche per esso perdono tutte le

sudate conquiste della civilta. Pag. 35. Le conquiste della Civilta erano

le usurpazioni giuseppistiche e febroniane sopra i sacri diritti della Chiesa.
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ministero 1. Certamente, non die i Sacerdoti, tulti i sinccri cattolici

pregkeranno ;
ma pregkeranno percke il Signorc si degni di preser-

vare la sua Ckiesa da' rci inlcndimenli d'ogni soria di nemici, e in

tulto il reslo si adcmpia la divina volonta sopra la terra. Muiio pero

clic non sia aflatto cieco dell
1

intclletto, si lasccra illudcrc dalle fro-

dolenti menzogne e sofismc di queslo libro
;

il qualc se serve a nulla,

serve anzi a svelare quanlo sieno ineili gli argomenti, a cui gli agita-

tori polilici si appoggiano ,
e quanlo sieno perfidi i loro discgni con-

tro la Ckiesa. Ondecke TeffeUo ne sara del lulto contrario allo scopo

propostosi dal suo Aulorc
; percke fara sempre piu aprirc gli occM

dei cattolici e degli onesti intorno ai discgni delle mene liberalescke.

Siccke il Conte di Cavour ka sprecata la croco mauriziana, e il sig. Sal-

vagnoli sarebbe per verita obbligato alia resliluzione.

Ouesto in generale del libro, quanto alia sola sostanza del conte-

nulo; percke se volessimo rapporlare tulte Ic cose degne di biasimo,

eke vi si accbiudono, doyremmo copiaiTo per intcro
;
non essendoci

quasi periodo ,
in cui non sia o il travisamento d

1

un fatlo slorico, o

unMnsolenza contro pcrsonaggi rispettabili, o una imputazione gratui-

ta e caluuniosa contro i Govern! italiani, o una contraddizionc co
1

suoi

stessi principii, o una vuola sentenza proferita con sicumcra pedan-

tesca. Sollanto ci fa meraviglia come un libro, eke tende ad attizzare

le passioni politic-he conlro il presente ordine della Toscana, eke dice

villanie contro la casa d
1

Austria, a cui appartiene il Gran Duca, eke
' ri

I

,

\ Cos! si vedrebbe riconciliata la liberta col Sacerdozio e vendicata

la Religione dei torti die le fecero i Gesuiti. Sorgerebbc il tempo che la

voce del Sacerdozio, Concorde alia voce delle coscienze rette, condannasse

egualmente tutte le tirannidi e benedicesse a tutte le liberta. Gosi dalla im-

presa nazionale d' Italia non uscirebbe ima Religione nuova, cbe la Religio-

ne di Cristo non puo trasformarsi ne perire; ma si rinnoverebbe il Sacer-

dozio, tornando agl'istituti del suo diviii Fondatore. Yenerato e libero il

Pontefice non avrebbe piu le cure di un regno senza possanza ed estraneo

tutto al suo ministero, e potrebbe sicuro raantenere la fede, predicare la ve-

rita, senza che al precetto evangelico contraddicesse Fesempio governati-

vo . Pag. 443. Ecco il brano di predica, che un avvocato, mezzo scre-

dente, indirizzava al Sacerdozio cattolico e al Vicario di Cristo, negli ui-

timi giorni del passato Carnevale. II tempo era scelto assai a proposito.
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infama come fcroci c stupidi tiranni tutti i Principi italiani da Ire

secoli a questa partc, scnza eccettuarne, almcno per pudorc, qualcu-

no de
1

present!
1

;
ci fa mcraviglia ,

diciamo
,
come un libro cosi falto

abbia potulo meritare T onore d
1

una seconda ediziono. La qual cosa

farebbe increscere grandemente dell
1

infclice condizionc, a die son

dhenute le mcnti in un paese si colto e gentile, se non troyasse una

ragionevole scusa nella curiosila die presentemente agita ognuno di

leggere lulto cio die si scrive sopra tale matcria.

Simile del tutto al discorso del Salvagnoli per irriverenza al pro-

prio Principe e per vitupcrii gitlati in viso all
1

Austria e il libro To-

scana ed Austria Cenni storico-politici, stampato nella Biblioteca ci-

vile (per antifrasi) dell' Italian o c scgnato col nome dei suoi cinque

compilatori. Giustamente dunquc il Governo loscano ha con decrelo

de'22 Marzo sospesa la facolla di stamparc ,
sen/a previa approva-

zione
,
scritli politic!

2
; giacche una liberta, cosi abusata dagli agi-

tatori politici, non potrebbc riuscire die a disdoro d
1

Italia, a pervcr-

timento dei semplici, die pensano colla testa allrui, cd a far credere

agli stranieri essere opinione generate degl
1

Italiani gli stravolti con-

cetti di poche ieste svcntatc.

1 Tre secoli di feroce e stupida tirannide di Preti, di Duchi, diRe, e

dlmperatori, non estinse quesla grande intelligenza italiaua continuatasi

senza interruzione per piii di trenta secoli. Pag. 26. Un insulto si inverc-

condo e plebeo a tanti Pontefici santissimi e Principi amantissimi de' loro

popoli non pu6 non stomacare chiunque non ha la mente del tutto travolta

da passioni politiche. Procedendo di questo passo dove giungeremo?

2 Monitorc Toscano 22 Marzo, Numero 67.
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1. Basilica sotterranea di S. Clemente 2. I Marmi antichi di Fabrateria

Yetere, oggiCeccano 3. II Volume XXX degli Annali dell' Institute di

Corrispondenza Archeologica: dotti layori di varii Autori, specialmente
del Mommsen sopra le leggi romane, e del De Rossi sopra le stazioni

deTigili in Roma, e sopra gli atti de' fratelli Arrali.

1. La Basilica di S. Clemente, in sulla via che dal Colosseo va al La-

terano, benche sia tra le piu antiche di Roma
,
non e tuttayia oggidi

quella medesima dei primi secoli, in cui S. Zosimo Papa tenne il giu-
dizio di Celestio pelagiano e S. Gregorio Magno recito alcune delle

sue Omelie. Avendo ella molto patito nell' invasione di Roberto Gui-

scardo 1'anno 1084, fu interamente risarcita 1'aono 1108, sotto Pasqua-
le II che v' era stato eletto Papa, da Anastasio luniore Cardinal tito-

lare
,
di cui leggesi il nome nella sedia marmorea del presbiterio : e da

altri Cardinal! e Papi fu successivamente adornata e condotta allo stato

in cui oggi si vede. Cos! della primitiva basilica rimasero cancellate le

vestigia, e poco meno che perduta la memoria dell' antico suo sito.

Ora avvenne che nel Novembre del 1857
,

il rev. Priore dei Pa-

dri Domenicani irlandesi i quali fin dal tempo di Urbano VIII hanno

cura della basilica, cercando nelle parti sotterranee che cosa indicas-

se una certa colonna ivi mezzo sepolta, apri la via a scoprire e rin-

tracciare 1'antica basilica. Infatti Monsig. Tizzani, Arcivescovo di Ni-

sibi, ed altri membri della Commissione di Archeologia Sacra, esplo-

rato diligentemente il luogo, non tardarono a riconoscere da molti in-

dizii esser ivi sepolta Fantica chiesa. Si pose mano pertanto agli sca-

vi, si scopri tutta intorno la colonna ch'era stato il primo indizio, e sgom-
brate le macerie ond'era tutto occupato il sotterraneo, si ebbe tosto la

certezza di quel che la dotta Commissione avea congetturato. Le diffi-

colta del luogo ,
le costruzioni della basilica moderna soprastanti al-

1'antica, la necessita di sostenerle sostituendo nuovi archi e piloni alle

macerie che sgombravansi, e che ivi accatastate e indurite dai secoli ser-

yivano a quelle di fondamento, non ban permesso di promuovere colla
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celerita desiderata i lavori, iquali sono ancora lontani dal tcrminc. Non-

dimeno quel tanto che gia si e scoperto, mcrita di esserc conosciuto

dagli amatori delle sacre antichita
;
ed cccone il ragguaglio dato dal

ch. Can. Profili, Segretario della Commissione sopra lodata *.

Sette colonne furono gia scoperte, stanti ancora airantico loro po-
sto nel peristilio della navata

;
tra le quali una

,
che ha 2 palmi di

diametro
,

e di verde antico
,

straordinario per le macchic rossastre

ond' e distinto
;
mi' altra e di quella vaga breccia che dices! di sette

hasi. Inoltre gia e scoperta e sgomhra oltre la meta di una delle an-

tiche navate. E neH'aprirne il paYiraento, per innalzare i piloni di sostru-

zione
,
essendosi penetrate sotterra alia profondita di molti palmi ro-

%iani, si trovarono antichissime costruzioni romane di tufi tagliati

a simmetria, e di solidita maravigliosa. Elle forse rispondono al pia-
no dell'antica strada, che dali'Anfiteatro Flayio inoveva al Celio

, pri-
ma che il terreno vi si innalzasse al presente livello.

Gia sono venute parimente in luce parecchie pitture, che troYansi

sulle pareti. Alcune sono aYanzi di dipinti che rappresentano, fra al-

tri soggetti ,
la Ycrgine e Martire di Alessandria S. Caterina. Vicino

a queste v'e una nicchia, stata gia , in tempi ignoti ,
colmata di cc-

mento regolare, e la quale, sgombrandosi ora e riaprendosi, Yedesi tutta

dipinta a fresco. Di fronte nell' intonaco del muro Y'era una Yergine
eol Bambino in scno

;
se non che questo intonaco

,
essendo guasto e

gia in parte staccato, dopo pochi giorni cadde c si sciolse in minu-

tissimi frammenti; e con esso svani il dipinto. Ma svanito questo, ne

apparve sotto un secondo, intero e assai piu hello, di stile bizantino

e facilmente dell'Gttavo o nono secolo. Esso rappresenta la Madre di Dio,

assisa sotto un trono e aYente sulle ginocchia il Dio bambino diritto

in piedi. Nella Yolta poi della medcsima nicchia
,

si vede entro ana

cornice rotonda una protome del Salvatore, cogli omeri coperti dalla

tunica o dal pallio, coi capelli discriminati in mezzo alia testa e gra-

vemente acconci, col mento imberbe e col nimbo del capo fregiato di

raggi a forma di croce. Nella parete a sinistra del riguardante v'e una

figura intiera, che tiene nella destra brand ita una spada in atto di vi-

brare, e nella sinistra un calice di liquore: il tipo del Yolto e la bar-

ba acuminata, non meno che ipredetti siinholi, fanno rafligurare in ossa

S. Paolo Apostolo. La parete opposta ha due figure muliebri, ma gua-

ste; e 1'una di esse non ha conseiTato che la testa. Le figure del Sal-

yatore, di S. Paolo c delle due donne sembrano posteriori a quella

della Vergine, ma non 6 facile il dire a qual cpoca appartengano. Tut-

tavia e da osservare, quanto al Salvatore, che il suo tipo, come ri-

levasi dal riscontro dei monument] delle catacombc non posteriori al

\ Giornale di Roma 8 Gennaiu I8I>9.
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secolo quinto, imita qucl otic usavasi dagli artisti ne'primi secoli della

ChicseL

Finalmentc sono da notare alcimi graffiti della parete, ove leggonsi

in quattro lince orizzontali i seguenti nomi:

HE.IOAN . PRESB
ROSA
BITALIS

e piii sotto:

4< SALBIO . PRESB

Queste scritture ci ricordano il costume di quei tempi, quando i sa~

cerdoti e i pii fedeli usavano graffire il proprio nomc nel luogo ov'era

stato offerto il Sacrifizio incruento.

2. Che i monument! epigratici giovino a scoprire e determinare il sito

delle antiche citta non meno che ad illustrarne la storia, e cosa dimostrata

da molti esempii: e un nuovo ne abbiamo in Fabrateria, di cui sapevasi

bensi esser ella un municipio posto nel territorio de' Volsci, ma ignora-

vasi appunto il dove. Anzi
,
mentovandosi negli Autori e ne' marmi due

Fabraterie, vetus c nova, dubitavasi se elle fossero yeramente due di-

stinte citta o una sola, la quale bifariam divisa veteres Fabraternos mn-

nicipes et novos Fabraternos colonos complecteretur, come dice nel suo

Lessico il Furlanetto. Primo a mostrare il sito di Fabrateria vetus fu il

Dott. Giuseppe De Mattheis, nella dissertazione letta alia Pontificia Ac- 1

cademia di Archeologia e stampata nel 1836. Imperocche, sebbene 1'Amati

avesse gia nel 1825 pubblicata nel Giornale Arcadico la lapide dei Fa-

braterni veteres, avea nondimeno tralasciato d' indicarne il luogo. Ora il

De Mattheis trovo esser ella stata scoperta in un fondo del territorio di

Ceccano; indi a quella ne aggiunse un'altra in cui leggesi che Lucio

Settiinio percorse in questa citta la camera degli onori municipal! ;
e da

ambidue questi monumenti dedusse che il vero sito dei Fabraterni Ye-

teres era in Ceccano, e che quello dei Fabraterni Norn ne era distante

circa died miglia.

A queste due epigrati altre nove ora ne aggiunge il ch. P. Raffaele

Garrucci, da lui diligentemente copiate gia tin dall'anno 1851 -*. Le quali,

coi dotti comment! ond' egli le ha illustrate, possono chiamarsi a buona

ragione le poche ed uniche pagine di storia
,
che ci rimangouo della Fa-

brateria Vetere sotto F Impero ;
e alcune di queste pagine sono anche

miseramente lacere dal tempo, i cui denti ne ban roso parecchie lettere

r>

I / J/armt antlchi di Fabrateria Vetere, oggl Ceccano. Leltera di R.VFFAELE GiKBUCa

d. C. d. G. alia Eccellenza Reterendissima di Consignor Giusrppe Bcrardi, Sostituto della

Segreteria di Stato ecc. Roma, Tipo(jrafia dclle Belle Arti, 4858.
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o parole, a restituire le quali non e sempre bastato il noto valore dell' in-

terprete.

L'una di esse e una iscrizione semplicissima a Costantino Magno, che

sembra appartenere ai primi anni del suo impero. Un'altra ricorda una

munificenza dell'Imperatore Adriano, che del suo danaro rifece non si

sa bene qual edilizio pubblico, ma probabilmente le terme. Yen' ha una
assai malconcia che si riferisce a una edicola di Giunone Regina. Yi ha

una lapida opistografa, cioe con due leggende nelle due facce opposte,
che sono due epigrali sepolcrali, alquanto mutile, a un Saturnino ea
un Sabiniano. Parimente sepolcrale e il marmo consacrato alia memoria
di un soldato della 2.

a

legione partica Severiana dal suo erede e came-

rata Settimio. Questo marmo, che il Garrucci congettura essere dei tem-

pi dell' Imperatore Severo Alessandro, conserva intiera la sua iscrizione,

la quale dice: D(is) N(anibus) . M(arcus) Aurelius Pastor Mil(es] leg (to-

nis) 11 Parthicae Severianae natione Thrax vixit ann(is) XLVI militamt

ann(is) XXHII Septimius Yetus heres et contubernalis eius merentissimo

fecit. E sepolcrale sembra pure al Garrucci rediticio o il luogo a cui si

riferisce 1'ottava iscrizione, gia nota per le pubblicazioni deH'Amati e del De
Mattheis.Essa dice: Cultores Herculis Fabraterni Yeteres cur(ante) C'aio)

Yettio Clemente p(atrono) loc(o) d(ato) ab C(aio) Titio Decimo p(atrono)
Donde si ritrae che a Ceccano, come altrove, eravi un collegio di Erco-

lani
,
ossia Cultores Herculis, del quale erano patroni Caio Yettio Cle-

mente e Caio.Tizio Decimo, e che il patrono Decimo avea donate al col-

legio il luogo o F edilizio ov' era posta la lapida.

Una base onoraria, dedicata dall' ordine e dal popolo Ceccanese, ri-

corda gVmlustria merita di Sesto Petronio Probo (nome supplito con

dotte induzioni dal Garrucci) ,
verso la loro citta, di cui era patrono. Que-

sti e quel Petronio, cbe dopo essere stato proconsole di Africa, governo,
come prefetto del pretorio, 1' Italia, I'lllirico, TAfrica e le Gallie, ed ag-

giunse neH'anno 371 alia prefettura del pretorio il consolato; e del quale

Ammiano scrive che era claritudine generis et potentia et opum ampli-
tudine cognitusorbi romano, per quern universum paene patrimonia spar-
sa possedit. Avendo egli sposato Anicia Faltonia Proba tiglia di Anicio

Paolino console dcll'aimo 331, ed unica erede del ramo primogenito de-

gli Anicii
,
fece ritiorire questa nobilissima stirpe ;

onde e chiamato nel-

1' epigrale di Ceccano Restitutor generis Aniciorum.

Somigliante a questa e 1' iscrizione dedicata dal mimicipio e dal popolo

a un altro loro patrono, Tito Elio Eliano, pro mentis eius.

Ma singolarmente pregevoli sono le due grand! iscrizioni
, parimente

onorarie, consecrate 1'una a Lucio Settimio, 1'altra a FlavioProculeiano.

Delia prima, che dicemmo gia pubblicala dal DeMaUheis nelle Memorie

(lell'Accad. Pontif. d'Archeologia, e che fu poi inserita dal ch. Henzen

nella collezione dell'Orelli al n. 7064, non accade qui parlare. L'altra
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cho ha con essa molta somiglianza, secondo la lezioiic c i supplcmcnli
del Garnicci, dice cosi '

:

C(aio) Fl(avio) C(ai) f(ilio) Proculeiano . Qu

m(unicipii) F(abraterni) V(eteris) cur(atori) Kal(endarn

cur(atori) for[mae} omnibus muneribus reipfublicae, perfanclo
avo C(ai) Modi Fl(avii) Proculeiani p(atroni) mfunicipii) cuius

nomine sestertiwn XXV m(illia) n(ummum) ord'ini ]

der^uriomwi)

et populo donamt ut di[e] natalis ems XII Kal(endas) lan(uarias)
omnibus annis sportul[ae] dividantur . Huic pro mvrita sua,

cultores antist[it]es deac Cereris n(omine) suo statuam

posuerunt queim oh dedicationem sing(nlos) pavit et dedii discu\m] btutibw

sestertios L. nfummos) et donavit cultoribus suprascriptis sestertium

III! m(illia) n(ummum) ut ex usuris eim mmmlae] omnibus annis

X[II] Kal(endas) ian(uarias) natale eius sportul\ae] dimdant[iir\.

Quod si de ass?? divis[ae] non fuerint tune ea quaniil&s.

P(uUice) d(ecreto) d(ecurionum) .

Qtiesta leggenda ci fa sapere in primo luogo le carichc c i meriti di

Caio Flayio Proculeiano, chc fu quinquemro (
titolo rarissimo a incon-

trarsi ne' marmi
)
cioe un dei membri piii insigni e magistrate della cu-

ria municipale di Fabrateria Yetere, Curatore del Calendario, cioe animi-

nistratore del danaro pubblico di Fabrateria Noya, e Curatore del!a for-

ma, ossia dell'acquidotto ( forma e un sinonimo di aquaeductus } ;
anzi

percorse la camera di tutti gli uffici pubblici.Ci narra quindi la libcralita

di Proculeiano, il quale per solennizzare il di natalizio del suo nipote
Caio Melio patrono del municipio, dono alia curia e al popolo 23 inila sc-

sterzii, affinche dai frutti di questa somma ogni anno ai 20 Die. si di-

stribuissero fra loro le sportule, le quali erano o una refezioncella di pa-
ne e vino condito con miele, oyvcro una distrihuzione pecuniaria di uno

o duedenari, chiamata ancora epulum, perche di questi denari s'imbandi-

yano poi in comune cene convivali. Ne di questi donatiyi partccipaya so-

lo il popolo, ma anco i dccurioni e magistrati che non recayansi pimto a

disdoro il yedersi in cio trattati a paro con la plebe. Segue 1'epigrafe

raccontando, come i sacerdoti addetti al cullo della dea Cerere collocaro-

no sopra questa base una statua a Proculeiano in memoria degl' insigni

suoi meriti, e come Proculeiano, neH'occasione dell'inaugurarsi di questa

statua, non solo diede un convito solenne e regalo a ciascimo dei COUA i-

tati cinquanta sesterzii
;
ma inoltre dono ai sacerdoti di Cerere un capita-

le di altri 4000 sesterzii, dal cui annuo interesse si distribuissero loro net

\ Lc parole cliiuse tra parentcsi tonda sono i soliti supplement! tlellc al>hroviaiuro lapitla-

rie; quelle che sono chinse tra parentesi quadrata sono correzioni depli errori ortografici fatti

dal quadratario nel inarmo; quelle chc sono in caratterc tondo sono supplement! dell'Autore alle

lacune della lapida.
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di auniversario della sua nascita, le sportule. L'ultima parte dell' epigrafe
non e facile a indoyinare: sembra uondimeno che yi si yolesse dire, che

quaudo le sportule. 11011. fossero distrihuite nella guisa predetta, allora le

usure annue del 4000 sesterzii s'impiegassero in altro uso, che il niarmo

ivi troppo malconcio non lascia definire. La leggenda si conchinde colla

nota formola : per decreto pubblico de decurioni.

Tali sono le poche memorie che di Fabrateria e de'suoi cittadini illu-

stri ci haiino serhato i suoi marini. Intorno alle quali chi dcsidcrapiuam-
pia notizia, vegga Fopuscolo qui sopra annimziato.

:}. II Volume XXX degli Annali dell' institute di CorrispondcnzaArcheo-

logica in Roma, uscito nltimamente in luce (Roma, Tipograiia Tiberina,
a spese dell' Institute), 1858) col solito corredo di splcndide tayolc, con-

tiene nelle sue presso a 400 pagine, uu ricco tesoro di crudizione ar-

cheologica, e conferma sempre meglio la nobilo fama, che da ormai tren-

t'aimi 1'Instituto ha acquistato presso tutti i dotti d' Europa. A divinarne

il merito basta leggere i nomi degli Autori che troyansi scgnati a pie delle

yaric dissertazioni, come il Mommsen, il Caycdoni, il De Minicis ,
il De

Rossi, rilcnzen, il Welcker, il Jahn, il Ritsc.hl, il Brunn, il De Witte,

riveriti uniyersalmente come maestri. Le materie poi ,
di cui cssi trat-

tano, spaziano per tutti i campi dell' archeologia classica: numismatica,

epigratia, topogralia, arti
, leggi, costumi

, monumcnti d'ogni fatta in

marini statuati
,

in bronzi
,

in terrecotte
,
in pitturc yascolari ecc.

;
di

modo che la diletteyole yarieta degli argomenti non e pmilo inferiore

alia loro importanza, e alia dottrina con cui sono illustrati. Ma dicia-

mone qualche cosa piu per niinuto
,
non gia per fare un' accurata ri-

yista del libro
,
ma per dare un cenno di quel che contiene e inyo-

gliarne i lettori amici di siftatti studii.

Nominiamo in primo luogo la descrizione di due teatri antichi. L'uno e

il teatro di Fermo, descritto e illustrato dall'Ayy. Gaetano De Minicis, il

qualc lo giudica fabbricato nei primi tempi dell'Impcro, e suceessivamente

poi ristorato da M. Aurclio e da Caracalla. L' altro e ii teatro di Atene ,

detto di Erode Attico, le cui rovine si yedono snl pendio dell' acropoli di

Atene, c il cui discoprimento, intrapreso nel 1857 per muniticcnza della

Regina Amalia di Grocia, fu condotto a termine nell' estate del 1858. 11

sig. Sergio lyanoiY, che ne ha preso sopra luogo le misure e la pianta

esatta, nc rcca qui e nelle tre tavole anncsse im'accuratissinia descrizione^

dalla quale apparisce la sua costruzione esserc tutlo roniana
, eppercio

appartenere ai tempi della dominazioiie roniana in (irecia: e benche gli

sca\i non abbiano Ibrnita niuna iscrizione che indichi con certezza il

wndatore, del teatro
,

e nondimeno assai crodibilo c'he questo sia Erod(

Attico, il (juale iiori nel 2 secolo di Cristo, e di cui Pausania
,
Filostrato

e Suida narrauo aver editicato in memoriadi Regilla sua moglie unyasto
e sontuoso teatro in Atene.
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Pareechi miti greci troyansi dottamente discuss! ed interprctati, nel-

I'illustrazione del monument] che li rappresenfano. Tal e la gara di Pelope
ed Enomao esprcssa nel bassorilievo di un sarcofago romano, e spiegata
da F. llitschl, che yi aggiunge I'crudito riscontro di altre simili rappre-
sentanzc. Tale la cclebre contcsa musicale di Apolline e Marsia, intorno

alia quale e ai numerosi monumenti, in cui e iigurata ampiamente, ragiona
Adolio Michaelis; del quale pur si leggc una uuova recensione e illustra-

zione dellc ismzioni greche della Tabula fliaca conscrvata nel Museo

Capitolino, gia eclite ed esaminate dal Fabretti, dal Foggini , dal Barthe-

lemy, dal Sciiorn, dal Franz e daH'Inghirami. IlJMarsia di Mirone, egrc-

gio lavoro di quel celebre artcficc die ill I'emulo di Fidia, offre al Brunn
11 tema di un dotio discorso, da lui recitato 1'anno scorso pel di natalizio di

Winckelmann. Altrove il medesimo Autorc, prendendo ad illustrare tre

vasi insigni del Musco Campana ,
nei quali e storiata lira di Achille \

trattcggia con ricca erudizionc (uiesto soggetto, che dai canti di Omero fu

si sovente trasportato ne' manni e nelle pitture dagli artefici greci. E
con pari dottrina illustra le

figure
di tre

specchi,
notevoli se non per bel-

lezza d' arte
,
almeno per 1' importanza del soggetto e per la singolarita

delle iscrizioni che si leggono nei due primi, ycnuti dalle vicinanzc di

Orbetello.

Di tema greco sono parimcnte Tideo ed Ismene, il cui mito dipinto con

qualche novita sopra un vaso ceretano del Museo Campana, viene spie-

gato dal Welcker : il Combatfimento di Teseo col Minotauro
, figurato in

nero sopra il campo rosso giallastro di un' idria pur ccretana del medesi-
mo Museo, e illustrato da J. Roulez : alcuni monumenti Tanagrei, appar-
tenenti cioe all' antica cilia di Tanagra in Grecia, descritti da A. Conze :

1' apisu; PW.J.O; di Apolline e le yarie rapprcsentanze che se ne troyano nei

monumenti
,
ricoruate dal Wieselcr : e sopra tutti rilevante il ratio del

Palladio
,
mito celebre

,
di cui H prof. 0. Jahn enumera e paragona le

scene syariate, pnde si yede rapprescntato nelle gemme incise, ne'bassi-

rilieyi o nelle pitture de' yasi antichi ,
e specialmente di due yasi insigni

qui pubblicati, 1'uno appartenente al Museo Borbonico etroyato alluyo,
1'altro del Museo Campana e proyeniente dall' Etruria.

II De Witte in un breye ma sugoso articolo, intitolato Doubles tttes
,

ricordando i Giani e le altre divinita bicipiti del Gentilesimo , distingue
.in cinque classi i monumenti greci c romani a doppia testa e di ciascuna

classe enumera gli esempii piii insigni che si yeggono nelle monete, nelle

medaglie, ne'marmi, nelle gemme e in altri cimelii antichi. II sig. Bacho-

fen, a proposito di alcuni dadi, yeniili in luce dai
sepplcri prenestini nel

1855, non solo si fa ad esporre le relazioni che Iiannp i dadi colle tombe,
manarra ed

interpreta
dilmsamcnte la parte, che essi hanno in molti miti

e misteri dell' antichita. Con sobria ma eletta erudizione il Cayedoni de-

f;criye e dichiara vcnti monete dell'Imperatore M. Aurelio Probo
;

il Fried-

lander illustra una figurina di saltatrice rappresentata in un piccol bronzo
romano del sig. Castellani ;

e 1'Henzen un' ara marmprea yenuta da Cere
al Museo Lateranense , insignc per un sacrificio taurile ivi scolpito e per
V iscrizione che porta in fronte :

C MANLIO C F CENS PERPET
CLIENTES PATRO.NO

Serie IV, vol. II. 15 9 Aprile 1859
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dalla quale conosciamo il singplarissimo fatto di un Censore Perpetuo ml
municipio di Cere. Del medesimo Henzen e 1' interpretazionc di im'/scrt-

zione militare, scoperta
dal Cay. de Rossi dietro una lapide cristiana

della Galleria Vaticana, la quale dice:

D(iis) M(anibus), AYRELIO YICTORINO MIL(ili) LEG(ionis) II

PARTH(icae) SEYERIANAE Pfiae) F(elicis) F(idelis) AETERNAE
7 [cenlurioni] II1I PlL(o) POST(eriori) QYI RIXIT ANNOS XXX
MIL(itavit) ANNOS YIII PEG

(it) AYR(elius)

Quest' epigrafe , importante soprattutto per la menzione che fa della

carica di quarto centurione nella quarta coorte della 2.
a

legione partica,
da occasione al dotto Autore di illustrare gli prdini della mihzia

ro-^
mana e i

diyersi gradi degli ufficiali legionarii. Al qua! soggetto si

riferisce parimente un altro suo articolo : Sui Tribuni inilitari coman-
danti di coorti ausiliari, oye disctite e rettifica alcune sentenze intorno

alle coorti miliarie, esposte dal ch. Grptefend nel Philologus.
Ma di singolar pregio e diletto, per chi ama le classiche antichita di

Roma, sono senza dubbio i layori del Mommscn e del De Rossi. II

primo, oltre una lettera Sul fornice Fabiano indirizzata al De Rossi,
na un dottissimo articolo Sui modi usati dai Romani nel conservare e

pubblicare le leggi ed i senatusconsulti. lyi il celebre Autore della Sto-

ria Romano,, versatissimo com'
egli

e in tutt' i fatti di Roma, raccoglie
in breve e lucido quadro le notizie tramandateci dall' antichita sopra
tale argomento, al quale, benche a primo aspetto superticiale, si con-

nettono parecchie questioni di grande rilevanza. Percorrendo le varie

eppche della repubblica, egli narra, come le leggi proposte ai
suffragi

dei comizii del popolo prima si rogassero soltanto a voce dal magi-
strato p dal precone, poi si recitassero per iscritto, e i documcnti ma-
noscritti si conservassero presso i

conspli
e i questori o presso i tri-

buni
;
come le rogazioni scritte delle leggi da propprre

si tenessero espo-
ste per un certo

tempo in pubblico allo studio dei cittadini
;
come non

solo le leggi promulgate ma le rogate si inscrivesscro autenticamente

ne' libri pubblici, cio che diceyasi deferiiie all'erario. Nel medesimo
modo tratta dei senatusconsulti, dei documcnti autentici in cui eter-

navansi, degli archivii in cui custpdivansi, dei magistrati a cui se ne
affidava la custodia. Indi ragiona in ispecic della proposizione che di

certe leggi o senatusconsulti facevasi pubblicamente a memoria eter-

na, del luogo in cui promulgavansi, della materia sopra cui scrivean-

si. E finalmente cercando qual fosse 1' archiyio in cui pubblicamente
conservavansi i trattati eterni di confedcrazioni internazipnali, dimoslra

come questo fosse al Tempio della Fides populi Romani sul Campido-
glio, e com' esso fosse totalmente diverse dall' archiyio segreto delle

leggi conservate nel Tempio d\ Saturno. Al che aggiunge per appen-
dice alcune osservazioni sopra il supposto Tabularium in Roma, mostran-
doche il celebre Tabulario capitolino, di cui parla Tiscrizione del console

Q. Lutazio Catulo, dovette essereim archiyio speciale del
tempio

diGio-

ve, non gia 1'archivio questorio delle leggi, ch'era annesso al fempio di

Saturno.
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Del cav. G. B. De Rossi abbiamo due insigni lavori; 1'uuo sopra Le

stazioni delle sette coorti de Vigili nella cittd di Roma, 1'altro sopra le

Vicende deyli atti de'fratelli Arvali ed un nuovo frammento di essi. Nel

primo, facendosi ad empire una lacuna lasdata dal Kellermann, che e il

piu accurate illustratore della milizia dei vigili, prende a cercare come
fossero distribute nelle quattordici region! di Roma le sette coorti de'vi-

gili destinati contro gl'incendii, e in quali siti precisi fossero collocate le

loro stazioni
; questione di grave importanza per la topografia romana,

che anche dopo il Canina lascia non poco a desiderare. Di questa ricerca

gli ha dato occasione 1'aver cgli scoperto teste in un codice della biblio-

teca di Siena una pregevole ed inedita iscrizione della coorte quarta dei

vigili, dedicata a Caracalla; e la lunga pratica da lui acquistata dei mo-
nument! epigrafici, specialmente nel preparare il Corpus Inscriptionum
Latinamm * di cui e precipuo collaboratore, gliene

ha spianata la via.

Nella quale ha tolto a guida non qualsiasi iscrizione privata relativa ai

yigili,
da cui male si dedurrebbe la

topografia delle loro stazioni, ma ben-

si
1'epigrafi

sacre ai genii delle coorti o delle centurie, ititoli onorarii de-

dicati agli Imperatori dalle intere coorti, e altrettali monument!, i quali

appartenendo non ai membri
priyati di quella milizia ma al corpo di essa,

debhono essere stati posti e dedicati nelle stazioni proprie dei vigili e

percio infallibilmente conducono a conoscerne il sito.

Ora 1' esame di tai monumenti, nelle cui erudite particolarita noi non

entreremo, 1'ha condotto ai seguenti risultati. Delle sette stazioni cercate,

quattro gli vennero felicemente e con sicuri indizii rinvenute, quella cioe

della l
a

,
della 2*, della 4a

e della 5a
coorte: per le tre altre manca tinora

la luce sufficiente di documenti
,

solo sapendosi che la 3
a

coorte ebbe
stanza nella regione VIa

,
forse verso il mezzodi del Yiminale ,

che la 6
a

.guardava il foro romano e la sua regione, e la 7
a

il Trastevere. Ma delle

quattro note, la coorte l
a che avea in cura la regione YIP (Via Lata) e la

IX* (Circus Flaminius), ebbe la sua stazione, come 1'indico 1'Oistenio nel

secolo XVII ed ora viene meglio confermato dal De Rossi
,
la dove sorge

il palazzo Muti-Papazzurri (ora de' Savorelli
)

sulla piazza dei SS. Apo-
stoli, e forse, atteso la grandezza deli'editizio, stendevasi ad occupare lo

spazio di cjuel che oggi e il convento e la chiesa di S. Harcello. Tra le

iscrizioni ivi trovate, leggesi la seguente in un grando e bel piedestallo :

GENIO
COHH PRIMAE

AY -MAXIMILIANVS
VIR CLARISSIMYS
PRAEF

'

YIGILIRYS

I Lsso c destinato a comprenderc il tesoro ainplissiino delle iscrizioni latiue trovate in tutte
le rejjioni dcll'antico orbe Romano; e 1'Accadcnria di Berlino che ne ha preso 1'assunto ha afGdato
la cara di raccoglierle c di allestirle per la pubblica/iono a quattro de'piu valenti archpologi,
4]uali sono I'>derigo Ritschl, Teodoro Mommsen, Guglielrao Henzen e Giambattista De Rossi,che dal <85o stanno attendendo alia grand' opera. Ella sara per 1'cpigrafia Jatina quel che e

per la greca il Corput inscriptionum graecarum di Augusto Bockh, cominciatosi a pubblicare
nel 1 800 e oraiuai condotto a tormine dalla medesima Accademia di Berlino.
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La 2
a

coorte sopravvcgliava alia regione Ya
( Esqmlina }

;

e alia IIP

(Isis et Serqpis)
ed ebbe stanza tra S. Bibiana c il monumento dell'acqua

Claudia ossia Porta Maggiore , yicino alle grandi royine degli"orti Lici-

niani, conosciute sotto il nomc di Minerva medica. La i
a
coorte, vigilan-

do Ja regione XIIa
(Piscina publica), e a fuianto pare la XIa

(Circus Ma-
ximus), lu alloggiata sull'Aventino, non si puo dire appunto il dove

,
ma

probabilmente nelle vicinanze di S. Alessio o di S. Saba
,

ncllc quali
chiese furono trovate memorie di quella coorte

, che doveano esseryi

trasportate da poca distanza. Finalmente la coorte 5
a

,
a cui appartonova

la regione celimontana
,

era iyi stanziata yicino alia Navicella doy' e la

villa Mattei.

Considerando la distribuzione di queste stazioni, si vede com'elle era-

no collocate verso le mura e yicino alle porte del recinto di Scrvio Tul-

lio. Infatti la l
a

appie del Quirinale giace sotto la linea delle mura Tullia-

ne e probabilmente a pocbi passi dalla porta Sancjuale, che sembra esse-

re stata nella salita della Dataria; la 2a
a S. Bibiana e quasi contigua a

quelle mura ed all'aggere; la i
a e in quel lato appunto dell'Aventino, do-

ve ancora si veggono grandi rcliquie della cinta rulliana e dov'crano le

portc Nevia e Raudusculana; la 5a
nella villa Mattei e ricinta anch' essa

dalle mura di Scrvio, e sta vicina al sito dove sembra cssere stata una

porta non ancora ben nota. Dal che pare che Augusto, a cui risalc 1' isti-

tuzione del corpo dc'vigih e percio anche dei loro alloggiamenti, nel di-

stribuirli mirasse all'antica distribuzione notlurna della famiha publics,
la cjuale, come ci narra Paolo ne' Digcsti, tutta la notte per cagione de-

gl'incendii circa portas ct miiros disposita erat, quac imle, si opus esset,

evocabatur.

Nell'altro lavoro sopra gli Atti de'fratelli Arvali, il De Rossi prende a

illustrare la oscura storia di questi Atti, importantissimi neU'epigraiia ro-

mana, giacche, dice egli, dopo i fasti ccnsolari e trionfali non v' ha ccr-

tamentc serie di memorie ed annali incisi in marmo nett eterna citta per
svariatissima copia di notizie storiche d'ogni maniera piii prcziosa di

questa. Intorno ad essi gran lume sparsero gl' immortali studii di ^lonsi-

gnor Gaetano Marini, e dopolui altri archeologi, ma non si che non re-

stino molti problemi a risolverc. Tra questi era precipup il determinare

il sito pv'eran collocati gli annali marmorei del collegio Arvalico. Boa

sapeasi dopo il Marini, che le tavole di questi annali erano affisse agli
edifici posti nel luco spettantc a quel collegio, luco sacro alia dea Dia
al quinto miglio della Via campana. Ma dove fosse questa Via cam-

pana e quel luco, c come auelle tayole fossero ite in diversissimi luo-

ghi disperse, non era fra gli eruditi ben certo. Ora il De Rossi coor-

dinando tutti gl'indizii antichi e recenti e confermando 1'opinionc del1

Melchiorri
,
mostra quel sito essere circa al quarto miglio della Via

portuense, cola dove ne'primi
anni del secolp

XVI furono ricoiiosciu-

te, non anco smosse dalle lor sedi, nove basi con titoli onorarii dedi-

cati agl'Impcratori arvali, dove nel 1570 furono scavate e indi rcca-

te a Roma diciannove tavole Arvalichc, e nel 1699 furono
dissepolte

altre due grandi tavole contenenti gli atti Arvalici dell' eta di Tito e

di Commodo, e donde pur teste (nella vigna Ceccarelli) sono yenuti

in luce quattro nuoyi frammenti, dal ch. Ilcnzen in questo stcsso vo^-

lume illustrati. Ed ivi infatti, come ha dimostrato ilBiondi, correa la
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via cauipana tra il flume e la via portuensc; c il campo, da cui tantc

mcmoric Aryalichc sono uscile in luce, troyasi appunto corrispondere
al quinto miglio di questa via campana. lyi adunque era il sacro bo-

sco della dca Dia, in mezzo a cui sorgea il tcinpio della Dea, e altri

editici sacri degli Arvali
; iyi

stavano le statue dei nove Imperatori
Arvali, ed ivi gli Atti Arvalici incisi in marmp ornavanp le pared del

tempio e dei vicini edifici, e quando lo spazio pin non basto, cioe nei tem-

pi ultimi, furono collocati qua e la nel bosco in lapidi anche ppistografe.
Nondimeno i monumenti degli Arvali troyansi dispersi in yarie al-

tre parti. Tra le macerie dell'Aventino ', dai scpolcri della basilica Va-
ticana

,
e recentemente dal cemetero di Callisto tra le Yie appia ed

ardeatina si sono tratti monumenti Arvalici, certamente mutati dall'an-

tico lor sito. A rendere ragione di siftatta dispersione, e d'uopo riflet-

tere che in sul iine del quarto secolo, cominciato ad abolirsi il culto

idolatrico, anche il luco della dea Dia dovette esscre sconsacrato, vio-

lato c messo a coltura; mentre il tempio della Dea, come tanti altri

templi pagani , rimase in piedi e pote durare mold secoli. Quindi i

marmi Arvalici collocati ncl bosco dovettero facilmente andar
rptti

e

dispersi, e i Cristiani se ne senirono ne'loro sepolcred al Vaticano,
al cemetero di Callisto e altrove : laddove le tavole affisse al tempio
durarono con esso e rimascro sepolte nel luogo antico, donde poi so-

no tornate in luce. II die si conferma da una circostanza notabilissima,
che cioe i marmi dispersi sono per lo pin de' tempi posteriori, mentre
i rimasti nel primo sito appartengono all' eta piii antica del collegio

Arvalico; il quale liori dall'eta d'Augusto fino all' Imperatore Gordiano.
Con Gordiano infatti cessano tutte le memorie degli Arvali: il che non
sembra un mcro caso, ma forse prova che sotto Filippo, successore di

Gordiano, il collegio Arvalico fu abolito o
incprporato

ad un altro so-

dalizio, per escmpip a cjuello de'Salii, o dall' antica nobilta degradato
tanto, che non merito piu oltre 1' onore di avere memorie, titpli

ed atti

segnati in pubblici monumenti. A queste dotte disquisizioni intorno ai

fasti dei sacerdoti Arvali, il De Rossi aggiunge )'
illustrazione di quel

recentissimo frammento Arvalico, che
poc'anzi

abbiam dctto esscrsi tratto

dal cemetero di Callisto, e ch'egli trovo in un ambulacro del primo piano
sotterraneo, tra le macerie del campo soprastante cola precipitate.

I Vcggasi pel Pulleitino dcll'Instituto del <8oo 1
J

illustrazione data dal De Rossi di un

insigne fraramento di tavola arvalica, allora trovato sull'Avcntino; sul qua! montOj raa in al-

tra partc, rrasi pure rinvcnuto un altro frammcnto simile, ai di del Fabretti.

'
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. II S. Padre a S. Maria sopra Minerva 2. Ilpio isti-

tuto di dotazione 3. S. Congregazione dei Riti 4. Studii teologici
5. Conversione 6. Apertura della via ferrata di Civitavecchia 7. Via
ferrata centrale italiana 8. II Principe di Galles al Collegio irlandese

9. Partenza di Principi 10. Lo Stato Pontificio giudicato dalla Gaz-
zetta di Augusta.

1. II Santo Padre, ayendo seco in carrozza due Cardinal! delle due

grand! nazioni cattoliche Francia ed Austria, gli Em. signpri de Bonald

Arcivescovo di Lione e Rauscher Arciyescovo di Vienna^ si condusse, il

di della SS. Annunziata, alia chiesa di S. Maria sopra Minerva, apparte-
nente ai RR. PP. Predicated

, per assistervi alia solita cappella. Termi-
nata la quale, Sua Santita degnossi consegnare a due deputati dell' istitu-

to dell'Annunziata la somma di cento scudi
d'pro,

destinati a doti che so-

gliono, con molte altre, essere ogni anno distribute da quel luogo pio. Gli

Em. Cardinal! fecero
, allp

stesso scopo ,
1'offerta consueta di uno scudo

d'oro. Due altri deputati ebbero poi 1'pnore
di presentare al S. Padre

quelle donzelle che, conseguita la dote, si dispongono ad abhracciare la

vita religiosa.
2. II pio istituto di dotazione della SS. Annunziata suole, ogni anno,

pubblicare, in tale circostanza, il numero delle doti conferite. Esse nel

1859, furono 710 della somma totale di scudi 22, 390. Ogni anno poi
1'Istituto aumenta il numero delle doti ; il che prova la sua saggia ammi-
nistrazione. Giacche nel 1839 le doti non furono che 363, della somma di

scudi 11, 798, 75. Dal 1839 fino al presente, le doti furono 12, 233
;

della somma totale di scudi 389, 821, 35.

3. II giorno 15 di Marzo, si aduno, nel Palazzo Apostolico Vaticauo, alia

presenza del Sommo Ponteticc, laS. Congregazione de' Riti per la discus-

sipne dei miracoli da Dio operati per riiitercessione del veil. Servo di

Dio Benedetto Giuseppe Labre, pellegrino 1'rancese. Questi, nato in Amel-

des, nella dioccsi di Besanzone li 26 Marzo del 1748, dopo passati i pri-
mi suoi anni nell' esercizio delle domestiche yirtii

,
nel 1770 diessi a pel-

legrinare, per ispeciale chiamata divina, ai piu celcbri santuarii di Fran-

cia, Italia, Germania, Spagna e Svizzera, con grandi stenti e fatiche, e col

cuore sempre in Dio. Dopo dodici anni di pellegrinaggi, in eta di 35 anni
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mori santamcntc in Roma, il Mercoldi santo dei 16 Aprile del 1783. II

suo corpo riposa nella chicsa di S. Maria do' Monti. Dopo i solili proces-

si, la santa memoria di Gregorio XVI dichiaro croiche Ic sue virtu li 22

Maggio del 1842.Proposti poi i miracoli accaduti dopo la sua morte all'e-

same della S. Congregazione dei Riti, il 10 Gennaio del 1857 fu tenuta

la prima congregazione detta antipreparatoria, ed il 15 Dicembre del

1857 la seconda, detta preparatoria: e quindi nel detto giorno dei 13

Marzo si tenoe la congregazione generale, in cui furono proposti i mira-

coli alia discussione, dinanzi al Sonimo Pontefice.

Nella stessa Congregazione fu proposto
il dubbio : An, stante approba-

tions
martyrii,

causae martyrii, tnum miraculorum, indulta a quarto
miraculo aispensatione ; tato procedi possit ad solemncm ten. Servi Dei

loannis Sarcander beatificationem.
4. L'Accademia teologica, stanziata nell'Universita romana della Sapien-

za, avendo aperto nello scorso anno il consueto concorso, istituito dal pio
sacerdote romano Giuseppe Righetti, col premip di scudi 50, per una
dissertazione latina sopra le opere de' Santi Padri

;
trasse a sorte il tema

seguente : De Palribus qui act primum saeculum pertinent, critica insti-

tuatur disquisitio: hand exceptis S. Clemenle romano Pontip.ce etS. Igna-
tio Antiocheno. Fra gli accademici cpncorrenti fu giudicato degno del

premio il sig. abate don Antonio Agliardi bergamasco, per la copia di

dottrina e di erudizione con cui seppe svolgere 1'argomento, e cornspon-
dere pienamente allo scopo dell'istituzipne.

Dei dieci poi che concorsero al premio per la diramazione degli studii,

proposto dalla Pia Cnione di S.Paolo Apostolo, riporto il premio di 30 zec-

cbiniromani Cesare Roncetti romano, gia alunno del Seminario Romano,
do\e ora e prpfessorc sostituto di matematica. Un secqudo premio fu poi
conceduto al signer D. Giaciuto Arcangeli, della diocesi di Rergamo, dot-

tore in teologia, del Collegio Cerasoli nel Seminario Romano, ed al signor
D. Luigi Lazzarini, romano, dottorein teologia. II tema della dissertazio-

ne, da scriversi in quindici giorui, estratto a sorte tra cinquanta proposi-
zioni di diritto pubblico ecclesiastico, era il seguente : In christianoriim

matrimoniis
,
sola Ecdesia, iure proprio, potest impedimenta dirimcntia,

constituere. Leges vero magistratus civ His, si quas de matrimonio tulerint,
nonnisi de effcctibus civilians intelligendae sunt. L'altro esperimento da

farsi, dopo compito il primo layoro, senza aiuto di libri, in cinque ore,
fu sopra il seguente tema : Utrum Episcopi et principes saeculares pos-
sint ponere impedimenta impedientia matrimonium chrixtianoriim. Et

quatenus affirmative, quibus conditionibus id possint efficere. E da ag-

giungere che i censori fecero grande elogio dell'esito di questo concorso:

si che sono pure stati creduti degni di lode gli altri dei dieci concorrenti

che non sortirono il premio. II che notiamo a seniprc nuova conferma
del qu&nto fioriscano in Roma i seven studii delle scienze sacre.

5. II giorno 7 di Aprile, nella chiesa dell'Ospizio Apostolico di S. Mi-

chele, allajpresenza
dell' Em. Cardinal Tosti, Yisitatore Apostolico e Su-

periore del pio luogo, e coll' assistenza di tutti i gioyani dell'Ospizio,
tece solennemente 1'abiura un protestante calvinista. I giovani della scuo-

la di canto
eseguironp prima un Miserere dello Zingarelli e poi un Te-

deiim. Compita la funzione, fu cosa che inteneri gli astanti il vedere come
tutti quei giovani si

affollarpno
in sacrestia intorno al convertito, strin-

gendogli la mano ed abbracciandolo con grande affetto e consolazione.
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6,'Un treno diesperimcnlo ha percorso, il di 25 di Marzo, la ferrovia di

Civitavecchia, venendp a Roma in due ore e mezzo, e tornando quindi a

Civitavecchia. L'esperimento riusci felicissiino, e si conipi in mezzo alle

acclamazioni della folia accorsa ad osservare il compimento di mi fatto

lungamente desiderato. II giornp segueiite gli ingegneri del Governo e

quelli della Sociela si sono recall all'osame officiate de' lavori
;

il qual esa-

me e necessarip prima che sia aperlo il pubhlico corso della linea.

In questo primp viaggip,
i signori De Brousse e lloudry, inlraprendenti

della slrada, partiti da Civitavecchia alle 6 7, del mallino con 240 viaggia-

Ipri, quasi Uvtti pescalpri, dopo una i'ermala di mezz'ora a
Palp, doveca-

ricarouq grande quanlita di pesce (
offerta poi al S. Padre, ai Cardinal!

ed ai Minislri di Sua Santita) , giunsero felicementc alia stazione di Porta

Portcse alle nove e mezzo. E recatisi direllamcnle a S. Pielro in Yali-

cano, fecero un'ofierta alia Sagrcstia ;
indi udirono la S. Messa falta da

loro celebrare espressamenle. Andati poi a S. Maria Sopra Minerva, men-
tre vi si leneva la Cappella Papale, ebbero 1'onore di essere presenlali
nella Sagristia, al S. Padre. II quale poi,rilornalo nei siioi appartamenti
al Valicano, Irovo nella Sala Regia i pescalori; i quali gli oftersero anche
essi il loro presenle di pesce con una breve ppesia latina '. II S. Padre

degnossi leggere i vcrsi, gradire 1'omaggip, e rivolgere benigne parole ai

pescalori, cm comparti 1'apostolica b-enedizione e una medaglia di divo-

zione. Anche i signori inlraprendcnti ebbero dal S. Padre una
leslimp-

nianza di suo sovrano gradimenlo. La sera, il convoglio riparti per Civi-

tavecchia, inalbcrandolabandiera pontificia, in mezzo ad una folia slraor-

dinaria di popolo accorso da tulle !e parti a Porta Porlese.

7. I lavori della via fcrrata centrale italiana, nella
parle piii vicina alia

cit'ca di Bologna, sono, secondo i ragguagli che ne da 1' egregio giornale
1' Osservatore bolocinese

,
mollo bene inoltrati. Giacche, dalla stazipue a3

Reno, Fargine della via e compiuto e sopra esso gia e poslp il binario

principale, in ^uisa che serve at trasporto delle ghiaie c d'altri material!.

La stazione poi, che e imp del lavori piu imporlauti, e stendesi sopra una

superficie rettangolare di piii che 15 ettari, e anche molto innanzi nelle

varie fabbriche che debbono fame parle. Dalla stazione al Reno sono con-

dolle a termine tulte le opere a uiano
;
e tra csse il soprapassaggio a Ber-

talla, il
ponte

sul lorrente Rareno deviato, e quello sul canale Navile.

Pressoche linito e pure il gran ponte sul Reno, composlo di 15 archi da

yenli melri di coma. Nella porzione di linea al di la del Reno, nella pro-
vincia di Bologna, il binario e posto lino alia via provincial di Persicelo

e dalla Samoggia a Caslelfranco
;
e sono pure fmile pressoche tutte le

opere e le stazioni secondarie.

_

^ I
versij dottati tlal ch. Profossorc Francesco Massi, sono i soguonti:

JUazime Plscolor, cui retia crcdila Pdn',

Cymbaque tarfareis nun<)uam dcmcrsa prorrHis,
lias tibi primilias olfcrt r'ui frm-a, -jtisrein

Aequore ti/rrheno caplinn , diim snnjit ah mulis

Vinjiins alma dies, sly/jiitm <]uac conlcrit aitquem.

Accipc: sit piscis pracdac mninris iniayo.

Namtjue per Antonio*, ri'liri iatn Iramilc, cainpos

I'ndique truxvectae Jtoinana ad movnia ycHtes

Largius advenirnt. Ta rrtia in>/sHr<i lendes,

Armaque perfringens, Orbem quae saeca

Divinum attollcs oplatac pads Olirum.
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8. L'AHezza Reale del Principe di Galles, il di della festa di S. Patrizio,

Apostolo dell' Irlanda
,
onoro di sua presenza il Collegio nazionale irlan-

dese, a S. Agata alia Suburra. Ricevuto dai moderatori del Collegio, il

Principe visito il luogo, e si trattenne coi giovani alunni, che andarono a

gara nel tributare all'aiigusto Principe i loro sentimenti di gratitudine per
1'onore riccvuto con quella visita.

9. II giorno 13 di Marzo partirono di Roma per Livorno V Arciduca
Ranieri d' Austria, T Arciduchessa Maria sua consorte e 1'Arciduca Gu-

glielmo ;
i quali, dopo aver visitato, durante il loro breve soggiorno in

Roma, i piu important! monument! sacri e profani, vollero, prima
di par-

tire, accomiatarsi da Sua Santita, cui pprsero omaggio delta tiliale loro

devozione, e disceudcre nci sotterranei della Basilica Yaticana per vi-

sitant le sacre rcliquie.
Partirono pure da questa capitale, il giorno 28 di Marzo, il Re e la

Regina di Prussia alia volta dirs'apoli.
11 due di Aprile poi partiva da Roma, con un treno speciale della fer-

royia
di Civitavecchia, la Granduchessa Maria di Russia, che partita

all' una ed un quarto dopo mezzodi
, giunse a Civitavecchia alle 3 e

10 minuti, ayendo percorsa in un' ora e 55 minuti 1' intera distanza di

73 chilometri. Alle 6 pomeridiane lo stesso convoglio faceva ritorno a

Roma, riportandovi gli augusti figliuoli di sua Altezza.

10. NdYOsservatore bolognese del 1* Aprile troviamo citato un giudizio
che, dellc condizioni dello Stato pontificio, d.a la Gazzetta universale d'Au-

gusta, giornalc tutt'altro che favorevole alia Chiesa ed aiPapi.La citazio-

ne e molto opportuna pei tempi presenti, e la riportiamo percio secondo la

versione del suddetto giornale. Quando si e vissuto per lungo tempo in

questo Stato, e quando si sono comprese le difficolta che si presentano per
rettamente giudicare del paese e della sua forma di governo ; allora si

puo apprezzare cjuanto sia difficile agli stranieri il formarsene una giusta
idea anche solo in genere; ed allora si puo conoscere che non e si agevole
1' intenderc

,
come si conviene

,
la natura intima del governo patriarcale

del papato, in cui si riunisce un doppio principio, politico e reiigioso. Se
tutto questo si conoscesse, bisognerebbe giungere alia conclusione che, se
le legp e le istituzioni non sono

pttime , esse sono pur tuttavia di molto

superiori a quelle degli altri paesi, in quanto alia filosofia e sapienza della

legislazione. Nel considerarle attentamente si e bene spesso tentati a cre-

dere che le presenti istituzioni sieno state fatte per gentc al tutto dotta
;
e

se noi, colnostro settentrionale modp di pensare, vogliamo indagare come
siano state create simili istituzioni

,
arriveremo al punto di dire che i

Papi aveano sotto gli occhi un tipo perfettissimo di ordine sociale e politi-
co. Yi sono senza dubbio mancanze e difetti nel sistema presente del go-
verno pontificio : ma ne questi ne quelle posspno essere tolte da un estra-

neo o aa un Congresso. E noi cpnfessiamo sinceramente e francamente
non esser tali da richiedere un violento e precipitate rimedio. II papato
nella sua

legislazione
si e bensi avanzato lentamente, ma e giunto pero ad

una sommita, a cui niun altro Stato del mondo e giunto ancora. Non v'ha

legislazione al mondo che abbia piu rispettata la liberta dell'iiomo, quanto
quella che vige negli Stati della Chiesa. Colui che nontrami congiure o
non susciti novita religiose e sicuro di vivere tranquillamente. La parola
in ispecial modo e piu libera che in qualunque altro luogp ;

ed appunto
questa larga liberta e la cagione principale delle tante ingiurie ed accuse
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che tuttodi si scagliano contro il goyerno Pontificio. A questo si convengo-
no ycramente quelle parole : il suo stato e migliore delta sua fama.y> Cosi

la Gazzetta di Augusta ; la qualc poteya anche aggiungere che
,
se il di-

ritto avessc sempre quella forza, che molte volte la forza si arroga, molti

di
quclli

che pretcndono riformare lo Stato pontificio, verrebberq in esso

ad imparare il come riformare se medesimi. Ma e a sperare che il diritto

avra la sua forza : essendoche e cosa ormai nota quella che eloqucnte-
mente espresse il P. Felix, nclla sua conferenza, tcnuta teste in Nostra
Donna di Parigi ,

colle seguenti parole , riportate anche dal Giornale di

Roma del 6 Aprile: Ogni potentate qualunque sia
,
Console

,
Re o Im-

peratore, che osera abbassare, per ingrandire se stesso, questa alta mae-
sta del Papato, sentira le rappresaglie dell' ira divina e dell' umano dis-

prezzo ricadere sulla sua fronte. Al contrario ogni potente che a que-
sfautorita dara, collo scudo della sua forza e coll'affetto del suo cuore, I'o-

nore del suo risnetto e della sua obbedienza, sentira scendere sopra di se,
coi prestigi della piu grande autorita

,
le benedizioni insieme unite della

terra e del cielo.

STATI SARDI (Nostra corrispondenza ) 1. La notizia del Congresso 2. II

conte di Cavour a Parigi 3. Giornali per liberalizzare il Clero -
4. Accuse contro i Parrochi 5. Tentativi falliti per un'imposta sul

gas 6. Bilancio piemontese pel 1860.

1 . L'annunzio d'un prossimo congresso dejle cinque grandi Potenze

per definire ouel non so che
,
detto la questione italiana

,
non consolo

certamente i nuoni Piemontcsi
,
come quelli che in questo fatto vedeva-

no una soverchia condiscendenza verso la
riyoluzione ,

e una yiolazio-

ne dei diritti de' Governi italiani, e della loro indipendenza ;
ma in pan

tempo fu un colpo mortale contro gli italianissimi e le loro speranze. IGssi

ne menaronq grandi rumori,^e non rifiniscono ancora dal lamentarsene

con solenni imprccazioni. E tempo di fmirla, grido il Diritto del 26 di

Marzo, coi prudenti ossequii, con le cieche sottomissioni, con
gli

scaltri-

menti umili c confident!
nelj'altrui protezione. Di due cose poi si dolse-

ro principalmente gli italianissimi; i una che il Congresso potesse impedire
Ja guerra, e le conseguenze che se ne ripromettono ; 1'altra che ilPiemonte
fosse escluso dal Congresso medesimo, e gli fosse cosi negata quell' ege-
monia, che da tanto tempo siarrogano i nostriMinistri. Ma, cio che al Go-
verno spiacque principalmente, si fu d'avere avuto notizia del Congresso
cogli altri

rnqrtali,
e di non esserne stato consultato. Riusci questo fatto cosi

strano alMinistero piemontese che, sulle prime, non sapea credere alia nuo-

va del congresso ;
si che Y Opinion? la ne^o ricisainente, in forza

d'infor-
mazioni avute da sicure fonti. Quando poi yenne conferniata la notizia e

po sta fuori d' ogni dubbio
,
allora i Ministri radunaronsi a consiglio e la

conferenza fu tanto tempestqsa, che se ne parlo molto per Torino, ed anche
un po'ne giornali. II conte di Cavour, dicesi,volea che si abbracciasse un

partito disperato, e si passasse il Ticino come nel Marzo 1818
;
ma vuolsi

che il Mimstro della guerra, Alfonso La Marmora, si opponesse con tutta

1' nnima a questo disegno per molte ragioni ;
sia perche nol riputava leale,

sia perche non avea ancora compiuti i preparativi della guerra, sia per-
c lie vedea in cio gravi pericoli pel

Piemonte
,
nel caso che gli mancas-

sero
gli

aiuti di Francia. Sciolse la questione un dispaccio che chiamava
a Parigi il conte di Cavour, in nome dell' Imperatore Napoleone III

;
ma
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nel nostro giornalismo resto un ccrto mal umore contro Alfonso La Mar-

mora, 11 quale non trovasi all'altezza de' tempi, come disse il Movimento
di Geneva.

2. La sera del 24 di Marzq il conte di Caypur parti dunque per Parigi,
dove I'lmperatore 1'avea chiamato, afline:

d'indprargli la pillola, secondo

YIndependence Beige . II giqmale della sinistra, intitolato il Diritto, die al

conte le sue istruzioni, raccomandandogli di non mendicare elemosine, e di

non accetfare condizioni chc umiliano. Dite, cosi il Diritto al Cavour, dite

che nelle condizioni present! una ritirata della Franeia sarebbe fatale non
meno all' Italia

,
che alia Francia stcssa

;
chc la

politica
dell' Ipiperatore

perderebbe ogni prcstigio tanto dinanzi ai popoli , qnanto dinanzi alia

diplomazia; che questa sconfitta metterehbe a gran repentaglio le sort!

stesse del suo trono. lo non so se il conte di Cavour abbia recitato il

discorso die gli ha imboccato il Diritto. Egli ritorno in Torino il primp
giorno di Aprile, e ignoro se abbia ppitato

con se da Parigi, quello chc i

Frances! chiamano : le poisson d'Avril. La Gazzetta del Popolo avendo

proposto per la sera una dimostrazione in favore di sua eccellenza, essa

ebbe luogp: solendo questa gazzetta essere ora obbedita piu che le legit-

time autorita. Non credo pero che la folia fosse cosi numcrosa come quella
che il

sig.
conte s' ebbe il 18 di Ottobre del 1854, quando si volea ap-

piccare il fuoco al suo palazzo ;
del che restano ancora le tracce nelle

grosse sbarre apposte alle sue porte ed alle sue fmestre.

3. >lolti tentativi si fecero nel nostro Stato per Uberalizzare il clero,

intraprendendo la pubblicazione di
giprnali

sedicenti religiosi ,
e nello

stesso tempo italianissimi. Sorse percio in Tarino, qualche mese fa, la

Stella d'Italia, che non tardo a tramontare per difettp
di lettori. Venne poi

YOlivo di pace, che in capo ad alcuni mesi
,
dissecco

per
mancanza d'ali-

mento. Ora la Stella d'Italia e rinata. Ma risplende a una luce assai de-

bole, e senza il telescopio d'Herschell non si riesce a scoprirla nella nostra

capitale. In Genova apparve ora un giornale della stessa farina, intitolato

YAmico; il quale, per prima cpsa, prese a combattere il Cattolico e strinse

fraternita col giornale inazziniano La Xazione. In Tortona da alcuni mesi

pubblicavasi ipure un giornale, intitolato la Liberia cattolica, lodato dalla

Buona Novella, giornale protestante ;
e che in quest' ultimi giorni stamno

articoli da far invidia a qualunque giornale piu democratico. L' esimio

Yescovo di Tortona stimo debito suo di spedire una circolare ai sigg. Par-

rochi, sotto la data del 23 di Marzo, dove condannava la Liberia cattolica

le cui
aspirazioni e tendenze sono hen lung! dal corrispondere al titolo

che porta m fronte . La Liberia cattolica stampa in capo al suo numerp
del 30 di Marzo la circolare del Yescovo di Tortona, e lodevolmente si

sottomette a questa implicita condanna.
4. Per molti giorni di fila la Gazzetta piemontese pubblico un avviso

del Ministero della guerra, il quale prova che la chiamata dei contin-

genti fu un grande sacritizio per la maggior parte dei
npstripaesi. Imper-

ciocche il Ministero attestava, che gli pervengonp molti ricorsi per otte-

nere cambio di corpo, oppurc dispensa dal raqgiungere le insegne a fa-
vore di militari delle classi provinciali teste chiamati sotto le armi.
I giornali delle diverse province dello Stato ci raccontaronp le scene

pietose avvenute principalmente dove sono stradeferrate, il giorno della

partenza
dei contingent!. Imperocche que' disgraziati recavansi allo sca-

jo delle stradeferrate insieme colle loro mogli, madri e figliuoli, e davano
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in un dirottissimo pianto
al momcnto di separarsi, incerti se si sarebbe-

ro riveduti niai piii
in questo mondo. Era ben naturalc che queste

scene di desolazione provocassero in yarii
paesi molti mali umori, e

una grande avYersipne a quclla politica, cbe ci chiamo addosso tante dis-

grazie. Ma i
giprnali

libertini ne attribuirono la colpa al clero, accusan-
do i parrochi c i predicated di secondare la discordia nel paese, e stam-

pando molte menzogne e calunnie, le qiiali furono
seguite da

cjualche ar-

resto. Tali accuse si diressero principaimente contro il clero della diocesi

di Genova
;
e 1'autorita secolare ne mosse lagnanze a quell'Arciyescoyo ;

il quale, sotto la data del 26 Marzo, credette doyer pubblicare percio una
sua circolare.

5. II Senato delRegno die ultimamente una seyera lezione al
dottqre

Gioyanni Lanza, Ministro delle Finalize, il quale, di suo pieno arbitrio,

ayeya stabilito una nuoya imposta sul
gaz, ed obbligati gli esattori a ri-

scuoterla fin dall'anno 1858. Quando poi ebbe incassato il danarp presento
al Parlamento il disegno della legge che ayeya gia fatta eseguire. Quan-
tunque la Camera dei Deputati abbia dallo Statute la missione principale
di ycgliare sopra il Goyerno nello stabilimento delle imposte, e per conse-

guenza il Mimstero debba
precedentemente presentarc alia Camera elet-

tiya tutto cio che riguardafa tinanza : pure essa approvo quanto ayea fatto

il dottor Lanza, e lo assolse dalla commessa illegal ita. Non cosi il Senato
del Regno ,

il quale troyo assai graye 1' illegalita commessa dal Mini-
stero e ridicola un' imposta sul gaz. Laonde rigetto la legge con gran
maggioranza di yoti. E sebbene il dottor Lanza avesse fatto osseryare ai

Senatori che esisteyano gia due decreti reali ed un regolamento relatiyi a

questa imposta sul gaz, e che, rigettando il suo disegno di legge, ayreb-

berp recato disdoro al ministero, appiccandogli la fama di leggerezza; tut-

tayia i Senatori npn si lasciarono commuovere da cosi fatte osseryazio-

ni, e stettero fermi nel yoler rigettata la legge. II yoto del Senato, dis-

se il Diritto del 30 di Marzp n.
e 77

,
e una lezione seyera al signor

Lanza di legalita, e di principii amministratiyi. La mettera egli a pro-
iitto?Non osiamo crederlo. Respinto da

suqi
antichi aniici, nulla, anzi

men che nulla nel gabinetto, deriso da suoi ayycrsarii, che fa nel Mi-
nistero il sig. Lanza? Un uomo che non comprende, o'che nonyuol com-

prendere una simile posizione, e che non sa misurame le conseguenze
capira mai il significato del yoto del Senato? \1 Armenia poi si ri-

yplse alle cinaue grandi Potenze affinche, yolendo esse cessare tutto

cio che y'ha a anormale in Italia, non dimenticassero \anomalia d'una

imposta sul gaz nel secolo dei lumi, ed un' imposta non sancita dal Par-

lamento sotto un Gpyerno costituzionale.

6. Lo stesso Ministro delle Finanze, Dottore Gioyanni Lanza, presento
alia Camera una sua

relazipne sopra i bilanci passiyo ed attiyo pel 1860.

Eccoyene le cifre principali

Entrate. . L. 149,343,141 18

Spese 157,805,376 18

Quindi un deficit di 8,461,835
-

Eccettuato il bilancio passive del Ministero dell' interno
, tutti gli altri

bilanci presentano un aumcnto nelle spese ordinarie. II Ministro Lanza

coglie 1 occasione della presentazione de' bilanci per dare uno sguardoi i- y
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sulla situazionc presente del Tesoro alia scadenza dell' esercizio 1860.
Lascia da parte le spese che si faimo c si faranno per gli armamenti, giac-
die qucsle debbono eostituirc un couto particolarc, cd osserva die il disa-

yanzp, alia scadenza dell'esercizio 1859, si elevera a L. 13,543,669 09
;

a eui aggiungendo la passivita risultante dal prpgetto del Bilancio 1860,
dedotti i fondi di estinzione

,
si ha la cifra di L. 15,743,669 09. Ma

1' ultimo prestito importando nuoye spese pel pagamento degli interes-

si, e non essendo accennate uel bilancio altre spese pel catasto, il Mini-

stro, soramato il tutto, yicne aquesta conclusione che, alia fine del 1860,
aoi avremo un disavanzo di L. 23,343,669 09. Deplorabile condizio-

ne e questa ;
c per uscirne in qualche modo, il Ministero s' e gettato alia

disperata nel partito della gucrra ; affinche, in qualunque caso, i suoi er-

ron economic] ed amniinistratiyi possano venire coperti dallo strepito

degli eventi.

LOMBARDO YEISETO. (Noslra corrispondenza). 1. Buono spirito del

popolo 2. Mala educazione 3. 1 deposit! posti in salvo 4. Smen-
tite a giornali sard! 5. II partito Mazziniano 6. Beneficenze del-

TArciduca.

1. Per quanto cerchino di far runiore i partigiani della sommossa e

della guerra, pure bisogna confessare che, ira noi, in generate, il popolo
si mostra ora assai meno propenso alle noyita che non nel 1848. Al che

coiitribuisce non pqco la memoria, ancor fresca e dolorosa, di quanto si eb-

be a soffrire per gli inganni e le illusionidi allora: delle quali ancqrapre-
sentcmente si sentono le conseguenze. Al qual raiTreddamento di entu-

siasmo contribuisce non poco la paura della venuta di truppe forastiere.

Essendoche il nostrq popolo molto bene si ricorda di cio che ebbe a
sof;

rire, nelle passate iiiyasiom, dei saccheggi, delle rapine, dei soprusi
di ogni latta, che furono anche fatti sempre meglio conoscere da molti la-

vori storici
popplari

del Cantu e di altri. Tutto cio fa che ora le nostre po-

polazioni
non si lasciano si facilmente trarre all' amo, per quanto siano

lorti le seduzioni. Ne il partito riyoluzionario puo percio contare molto so-

pra il
popolo: il che eun gran bene in questi paesi e in questi tempi.

Un'evidente proya di quanto asserisco si e la risposta che, col fatto ,

diede il popolo all'ordine del Governo, che chiamava a' loro reg^imenti i

soldati cne trovavansi in permessq. Giacche risulta da relazioni ufficiali

che, in pochi giqrni,
35 mila uomini, o in quel tprno, raggiunsero la lo-

ro bandiera. E cio, non ostanti le molte seduzioni e istigazioni adoperate
loro intorno perche si recassero

piuttosto in Piemonte. Ma le recenti nie-

morie yalseropiu di ogni arte dei ribelli. Molti di essi infatti dichiararono

che volcano, per quanto stava in loro, cooperare ad impedire la rinnova-

zione dclle passate sciagure ed a scemarne almeno le tnsti conseguenze.
Altra proya dello stesso buono spirito, che anima il nostro popolo, si e

l^sitq della coscrizione che, come al
sqlito

di tutti gli anni,ebbeluogo in

questi giorni. La consegna dei coscritti ai reggimenti, cui vengono assegna-
ti, precede ottimamente; e Milano in questi giorni vide piu volte passare
lenumerose tile dei coscritti, allegri

e contenti, i quali cantavano le loro

solitecanzoni.E
Ip

stesso accade in tutto il LoinbardoVene to. Seppi anche

teste, da fonte ufliciale, ay ere la citta di Milano giasaldato il suo contin-

gente colla sola prima classe: della quale, (malgrado di tutte le facili-

tazioni usate dal Governo col dichiarare molti sostegni delle famiglie e
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coll' esentarli percio dallaleva) pure ne avanzarono ancora trecento abili

che passano nella seconda classe. Questc furono si chiare prove del buo-

np spirito del popolo, e della cooperazione a questo buen esito di ogni or*
dine di autorita religiose e ciyili, che la Gazzetta di Milano in pfima, o

poi lo stesso Imperatore, con sua lettera all'Arciduca suo fratcllo, ne fe-

cero le loro congratulazioni. Ed ayendo non ricordo quale gazzetta cer-

cato di spiegare cio colle multe, di cui sarebbero stati colpitl i comuni in

caso di mancanza dei coscritti, la Gazzetta di Vienna smenti pienamcnte
la falsa spiegazione.

2. Non cosi accade in altre classi della socicta, che raolto piu facil-

mente si lasciarono adescare dalle csterne istigazioni. Al die UMRB senza
dubbio la cattiva educazione, la frequenza alle universita, in cui si e iniil-

trata ogni corruzione, e la debolezza de' genitori che, per mal inteso amo-
re, s'inducono a concedere ai figliuoli ogni loro dcsiderio. Le cose sono
a tal punto, in questo proposito, che non e raro il vedere ora giovani, an-
che di altissima condizione, di non piii che 14 o 13 anni, abbandonati in-

teramente a se stessi,correrelaciUada padroni, e quasi fossero gia uomi-
ni savii, stringere amicizie, e far affari. Figurateyi se tutti questi baniboli

non si lasciano poi adescare dal primo, che va loro incontro con qualche
parola un po artefatta. Privi come essi sono di ogni pratica della religio-

ne, di cui non adempiono un solo prccetto, liberi di
spirito,

come essi si

credono di essere, si fanno schiavi e servi yilissimi di chi smugne loro

borsa, onore e coscienza
;
e credono di fare un gran che andando a com-

battere per chi vorrebbe alia fine distruggere nobilta e titoli di ogni sorta.

Non e da negare pero che yi sono tra essi gioyani di ottima indole, sc-

dotti dagli esempii vicini, perche non aiutati da educazione religiosa e
forte. Non mancano anche di quelli che credono in buona fede di far co-

sa santa e conyenevolissima col mancarc ai loro doyeri ciyili. Al che par-

tecipano i genitori, alcuni de'quali si consolano, nell' angoscia dell' aver

perdutoiligliuoli, colla idea che Dio li bencdira, poiche combattono per la

buona causa. Ma questi sono assai pochi '.

I A questo proposito cosi scrive un corrispomlente di Milano all' Osservatore Bolognese
(lei 26 Marzo Quanti clisiiifjanai per questa povera jjiovcntu illusa, ora che la roalta ha dis-

sipato 1'incanto dei loro sogni dorati ! Kssi crcdcvano che, giunti in Pieinonte, sarebbero accol-

ti a braccia apertc e con tutto 1'cntusiasmo, quali eroici canipioni della nnzionalc indipenden-
za. Ma invece non hanno trovato che freddoxza, che indifferenza; e dallo stesso Governo non
hanno avuto in contraccambio del loro patriotticu ardore che un capitolato per otto anni di ser-

vizio ed un codice rigoroso di militare disciplina. So di molti che, a questi diiri patti, non hauno
voluto indossare le assise militari, ed alcuno campa la vita con un mescJiino irapieguccio, a

gran ventura ottenuto; quando altri vivono dei sussidii non molto abbondanti che loro presta
il Governo quali emigrati politici. Ho sott'occhio, fra 1'altrc, una lettera di un giovane stu-

dente, flglio di un mio amico, che ha scritto a sua madre. Hochiesto ai mio ainieo il permes-
so di trascriverne alcuni brani, da pubblicare nell' Osservalore Bologncse] ed c^li di buoa

grado vi ha accondisceso, nella speranza che servano di lunic ad altri giovani che volessero se-

guire 1'esempio di suo figlio. Eccovi intanto la lettera:

Non avrei mai creduto che in Pieinonte vi fosse tanta avvcrsione per la guerra: ma
bo dovuto convincermene con prove indubitate. Onnai non reggo piu alia fatica che giornal-
mente mi tocca sopportare. Ci fanno fare ogni giorno cinque ore di manovra, e qualche gior-
no fino sctte ore di esercizio militare. Molti di uoi, per non sopportare tanta fatica, non ve-

nivano ai qnartierc all'ora destinata
;
ma adesso non ci lasciano piu sortire di caserma se non

dopo 1'esercizio. L'altro ieri quattro student! si ammutinarono e non vollero proseguire la ma-
novra: fnrono subito messi in profosso, ovc si trovano ancora. Questa mattina e venuto un

ispettore: ci La esaminati minutamente ad uno ad uno. Dopo qucst'esame, ne ha separati uua

inquantina, ai quali ha dato ordine di prepararsi a partire fra un'ora. Hanno domandato per
Jove: ma nessuno ha risposto. Fra un'ora si e prcsentato un picchetto di dodici carabinieri 9-



CONTEMPORANEA 239

3. Secondo che annunzio la Gazzetta di Milano, il Governo fece tra-

sportare nella fortezza di Yerpna la cassa del deposit! amministratiyi
e giudiziarii. Questo provvedimento del Governo, essendosi saputo in

Pie'monte, subito quei giornali parlarono di spogliazioni e di rubamenti.

Ma rispose loro per le rime la Gazzetta ufficiale, colla seguente dichiara-

zione, che merita di essere qui riprodotta. Ogni uomo assennato scorge
a prima giunta clie, se tal disposizione fu presa, lo fu in seguilp

all' e-

sperienza, che il Piemonte, nel 1848, irrompeva senza dichiarazione di

guerra nel territorio austriaco. Gli e dunque veramente abusare della buo-

na fedc del lettore il volergli far credere ad una spogliazione, ad onta

che la misura stessa proyi
manifestamcnte Tunica intenzipne che s'ebbe

di proteggere quei depositi. Bisogna confessare che simili dichiarazio-

ni sono altaniente offensive della nota lealla, astinenza e buona fede

dei rivoluzionarii e libertini. Ma bisogna anche convenire che e assai

trista la condizione di colui a cui si
puo,

con qualche fondamento, dire

in viso Al tuo appressarti io credo di essere prudente nel porre in

salvo i danari.

4. La Gazzetta di Milano ha preso, da qualche tempo, il molto savio

consiglio di smentire autorevplmente le piu notevoli fanfaluche, che sopra
il noslro paese pubblicano i giornali sardi. Cosi smenti in questi giprni

le

diceric di stato d'assedio, e di castighi corporali inflitti dall'autorita mili-

tareecc.Tranneidelitti commessi contro la
fprza

armata dello stato, (di-

ce la delta Gazzetta) 1'autorita militare da noi non ha mai, da anni, eser-

citato la menoma azione sopra le trasgressioni delle persone civili. Nel

regno Lombardovcnetp non iscorgesi la menoma traccia di stato d'assedio,

malgrado tutti gli eccitamenti di chi oltre Ticino vorrebbe provpcarli.
5. II giorno di S.

Giuseppe
sitento daalcunidi celebrare in Milano I'o-

nomastico del Mazzini.A tale scopo, la vigilia della solennita del Santo,
si fecero girare varie lettere

,
con cui s'invitavano le persone ad interve-

nire ad una passeggiata. Essa, perche potesse meglio servire all'mtento,

era prescritla
nel breve tratto dal Duomo a San Babila nella principal

Corsia di Milano, che va alia Porta orientale.il qual tratto di delta Cor-

sia, stretto assai, era anche pttimo oerle varie vie laterali che vi fanno

capo, per le quali, in caso di necessita, si polea fuggire. L'ora eradeter-

minala dall' una alle tre pomeridiane del giorno 19. Tutlo perp si ridus-

se alia presenza, verso le Ire e mezzo, di alcuni giovani sludenli di Liceo

che, in Hla di due o di tre, comparvero nella delta corsia. A (juella com-

parsa uscirono da varii pimti grosse ^atluglie
di guardie militari di poli-

zia, che circondarono quei piccoli eroi e ne arrestarono varii. E cosi tut-

ta la dimostrazione ebbe termine, senza che il popolo se n'accorgesse.
E si e anzi notalo nelle allre vie della cilia it solilo avvicendarsi dei

pacifici cittadini, che andavano pei loro affari, non curandosiper nulla di

politic-he dimostrazioni.

<li otto ^uardie di pubblica sicnrezza, con alia testa un maresciallo, che hanno scortati questi

ciinjiianta, che, da quanto ho saputo, sono stall mandati a Cuneo. Alcuni si erano ostinati a

non volere partire, se non sapevano dove andavano: ma li hanno minacciati di farli partire per
for/a ed anche le^arli se occorrcva. Allora sono partiti

senza opporre ulteriore resistenza. Fra

qufsti vi era il figlio del conte . . . .

Da qucsto potcte farri una giusta idea della triste condizione in cui si trovano quei poveri

giovani, si crudelraentc disingannati, lontani dalle loro famiglie e senza la speranza di pote-

.Te, almeno per ora, ritornare alle loro case. Fin qui il corrispondente dell' Osservatore-

olognee. (
Nota dei compilatori ).
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Questo fatto dimostra pero che il partito mazziniano non e distrutto,
come pretendono ora i liberal! sardi, che vanno dicendo tuttaT Italia li-

berale essere ora unita col Ministero piemontese. Che anzi, se dcbbo di-

re il yero, e molto probabile che, se mai si rinnovassero le scene del

1848, si rinnoyerebberq pure le fucilate del palazzo Greppi. E cio dimo-
strano pure gli assassinii politic] accaduti teste a Pavia ed altrove. Cer-
to questi assassinii sono merce mazziniana : se pure il partito moderate
iion intende di prendere anche a conto suo questa nuoya specie di diuio-
strazioni: nel qual caso non

sagrei che dire.

6. La citta di Milano, in quest! giorni, fu non poco consolata nel vcdcre
comelacarita cittadina, abbiatostodillusole sue hcneficenze a yantaggio
degli operai che, per le present! congiunture, si videro in parte scemati i

mezzi di sussistenza. Fra le varie oiterte primeggia quelladcirArciducae
deH'Arciduchessa sua consorte, i quali diedero cinque mila franchiatale

scopo. Le molte largizioni che
quest! Principi diffondono sopra le

npstre
popolazioni ,

non posspno
non implorare loro dal cielo ogni benedizione.

A tale scopo yenne gia attuata presso il Municipio una commissione in-

caricata della distribuzione delle offerte.

Le continue cure
prodigate

dall'Arciduca al benc di queste popolazio-
ni gli fruttarono ancne la gratitudine di inoltissime famiglie, che, per sua

intercessionc, ottcnnero che i loro
figliuoli potessero continuare priyata-

mente il corso degli studii legal! . Gia dugento gioyani ottennero tal pri^

yilegio. Alia Uniycrsita di Padoya, che e la sola in cui yenne riaperto il

corso di tutte le facolta, furono riammessi 1200 studenti. E, grazie ad una

maggior yigilanza, tutto finora yi precede regolarmcnte.

COSE STRAXIERE.

SvizzEaA ITALIAMA (Nostra corrispondcnsa) 1. Yitloria dei conservator! nel-

le elezioni 2. Art! e vendette liberal! 3. Ira del popolo 4. Vere
elezioni 5. Falsificazione fattane da' radical! 6. Protestedei conser-
vator! 7. Persecuzione contro la stampa cattolica 8. Passaggio di

uccelli in primavera.

1. Nello scorso Gennaio yi scriyeya che 1'agitazione, per
le prossimc

nomine dci deputati al Gran Consiglio, cominciaya con calore fra noi
;
ed

aggiungeya che il popolo, ottimamente
disposto,

ci facea sperare un buon
esito. E infatti la vittoria fu splendida e piena; e

quasi posso accertarvi

che, se il popolo ayesse potuto
dare in ogni luogo, liberamente il suo yo-

to, nepptir imp dei consiglieri radical! avrebbe ayuto 1'onore di ritornare

nclla sala legislatiya. La yittoria dunque fu pei conseryatori. Ma i radi-

cal!, che siyedeYanoperduti, scppcro preycdere e proyvedere al vacillan-

te loro dominio. Giacche stabilirono, in una loro adunanza di Diccmbre,
che, pye si yedessero in minoranza, doyessero appigliarsi al metodo delle

doppie asscmblee, o, come qui si dice, dei due
uffizii (bureaux). E cosi fu

fatto in ben dodici circoli clettorali, in alcuni dei quali i radical! non ia-

tcryenncro ncppurc al luogo stahilitp per la tenuta deirassemblea;in altri

interyennero e yotarono colla maggioranza c poi, ritiratisi, fecero fra lora

una seconda assemblea, eleggendo se stessi a consiglieri. Le mostruosita
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che vedemmo in questa circostanza sqno senza numcro;c noi soli, che ne
siamo testimonii,ppssiamo persuaderci, chc tanto si possa dalla malizia e

dalla prepotenza di uomini, che pur si yantano gli amatori piii spasimati
della liberta e del bene del popolo. Essi sono persuasi di non godere. la

stima e la confidenza del popolo, sono conyinti che si sostengono colla

yiolenza,
colle ingiustizie e col tcrrore, epiu d'un radicalc reb'he a con-

fessare a me stesso. Ma chc volete, (mi soggiungcya) , vogliamo coman-
dar noi, e, fmche potremo, a qualimque costo, non cedercmo altrui il co-

mando. E per verita gli sforzi che essi fanno sono da
disperati.

2. La ristrettezza di una lettera non mi permettc di narrarvi i particolari
di tutti i fatti avyenuti. Ma chi desiderasse avcrne una esatta e giusta
idea dovrebbe leggere i giornali cattolici dclla

Syizzera; e principalm.cn-
te la Gazzdta di Soitto, il Cronista di Friburgo, il Credente di Lugano ed
altri. Qui pero bisogna che io ponga in siill' a\7yiso i vostri lettori, di

non esser troppo facili a credere le notizie, che del nostro paese danno
certe Gazzette, che, sebhenc non abbiano una tendenza politica deter-

minata, pure servono
talypltail partito degli oppressori, ahusando di quel

credito che godono tra noi c fuori. Pur troppo inplti
si trovano in errorc

sopra lo stato delle cose nostrc; ma io li comnatisco, pcrche ingannati; e

vorrei solo inyitarli a studiar meglip lo stato del nostro paese. Non yoglio

pero priyare affatto i yostri lettori di qualche cenuo intorno a quanto ay-

venne fra noi, durante e dopp la lotta clettorale.
Nelcircplo dellaMagliasi-

na, riusciti yani tutti i tentatiyi di conciliazione proposti dai conseryatori,
i quali da molti anni non aveano mai potuto votare

; qucsti si presentaro-
no al lupgo designato per 1' assemblea, colla determinazione di sostenere

il proprio dirittp,
e di non lasciarsi intimorire dalle minacce e dagli in-

sulti dei radicali, ancorche si yedessero yiolentati dalla forza brutale. I

radicali, che si yedeyano in minoranza (non essendo essi che un quarto
dei cittadini) , cpmparyero al luogo dclFassemblea, diedero mano alle pro-
vocazioni e, pei primi, usarono dei bastoni

dicuieranoarmati;sperando,
come le altre yolte, di disperdere i cittadini e restar essi padroni del

campo. Ma, contro la loro aspettazione, troyarono questa volta resistenza,
e con loro grave danno, poiche un di loro resto ucciso, e molti feriti. E
senza rautorita dei candidati conseryatori, si sarebbe fattapagare assai

cara ai libertini la loro oltracotanza. Cosi si ottenne la quiete, e con or-

dine si procedette alle operazioni elettorali
; essenp'o riusciti consiglieri i

signori JDottore Pietro Avanzini, ed Ayv. Albisetti e Scioli. I quali, per
aver arrestalo TefTusione del sangue cittadino e impediti guai piu scrii,

furonp il giorno dopo arrestati e messi, con trenta e piu altri onorati cit-

tadini, sotto processo di alto tradimento; e, quasi fossero tanti ribelli, so-

stenuti nellecarceri di Lugano, con tale una sorveglianza ed un rigore, da

disgradarne il piu tirannicq gpverno. Frattanto si armarqno soldati, si oc-

cuparono militarmentc i pacifici comuni di quel circolo e si sparse per tuttq

ilterrpre.Quello poi che maggiormente fa stomaco, si e Taccusa che, dai

libertini e dalle stesse autorita,si fa al Clero nostro, accusandolp di aver

organizzato 1'assassinio, e a lui iniputando, non solo gli avyenuti disordi-

ni, ma eziandio i delitti e le violenze conmiesse dagli stessi radicali. I

quali, ben conoscendo quanto posspno i sacerdoti sopra Tanimo dei po-
poli, tutto adoprano per iscreditarli, sebbene con poco frutto. Yeramente
:1 Clero ticinese non istette neghittoso in questa solennc circostanza; ma
Scrie IV, vol. IL 16 9 Aprile 4839
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sfido ognimo a provare, che un solo sacerdote siasi diportato altrimenti

da quello che esigeva il carattere ed il dovere di ministri di Dio. E se, come
sono accusati, cosi avessero operate, e certo che niun radicale sedereb-

he qra nell'aula legislatiya. Permeglio giustilicare 1'accusa lanciata con-

tro il Clero, furono messi in arresto due ottimi sacerdoti, i RR.D. Fedele

Poli, parroco di Pura, e D. Giuseppe Cattaneo. Ma i processi, gia inoltra-

ti, provanp
ad evidenza la innocenza de' due prevenuti, e confermano

sempre piu la falsita delle accuse mosse contro gli altri sacerdoti.

3 . Se qui vqlessi tjarvi
un'idea del come pensa il popolo di quest! e simili

fatti,avvcmiti nei
diyersi

circoli
elettorali,certq

che avrei materia piu che
sufficiente per lunghissima lettera. Ma sopra cio vi basti sapere che 1'in-

degnazione e al colmo; e, se non fosse laprudenza e rautoritadeibuoni,
e particolarmente del clero, a gran pena si sarebbe trattenuto il popolo
dal venire ad eccessi sempre deplorabili.

Con tutto
cniestp pero vi dico

che il popolo nostro non e tranquillo; e se ancora sara vilipeso come fu,

se la sua religione non sara rispettata, egli linira purtroppo col farsi giu-
stizia da se.

4. Ora eccovi il vero risultato delle nomine dei nostri deputati al Gran

Consiglio. I circoli eletlorali sono trentotto; ciascuno de' cjuali elegge tre

deputati, che in tutto sono centoquattordici consigner!. Di questi, sessan-

tacinque sono conservator!
,
otto o died radicali moderati

,
cioe cattolici

nelle questioni religiose; e il resto radicali dichiarati. Cosi enon altrimen-

ti dovrebbe cssere composto il nuovo Gran Consiglio : tale essendo stata

la volonta del popolo manifestata nei comizii. Ma i radicali la gridarono
a

Iqro favore
; perche gia aveano predisposto il come procedere nella

verificazioue dei poteri; e credo che inline avrannp ragione elo vedrete

piu sotto. 1 conservator!, che ben conoscono la tattica dei radicali, fecero

istanza presso 1'alto Consiglio Federate, perche volesse secondarli, e non

pcrinettere che i radicali abusassero del potere che hanno nelle mani a

danno della giustizia e della espressa volonta del popolo. Ma il Consiglio
Federale rispose, che non riputava la cosa di sua competenza, e che 1'a-

vrebbe, al caso, presa in considerazione dopo che avra deciso il nuovo
Gran Consiglio. 11 che vale quanto il dire : Lasciamo che i radicali

si assicurino al potere ; dopo approveremo ogni cosa, siccome facemmo

pel passato .

5. II giorno 28 Febbraio adunossi il nuovo Gran Consiglio per
la verifi-

cazione dei poteri e per costituirsi
;
e le preyisioni

che i radicali avrebbero

fatto loro pro della forza che hanno, si verilicarono pienamente. Anzi fu

talc e tantalalpro sfacciataggine, damandarscandalezzati molti fogli ra-

dicali della Svizzera interim
,
e tra gli altri la radicalissima Gazzetta di

Zitriyo, la quale, in una sua relazione, dichiara, sopra il suo onorc, che le

soperchierie radicali, nelle elezioni, sono pur troppo
una veritd. Chi

sostienc
,
dice la delta relazione ,

che il gran Consiglio del Ticino abbia

proceduto colla massima imparzialita e giustizia nei veriticare i processi

elettorali, deve aver perdutq ogni sentimento di pudore. Neppure un so-

lo richiamo dei
conseryatori

fu preso in considerazione. Questa e V im-

parzialita e la giustizia del nuovo Gran Consiglio ,
ossia della Mino-

ranza; la qualc, merce di una vile arte prima calcolata, e dappoi ese-

guita, cscludiMido all'apertura del Gran Consiglio la mela conservatrice,

col mezzo della presidenza provvisoria ,
e sotto il pretesto delle doppie
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nomine, intese trarre
prpfitto

dal suo momentaneo maggior numero per
crearsi una stabile maggioranza.

(I. I deputati conservatori, ingiustamente esclusi dalla sala legislativa,

protestarono fortemente cqntro una taiita ingiustizia, e rassegnaronp copia
della loro protesta al presidente del Gran Consiglio Coll. Luvini; il quale

j'accetto
solo quando fu minacc-iato che, se la ricusava, gli sarebbe stata

ultimata per mezzo di un usciere. Inoltre gli stessi deputati conservatori

si richiamarono di nuoyo al Consiglio Federate, cui spedirono una copia
della fatta protesta, unita a tutti quei document! ufficiali, che possono ser-

vire a provare la consummata ingiustizia. Yedremo qual provvedimento

prendera il Consiglio Federate, e se vorra una volta mostrarsi giusto c

imparziale ;
del che pero da molti si dubita fondatamente.

7. Yoi sapete quanto savio giornale sia il Credente Cattolico di Lugano,
e, con quanta franchezza ed evidenza di logica, smascheri i piu reconditi

divisamenti dei libertini. Or bene
, appunto per questa sua frauchezza

e fatto segno alle ire dei radicali, che lo studiano ininutameute; non gia

per persuaders! dclle verita che vi sono messe in luce
,
sibbene per tro-

vare pretesto di accusarlo e processarlo. Si che, povero il Credente, se per
soverchio zelo o per inavvertenza, si lascia scappar dalla penna qualche
frase men che perfetta 1 Egli tosto vien chiamatp in giudizio, colla quasi
certezza di essere conp'annato. I passati process! ne sono prova, e quell!

che lo attendono viepiu forse lo
dimostrerannp.

Giacche due accuse gli

furono ora mosse 1'una dal procurator fiscale, 1'altra dall'empio ed incre-

dulo Avv. Battaglini.
8. Da un mese circa e un gran passare pel nostro Cantone di giovani

lombardi diretti pel Piemonte, dove vanno ad arruolarsi per la terza ri-

scossa. Questa ingannata gioventii crede di volare al nsorgimento ed
alia felicita. lo dissi a piu d' uno di mia conoscenza che si fermasse nel

Ticino, e che proyasse con noi la felicita della repubblica, prima di av-

venturarsi a tale impresa. Ma non mi si voile credere. Sono certo che

molti di essi sono ottimi giovani e solo ingannati da! seduttori. Al ve-

dere come si vive qui sotto la tirannia liberale si sarebbero certamente

disingannati.

SVIZZERA TEDESCA
(
Nostm corriwondenza

}
1. Disegni politici radicali

2. Persecuzione contro la Nunziatura 3. II Governo d' Argovia e la

Chiesa 4. 1 Cattolici nel Cantone di S. Gallo.

1. L'opinione pubblica si occupa molto fra noi, com'e naturale a

pensare, della condizione generale di tutta 1' Europa. I radicali della

Svizzera poi specialmente si credonp chiamati a dare, prima d'ogni

altro, il loro parere. Poiche, siccome i tumult! del partito rivoluzionario

in Isvizzera nel 1847 furono il preludio della sedizipne europea
del 1848;

cosi gli eroi del radicalismo aspirano ora al privilegio d essere essi i

tamburi del movimento nel 1859 o 1860,desiderosi come sono di rivol-

gerlo a favore della demagogia politica e sociale. I giornali del par-
tito radicale svizzero chiaramente esprimono le speranze che essi nutro-

no sopra cio: e con tutto il cuore applaudiscono alia guerra tral'Im-

peratore d' Austria e quello di Francia, perclie in sostanza essi detesta-

np si 1'uno si
1'altrp,

facendo i loro calcoli sopra quel proverbio che

dice Dei due litiganti, il terzo gode . Ora voi sapete che, nelle present!

congiunture, il terzo che spera di godere non puo essere altri che il parti*
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to rivoluzionario. Con quest! presentiment!, i radical!
consiglianp

alia

Svizzera di stare arniata alia vedetta, e di raantenere la ncutralita fino

a tanto che 1'interesse del partito lo esige, prpnta, come prima ne ven-

ga opportune il momento, a piombare nell'ltalia superiore con 100,000
Svizzeri, per dilatare il

terntorip della Confederazioiie o almeno rai-

forzare in qualche modo 1' ayvenire della
rivpluzione europea. Questo

e, a un dipresso, il programma, che i caporioni del radicalismo svizzerq
fauno yalere, oye scoppiasse la guerra. L'Europa stimcra forse assai

ridicoie queste illusion!. TnUavolta non e male di ricordare la lezione

che la stessa diplomazia ebbe nel 1848 da! radical! svizzeri. Nell 847
la diplomazia dava la taccia di

illusipni pmerili alle minacce dei no-
slri radical!; ma qualche mese dopo i fatti dichiararono

,
che i radi-

cal! ayeano avuto ragione.
2. La condizione critica dell'Europa dovea consigliarc ai magistral!

della Syizzera di procurarsi (almeno pel mpmentp) le simrjatie del cle-

ro e del popolo cattolico. Infatti, meritre gli altri Govern! si mostra-
no piu ostili che mai ai Cattolici, noi yediamo che il Goyeruo del

Cantone di Ginevra e quello del Cantone di Soletta
,

si studiano, piu
o meno, di cattivarsi Tanimo dei Cattolici. Altri Goyerni inyece sono
loro piu che mai ostili. E specialmente li comhattc il Goyerno di Ber-
na che

?
sotto la presidenza del nuovo Capo del Cpnsiglio di Stato, il

signor Schenk, gia pastore protestante, se la piglia colla Nunziatura

apostolica e dimanda nuoyamente a tutta gola che yenga cspulso Mon-

signor Boyieri, spcrando di giungere cosi, a pocp a poco ,
alia sop-

pressione della stessa Nunziatura. II gran Consiglip di Berna, il 2 Mar-

zo, si occupo di questa yertenza c, con una maggioranza di 112 con-

tro 29 yoti, ha preso in considerazione 1'affare a carico di Monsignor
Bovieri, rimettendolo al Consiglio di Stato. Questo Consiglio e pre-

siedutp dall' ex paslpre Schenk
; percio facilmente si vedc quale

ne sara il risultato. E da credere
cipnonostante

che il Consiglio fede-

rale, piu perspicace e piu saggio, fara di tutto per quietare per ora i

radical!, affine di distrigarsi da (jualunque impaccio diplomatico. Niu-

no pero ignora che esiste in Isvizzera un partito assai hene prganiz-
zato ed audace, composto di protestanti e di falsi cattolici, il quale
lavora e s' ail'atica per separare i Canton! cattolici dalla S. Sede, cer-

cando di formarvi una sedicente chiesa nazionalc con un Arciyescovo
svizzerocattolico (non romano cattolico} . Per riuscire nel quale intento,

yogliono innanzi tutto cacciare il Nunzio e poi la Nunziatura.

3. In Argoyia il cosi detto cesaropapismo fa progress!. Appena il

Goyerno ottenne, mediante le sue yessazioni, qualche concessione dalla

S. Sede e dal Vescovo riguardo alia pubblicazione dei matrimonii mi-

sti
, subito pretese dal Yescoyo che questa concessione dovesse esten-

dersi alia pubblicazione dei matrimonii, nel casp
in cui

yoglia
rimari-

tarsi la parte protestante e separarsi per diyorzio, benche yiya ancora

la persona con la quale ayea gia contralto il matrimonio. Lo stesso

Goyerno ordino ai parrochi di non permetterc nelle scuole 1'estratto

della santa Scrittura, quale fu raccomandato dal Vescovo
;
e di man-

tenere invece I'antica edizionc prescritta dal Cpnsiglio d'istruzione. Egli
fece pur sapere ai curati, per mezzo del suo giornale coniidenziale, che

essi non possono accettare il nuovo catechismo, della cui compilazio-
ne s' occupa il Yescovo, senza ricevere prima il placet. Cotesto Go-
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verno si arrogo anche il diritto di ammonire un parroco, il quale non
temeva di parlare dal pcrgamo ai suoi fedeli in modo da non piacere
ai cesaropapisti. Gli ufficiali del medcsimo Governo, servendosi dell' o-

pera degli uomini d' arnie, hanno fatto portar -via per forza da tutte le

tiblioteche scolastichc il libro inlilQ\ato: Les heros Chretiens de la Suisse

par MJ le Comte Th. Scherer; quantunque quest' opera pia ed instrut-

tiva fosse stata approvata dal Vescovo. Potrei continuare a lungo la

lista di tali fatti, i quali mostrano le tendenze anticattoliche del Gover-
no d' Argoyia. Esso e comppsto in maggioranza di

protestanti,
ai quali

si sono uniti alcuiii cattolici radical!, fra i quali il iamoso Keller, 1'op-

pressore dei conyenti.
Ilj)opolo cattplico

forma pero, a un dipresso ,

la nieta del Cantone. Ma hntantpche i protestanti possono intromettersi

negli affari religiosi dei Cattolici
, questi saranno sempre in minorita

dinanzi all'alleanza protestante radicale. Tanto
per 1'Argovia, quanto

per gli altri Cantoni misti della Svizzera, non v' e salvezza se non che

nella separazione degli
affari religiosi. Cipe e necessario die ogni con-

fessipne
si occupi dei suoi affari religiosi: senza che 1'un culto debba

influire sull'altro. Fino a tanto che non potra essere in vigore questa
massima nell' organizzazione dei Cantoni, i Cattolici saranno sempre,
ora piu, ora meno, oppressi.

4. Nel Cantone di San Gallo i Cattolici fanno ora di tutto per ottenere

questo scopo, mediante una revisipne della Costituzione. Beuche nel va-

sto Cantone di San Gallo tre quinti siano cattolici ; pure nel Gran Consi-

glio questi sono sempre in minoranza.il che accade primieramente, perche
la costituzione presente concede alia citta diS. Gallo (la quale e protestan-

te) il privilegio di scegliere alcuni Deputati di piu di quello che essa dp-
Trebbe, avuto riguardo alia sua popolazione. In secondo luogo essi sono in

minoranza perche i
protestanti

si uniscono coi cattolici radicali per isceglie-
re deputati cattolici radicali. Ora questi yotano insieme coi protestanti,

perche scelti realmente da lorp ;
e
pure passano quasi fossero deputati

del pppolo cattolico. Nel mese di Febpraio i Cattolici hanno tlrmatp inolte

petizioni per ottenere che si esamini la Carta : ma il Gran Consiglio ha

rigettato una dimanda fatta in questo senso dal signor Rikemnann, con
una maggioranza di sei voti. Malgrado questa scontitta, i Cattolici

nutro^-
no speranza di riuscire piii tardi nell'intento. L'esempio del Cantone di

S. Gallo non manchera certo di influire
sppra gli altri Cantoni misti. I

quali ora osservano con interesse ed ansieta
,

il
mpviniento

che si fa nel

paese del gia Principe Abbate di S. Gallo, il quale e minacciato di cadere,

a poco a poco, \ ittima dell' alleanza protestante radicale
,

se i Cattolici

non si emancipano dal giogo anticattolico.

rispondenza ) 1. Kuova legge della stampa 2. L'im-(Nostra corrisponden

prestito dei 2000 milioni di reali 3. Suoi mali effetti 4. Libro del

sig. Castillo y Ayensa 5. Statistica curiosa.

1. II periodo di tempo trascorso dall'ultima mia corrispondenza fmora

puo compendiarsi in due fatti, che attiraronp 1'aUenzipne generale: il di-

segno di legge per la stampa, e il prestito di 2000 milioni di reali da im-

piegarsi in ppere pubbliche. II primo di questi disegni e la centoquarante-
sima yariazione deitentatiyi, che, sotto la forma, or di legge delle cortes,
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or di Rcali dccreti, or di Reali ordini ecc. ccc.
troyasi aver fatto il lihera-

lismo spagnuolo per regolare Fesercizio del diritto costiluzionalc della

stampa libera. Non vi e cosa che provi nieglio I' essenziale difficolta che

presenta un tale esercizio. Dare ad ogni cittadiuo il tremendo diritto

di scrivere ex cathedra sopra le materie piii important! deH'ordine sociale,

Q volerlo poi restringere per tutt'altro inodo die non sia la censura pre-

ventiya di chi abbia autorita efficace e perspicada sufficiente }>er coutc-

nere i deviamenti e impedirne gli ecccssi; do e uno di quei logogri-
li

cpstituzipnali
die s

1

oppongono al senso cpmune, al dettame morale e a

tuttii principii social!. Qualunque combinazione si tcnti, si trovera sem-

pre coll'esperienza inefficace, e bisognera cominciare ogni giorno da capo.
La legge proposta novellamente, oltre i difetti di tutte le precedent! ,

ha piu deimita e chiara la diffidenza contro la Chiesa. Siammette che la

podestaecdesiasticapossa esercitare la censura repressiva sopra le stam-

pe che si riferiscono a materie religiose ;
ma si erige il Ministro dellliiter-

no e il consiglio di Stato a triburiale d'appello sopra la ceusura ecclesiasti-

ca. In paese cattoHco come il nostro, e cio un
taj contrasenso, die meri-

tamente ha eccitato lo scandalo. Gia molti prelati hanno
protestato contro

una tal legge innanzi al Governo e alle Cortes; gia tutti i periodic!, die

non difendono la rivoluzione, hanno alzata la voce di disapproyazione.
Contuttocio, se questa legge saradiscussauelle Camere, la opposizione non
si fondera sopra questo gravissimo attentatq. Ma puo accaderc benissimo
che non se parli piu. Ne e improbabile che il Governo si appa^hi di aver

manifestato, colla semplice proposta fattane, il suo desiderio di abolire la

legge ora yigente, che e la celebre e si combattuta legge di NocedaL
Puo congetturarsi la probabilita di questo caso dal yedere che e passato
molto tempo dalla proposta fattasene, senza che finora neppur si parli
della discussione. Inoltre noi Spagnuoli siamo usi a yedere abrogate da

semplici decreti reali, piuttqsto
che dalle lente e dubbie discussion! parla-

mentari, quelle leggi die infastidiscono il Governo. Fnalmente il poco

tempo che rimane alia presente sessionc parlamentare bastera appena a

tinir di votare rimprestito dci 2000 milioni che giaaccennai.
2. Questo imprestito e stato gia votato con grandc maggioranza nel

Congresso : ora trovasi prescntato al Senate, e benche in quest' alta camera
esso debba incontrare forte opposizione, io non dubito die alia fine non sia

per conseguirne 1'approvazione
'

. La base deH'iniprestito e la dLsammortiz-

zazione: quindi deriva la sua principale importanza, e il terribilc combat-

timentp fatto^li
nel Congresso e nella stampa dai difensori del sacro di-

ritto di
propneta. Prpppnesi la legge di spogliare i Municipii della loro

proprieta, e
gli

istituti di beneficenza dei
lorp

ben! : e quindi inettere all'in-

canto il patnmonio dei popoli e il tesoro dei poveri, coll'intento d'impie-

gare il prodotto della veiidita alia costruzione di opere pubbliche. Ne
soltantola legge si restringe a quest! beni

;
ma vuole appjicare altresi a

tal fine i molti milioni che importa il fondo destinatp a rediinere dal ser-

Tizio militare i
gipvani

che la sorte diiami alia milizia
;
fondo che qui

chiamasi di redencion de quintos.

\ V incldonte
inaspettato, che condusse a lotta parlamentare col Presulente del Senafo il

Senatore Calonge, condusse infatti rcpentinamente il Senato a consentire la legge ( ./Veto dei

fompilatori ).
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3. La opposizione non si e solo fondata sopra 1' ingiustizia intrinseca dr

una tale conversione; ma ne ha fatto toccare con mano le tristi conseguen-
zo.Sarei infinito,se yolessi anche solo compendiarvi i nobili ed eloquent!

ragionamenti fattisi per frastornare un yoto si disastroso : ma non ppsso

passarne del tutto sotto silenzio alcuni die hannp fattp piu impressione

Voglipnsi,
disse

1'ppposizione,
vendere i beni coi cjuali i popoh sopperi-

.scono ai loro bisogni municipal!? Ebbene bisognera caricar quelle spese

sopra lo State, e, dove prima era la vita della comunita, dovra sostituirsi il

.sistema del comumsmo. Yoglionsi veiulrre i beni dci poveri? Ebbene: bi-

sognera alimcntarli a spese del fisco : e, dove prima era la santita della

poverta c il tesoro della carita, vedrassi la lurida piaga del pauperismo
v la crudelta delYASsisfenzd pubblica. Yuolsi applicare ad opere pubbli-
cbe il fondo proprip dei poveri per redimersi dana leva ? Ebbene se n'e-

sentera il ricco coi suoi 6,000 reali; ma vi sara trascinato dairuomq
d' arme il ppvero, Quando un povero operaip,

che non trovo 6,000 reali

per redimersi dalFobbligo della milizia, ritorni nel seno della famiglia con

un braccio di meno o con una malattia sppssante, frutti del suo militare
;

sara egli contento al sentirsi dire:((tu hai, e vero, un braccio di meno,
ma,sctifossi potuto esentare dal militare, non vedresti questa magnitica
ferrovia? Ouesto stesso opcraio dimandera al suo Alcalde che gli dia a

layorare un pczzo di terra comunale; e 1' Alcalde gli rispondera: Non
c'c piu nulla; tutto fu vcnduto per fare una strada di ferro lontana di qui
cento leghe Se il medesimo operaio chiede l

:
asilo in uno spedale, ayra

per risposta: Amico mio, non vi son piu ppsti
vacanti. : YAssistenza non

jpaga che per dugento numeri c voi siete il dugentesimo primp . Dove
andra questo povero operaio? Al Club

,
se puo ancora maneggiare o un

fucile o un pugnale; al fiume se non puo. Oh eta fortunata della disam-

mortizzazione!))

i. Tutte queste idee ebberp un interprete eloquentissimo nel deputato
di Valencia, sig. Aparisi y Guijarro, lodato molto meritamente dalla stam-

pa cattolica e conservatrice. Si pubblicano al tempo stesso alcuni articoli

iiiiportantissimi sopra un tale argomento nel
giprnale

la Espana, dovuti

all'eloquente ed erudita penna del chiarissimo sig. Castillo y Ayensa. Di

questo celebre uomo di Stato stampasi ancora un'altra opera di gran ri-

hevo, che vedra fra breve la luce: essa ha per titolo ffistoria de las rela-

ciones de Espana con la S. Sede desde la muerte del reij /). Fernando VII

Jiasta nuestros dias. Questo libro sara un tremendo processo della riyo-

luzione spagnuola ed un arsenale ricchissimo, nel quale il nituro storico

dei nostn sconvplgimenti pplitici
trovera tutto il necessario per formare

il catalogo compiuto delle iniquita commesse in Ispagna contro la Chie-

sa e contro 1'ordine sociale.

5. Veramente questo libro ha un mirabilc riscontro conun altro che ho

qui sotto gli pcchi e che non posso lasciaredi menzionare, perche e singo-
larmente curioso. II sup titolo e Estatistica del Personal, y mcisitudcs de

las Cortes y de el Ministerio de Espana, desde el 29 de Setiembre de

4833 en que fallecio el Rey D Ferdinando Y/7, hasta el 1 / de Setiembre

4858, en que se disolvio el Congreso de los Dipntados. E questa una

compilazione officialmente fatta dai direttori del Diario de las Sesiones, e

stampato (
mirabile a dirsi !

)
nella stamperia

Nazionale. Sembra che il li-

beralismo si sia affrettato di farsi giustizia da se, affine di presentarsi,
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senza maschcra e scnza divise false, innanzi alle generazioni future. E un
libro di 656 pagine in 4. e contiene alia fineun riassunto, dal quale tol-

go alcuiii appunti. In questo periodo di 25 anni abbiamo avuto:

Elezioni generali 17

Legislature 27
Senatori elettivi, vital izii, e per diritto proprio 725
Procurator! e deputati eletti dalle province, 2299
i cui carichi furpno disimpegnati da individui 2029
Session! tenutesi dagli Stamenti, dal Senato e dal Congresso . . 3778
Minister! diversi, . 47
nei cjuali sono entrati come totale dci Ministri 529
i cui carichi pero sono stati disimpegnati da individui different! . 245

Fin qui il riassunto di un libro si curioso. Se si vuole avcre una notizia

delle Leggi, Decreti, Reali ordini, ma solo di applicazione comune a tut-

ta la mpnarchia , prodotti da questa numcresa falange di legislatori e di

ministri, bisogna aver presentc che la collezione legislativa di quest! 25
anni di tempo componesi di cento tomi in 4.* di carattcre compatto.
Cento yolumi di leggi in 25 anni non e certo

piccolo progresso dovuto al

liberalismo 1 Se vuolsi ampliare un poco phi questa editicante statisti-

ca, ricordero che abbiamo avuto :

Costituzioni promulgate ;>

Costituzioni disegnate e discusse soltanto 2

Spllevamenti generali che ban prodotto mutazion di governo, cioe

dire vittoriosi 5

Sollevamenti generali che sono stati vinti con le anni .... $
Sollevazioni parziali che hanno prodotto gravi e numerose disgra-

zie, non inclusevi pero le militari 1500

Nel novero di queste ultime sono stato molto misurato. Giacche bast! dir-

vi che nel solo hiennio del 54 al 56 vi sono stati piii di 300 ammutina-

menti, tutti di qualche gravita,
e alcuni di molta; quali furono gTincendii

di Castiglia e la sollevazione di Saragozza. Finalmente a tutte queste cifre

sivogliono aggiungere quelledei settc anni di guerra civile (1833-1840),
la quale tanto sangue, tanti lutti e tante perdite ci cagiono nell' ordine

materiale e morale.

FRANCIA. 1. Campagna parlamentare 2.Laliberta di stampa in Francia

3. Le yendette del signor About 4. Liberia (lei culti --5. II gran

principle delle nazioualita applicato per rappresaglia 6. Opinione
pubblica sopra

la guerra 7. Gelosia della Revue dcs deux mondes
8. I viva air Italia smentiti e nuova rassegna di truppe 9. Morte del

R. P. Schouvaloff, religioso Barnabita.

1. I giornali parlamentari seguono in Francia ad assicurarci, aprpposito
dei rumori di guerra, che in Francia non

yi
e costituzione. 11 che il gior-

nale dei Debats suol fare, con arte singolarissima, in ogni occasione, ed an-

che in quelle in cui meno la cosa parrebbe possibile. Cosi avendo il signor
De Sacy, capo della compilazione di quel giornale, pubblicato teste un nuo-

"
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vo volume di una sua Bibliotcca spirituale ossia ascetica;nella prefazionc
che vi prepose, e die fu pubblicata nel n.dei 22 Marzo del suo giornale,

prese a fare un bell'elogio della predicazionc cattolica. Ma che? Quando
menove I'-aspettate^ ecco ch'eglLescc a dire che quella tribuna della

predicazione cattolica, il tempo e le rivoluzioni nqn riusciranno mai a di-

struggerla . Dove, concesse prima le dovute lodi all' cloquenza del De

Sacy, ed all'arte con cui seppe intiltrarc qui un lamento della distrutta

tribuna politica in Francia
,
non lasceremo di ossen are che

,
se vi e un

mezzo che possa riuscire, umanamenteparlando, alia distruzionc della tri-

buna cattolica, si e quello usato dai parlamentari di molti paesi ;
lodati

percio dal giornale dci Debats. Ed il mezzo e quella legislazione vessa-

trice ed iniqua, colla quale la polizia e autorizzata a vigilare sopra i predi-

catori, se mai fugga loro di bpcca qualche parola contro cio che le tribu-

ne politiche hanno decretato in qualuuquc matcria, anche religiosa. Sap-

piamp che simili leggi,
votate novellamente in piu Stati parlamentari, non

riusciranno mai ad impedire ai predicatori del yangelo 1'adempimento
del loro dovere. Ma sappiamo pure che esse possono essere diretie a que-
sto scopo, e percio a distruggere quella tribuna cattolica, che il De Sacy
ed il suo giornale ammirano cotanto dal lato estetico e fantastico della

cosa; mentre infatti la comhattono coll'approyazione delle leggi dirette ad

incepparla.
2. Lo stesso giornale non lascia mai sfuggire alcuna occasione di notare

che, se in altri paesi i Goyerni commettono errori anche gravi, almeno si

ha il gusto di yederli rimproverati pubblicamente. 11 che egli lascia ma-

lignamente spttintendere che non accade in Francia
;
sia pcrche, com'egli

pretende, i
giprnali del paese non sono liberi a scrivere, sia pcrche i

gipr-
nali forastieri non sono liberi ad entrarc, sia perche la tribuna politica
non e libera a parlare. Cosi, a proposito delle crudelta inglesi iiell' India

;

Se yi ha, dice, cosa che possa attenuare per un popolo il disgusto di aye-
re tali macchie nclla sua storia,si e 1'inevitabile pubblicita che le aspetta,
e la seyera disapproyazione che la nazionc stessa infligge a coloro che,
eccitati dall'amore del pericolo e dal piacere delle rappresaglie, abusarono
del suo potere e cpmpromisero la sua fama . Cpsi, a

proposito
di certi

scandali iinanziarii negli Stati Tlniti
; Dopo quei paesi, dice, in cui tali

scandali non accadonp mai, i piu felici sono ancora quelli doye il popolo
ha modo di conoscerli, e pptere di rimproycrarli . Cpsi a proposito di

rnplte
altre cose

;
dalle quali sempre prende occasione di lanciar satire ed

epigrammi contro il
sup Goyerno. II che, secpndo noi, proya il contrario

di cio che egli vuol diniostrare : csscndo eyidente che, queste satire, le

3uali

intendiamo noi di si lontano, molto piu facilmente saranno capite
al Goyerno di Francia, che pure le sopporta pazienteniente.
Del resto che i giornali forastieri non siano lasciati entrarc in Fran-

cia, quando discorrono contro il Goyerno e cosa ccrta e naturale : e il

dice chiaramente il Debats dei 22 Marzo, quando si lagna di non
pptere,

come il Constitutionnel, citare certi giornali tedeschi yiolentissimi
,
ora

come prima, contro la Francia. Cosi anche VArmenia ci -annunziava poco
fa che essa, prima di essere distribuita in Francia, e molto bene esami-
nata dai Prefetti degli Scompartimenti.

3. Sfuggirono pero alia yigilanza del Goyerno certi numeri del Xord,
giornale che si pubblica a Brusselle : nel quale si contcnevario alcune
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infamissime pagine
di un nupvo romanzo di Edmpndo About contro il

Governo Pontihcio. Questo signer Al)out e quegli stesso die
, qualchc

tempo fa, venuto a Roma, vi stava comodamcntc a spese altrui,e manda-
va al Moniteur quelle certc appendici, che il Giornale di Roma dichiaro

esagerate, menzognerc c calunniose. Di che YAbout non fu lasciato piii

stampare le sue menzogne nel Moniteur e fu anche gentilmente invilato

a tornare a casa sua. Dove, con quel mal umpre che ognuno puo facil-

mente immaginare in un letterato tolto dai suoi comoducci, prcse a scri-

vere contro Roma il peggip che seppe e pote. E intendendo bcne che,
col pubblicarlo in Francia, ilsuolavoro non avrcbbe sfuggito un processo
in polizia, lo stampo a Brusselle

;
dove il Nord subito ne fcc-e tcsoro, da

3uel
giornaleconservatore, monarchies e liberate che egli e. Ma YUniven>

ei 31 Marzo puni,
come si meritavano, 1' autore e il giornale; uarran-

do, in un belhssimo articolo del signor Luigi Yeuillot, la causa delle ire

abuziane
,
e facendo un

po'
di biogratia del poco illustre letterato. L' ar-

ticolo finisce cosi : Noi ci prenderemo qui in line licenza di laguarci a

voce alta del nuoyp favore che 1'About pttenne in questi gionii, coll'es-

serestati permessi inParigiein Francia i numeri deliVorrf che conteneano
brani del suolibro. Si sa pure ritenere alle frontiere i giornali belgi, quan-
do contengono insulti aiGoyernp. Ma deesi forse avere minor cura del

rispetto doyuto al Sommo Ponteiice e al suo Ministro? Cio e deplorato
non solo dai cattolici, ma da tulti gli uomini sensati . Cosi rcloquente i*>

coraggipso giornale ;
il qualc ben dimostra col fatto, esscre falso cio che

i nemici del Goyerno francese pretendono, non esservi ora in Francia one-

sta liberta di dire ii
yero.

4. 1 giornali cattolici francesi csaminarpno in questi giorni e censuraro-

no un rapporto che il Ministro dei culti, signor Rouland, e quello dell'in-

terno, sig. Delangle, prcsentarpno teste all' Imperatore sopra la faeolta dei

protestanti di aprire nuoye chiese. Ne pare che i detti giornali abbiano

trovato che dire sopra il dccreto, che rende piii facile d'ora innanzi ai pro-
testanti il fabbricare nuoyi luoghi destinati al lorp

culto : bensi rimprpye-
rano alcune proppsizioni del rapporto che si riferisconp

al culto cattolico,

Cosi censurano cio che vi si dice degli articoli organici apppsti al Concor-

dalo: del supposto diyieto ai non francesi, o non autorizzati, di essere in

Francia ministri di un culto; della liberta assoluta di cpscienza che pre-
tendesi fpndata dallalegge francese: ed altrettali proposizioni pocp sane.

Ne noi ci marayigliamo che uomini o
1

! mondo, per quanto dotti essi siano

e di buone intenzioni , quando voglipno autoreyplmente parlare di gins

canonicp e di religione, sianp soggetti a dir errori, perdonahili senza dub-

hip al difetto di studii scveri di tali materie. Del resto il rapporto dei due
Ministri contiene anche ottime dichiarazioni : come per esempio questa :

non essere intenzione del Governo di volcr turbare cio che vi ha di

piu intimo e di piu rispettabile nclla coscienza umaiia cioe il culto re-

ligioso.
o. 11 Comtitutionncl del 31 Marzo hapresp sul serio cio che, per rappre-

saglia, puh!)li('arono in (juesti giorni, certi giornali tedeschiidoversi, cioe,

separare dalla Francia 1'Alsazia, la Lorena e la Corsica, in forza del gran-
de principio delle iiazionalita oppresse. 11 Constitutionnel spiega a lungo
che quelle due province noil sono oppresse, e sono anzi beatissimo di es-

sere sotto la Jrancia
;
del che nessuno dubita. Ma e vero pure che il
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grande principio delle nazionalita e indipendente, nella testa di quelli che

so ne fanno i paladini, dall'oppressione o dalla contentezza de' popoli. Al

piu ne seguirebbe che, per ora, e dovere dei g'iornali e del liberal! di la-

vorare alacremente a pcrsuadere quelle province che sono oppresse ,
e

non debbono essere contente. II che infatti si ya facendo da molti in Ita-

lia e
fupri,

in certe province che sonood erano contentissime. Pure i libe-

ral i scrissero libri, recero propaganda, ordirono
cpngiure;

il
tuttp per per-

snaderle che non doveano essere contente, finche non avea trionfato il

grande principio della nazionalita. Ora, se cio none, e non dee essere, le-

cito in Francia, ci pare che non dee parimente esser lecito altrove. Non
si ama la vicinanza dei vulcani, dice qui stesso il Constitutionnel. Ma si

dovra poi amare chi li fabbrica dove non sono ? E il Constitutionnel, che

nel suo N. de' 27 Marzp, dichiara governi dephrabili quelli che sono in

Italia protetti dall'Austria, cipe (come egli ben mpstra a intendere) tutti

i Governi italiani, tranne il Piemonte, crede egli di non porre anche qui il

suo scnno at servizio de' fabbricatori de' vulcani?

6. Cio, di che ci assicurava teste la Revue des deux Mondes, non esser-

vi in Francia opinione pubblica abbastanza chiara sopra la opportimita
di una guerra, per la mancanza della liberta della stampa, ce Tassicuro

pure il Correspondant nel suo Numero di Marzo alia pag. 568. Cio non

ostante,siccoine pnma la Revue, cosi ora il Correspondant c\ assicura, nella

stessa pagina, che I'opinione pubblica e tutt-a per la pace. Invece la Pa-
trie

,
difendendo le intenzioni del Governo francese contro la mala in-

terpretazione de' fogli tedeschi secondo essi
,
dice

,
il Governo francese

vuole la guerra e la nazione non la vuole. II che e falso. Giacche il Governo
francese mostra di voler la pace coll' adesione data al Congresso : e il po-

polo non mostra di voler pace ad ogni costo, coll'aver accolto con si gran-
de entusiasmo 1'Imperatore all'iiltima rassegna della guardia . Un corri-

spondente poi ddYtndependance Beige dei 31 Marzo, che pretcnde diaver
un amico che ha parlato col Cayour in Parigi, ci informa che il Cavour
disse a

quel tale amico, che egli era molto stupito dello stato degli animi
in Francia, dove anche i bprghesi noncapivano niente del grande interes-

se che ha la Francia alia liberta italiana. La Revue des deux Mondesmi,
del 1.' Aprile,ritornaad assicurarci, apag. 737, che,perquantosiaeviden-
tc che la guerra fu disegnata come certa da qualche gabinetto di Europa,
pure, colpa della mancanza della liberta di stampa, la Francia non sa nulla

di certo a questo prpposito. Tuttavia finora la Francia non yede neces-

saria la guerra, specialmente in favore dell' Italia. Se gl' Italiani yoglio-
no la guerra, ella dice

,
la facciano essi : i Francesi non hanno gli stessi

interessi che gl'Italiani. La guerra all'Austria che non ci offende, non pup
essere che arbitraria ed illegittima, non ostante i bei

cplori
di generosita

con cui ce lavoglionp dipingere . E poco dopo : L'immensa maggio-
ranza dei Francesi si separa da coloro che, sia in Francia sia in Italia,

cercano di condurli ciecamente ed immediatamente alia guerra .

7. A dire il vero pero, tutta questa poca voglia della Revue pare ispirata
dall' invidia e dalla

gelpsia
di dover procurare all' Italia cio che preten-

desi mancare alia Francia. Cosa strana e contraddittoria, (dice la Revue,
a pag. 742); dover prpcurare la liberta di stampa all' Italia, e clover ve-
dere poi i giornali italiani fermati alle front iere francesi! Non v' e persona
'he non veda qui una grande anomalia. E certo pare a noi che sarebbe
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piii logico c piii
onorcvolc alia Francia ilconcedere a questa, prima dclla

gucrra, quelle istituzioni chc essa c invitata a ibndarc in Italia 'a suo ri-

schio e pericolo. Cosi la Revue.

8. Ci spiace fino airanima di doyere smentircuna notizia, danoi data nef

passato quaderno, sopra la fededi certi dispaccimenzogneri. Essi ci. avea-
no narrato che, alia rasscgna della guardia impcriale, si crano udite grida
di Viva I' Italia. Ora si trova che

quelle grida non
fiirpnp puntp udite da

nessuno: e spccialmente non le udirono gl' informatissimi cqrrispondenti
dell' Independance Beige, i quali anzi protestano del contrario. Etrattan-
dosi di tal

cpsa,
ci pare che, per questa volta, si puo credere, senz' altre

informazioni, alia loro
parpla.

Un'altra rassegna tenne poi I'lmperatore
di tutto 1'esercito di Parigi, il giorno 3 di Aprile. Erano 40 mila soldati,
che tutti, dice il Moniteur, gridarono con gran calore i loro viva all' Im~

peratore, all' Imperatrice cd al
Principe impcriale. Ne fmora vi fu alcun

dispaccio che ci ahbia informati di grida uscitc, in tal occasione a favore

della guerra o dell' Italia.

9. Abbiamo altre volte annunziata la fondazione in Parigi di una casa

e d'un noviziato di religiosi Bamabiti. Ora udianio con dolorc la morte
del R. P. A^ostino Schouyaloff, che apfwnto era stato dai suoi Superiori
incaricato di quella fondazione. Poco prima della sua morte, avvenuta il

due di Aprile, 1' illustre religioso ayea data in luce Y istoria della sua

conversione e dclla sua Yocazione
;

libro
piissimo e atto nondimeno a

dilettare non meno che ad edificare i lettori, che in quello possono ve-

dere per qual yia un uomo
appartenente alia

piu
alta aristocrazia russa si

sia prima convertito dallo scisma al cattolicismo. e poi dal mondo alia

vita religiosa.

IL CO^GRESSO. 1. Sua storia 2. Dove si abbiaa fare 3. Chi debba fani(

parte 4. Sopra che e come vi si debba discutere 5. Condizioni pre-
liminari 6. Che pensino di quelle condizioni le potenze 7. Che pensi
del congresso la Russia 8. Ultimo notizie 9. II Miuistero inglese.

1. Quei dubbii, che si potevano prima averc sopra la storia esterna o, yo-
gliamdire (per fare, una Yolta, anchenoi, qualche tiguradigrandiuomini,
con poca spesa di parole greche) essotenca

,
di cio chc finora si appar-

tiene al futuro congresso, sono stati ora tolti dal raccontq
che fece della

cosa Lord Malmesbury a Lord Clarendon nella Camera dei Signori. Giac-

che avcndolo qucsti intcrrogato soora 1'esito della missione di Lord Cow-

ley, non senza aver prima detto cbiaramente che la guerra fu, almeno per
un istante, cosa molto prohahile, echequando fosse scoppiata essa sareb-

bc stata generale ed curopea ;
il Ministro degli aiTari esteri rispose

che la

propostadcl congresso era stata fatta dircttamcnte dalla Russia, accprda-
tasi sopra cio coila Francia, mcntre Lord Cowley s' informava in Vienna

Siiali

potessero esscre le vie di accomodamento tra Francia ed Austria,

alia qual notizia si puo ricavare chc errava il Times quandp, con tutta

1' importanza di giornale ben informato, c con aria di trionfo, ci assicurava

che il congresso era 1'opcra csclusiva di Lord Cowlcv e deH'Inghiltcrra.
La cpsa e tanto falsa, cbe anzi Lord Cowley, ito a Vienna senza alcuna

missione ufficiale, solo per indagare le intenzioni dell'Austria, non seppc
nuHa del congresso se non quando ritorn6 a Parigi; dove illOdi Mar-
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zo.seppc dell'accordo sopra cio intervcnuto tra Francia c Russia. Questa
fece la sua proposta il giomo 18 di Marzo: della quale cssendo stata in-

ibrmata 1' Inghilterra dall' ambasciatore di Francia, essa vi -acconscnti

con alcune condizioni iinora segrete o, per parlarc reco, acroamatiche.
II 25 di Marzo la Russia accetto la adesione condizionata dell'Inghilter-
ra

;
e da quel punto 1' accettazione del congresso fu connme a tutte le

grandi Potenze. Aggiunse Lord Malmesbury che erano incertc le questioni
che si sarebbero trattate

;
che non era definite cpiali Potenze yi sarebbero

convenute; che 1' Inghilterra desiderava che si facessero udire nel con-

gresso anchc gli Stati italiani; e che intanto 1' Austria e la Sardegna ave-
vano promesso di non assalirsi.

L' Austria, cui la cosa appartcneva piii da vicino, ebbe (al dire dei

giornali) comunicazione della cosa il 17 di Marzo
;
nel qual giorno 1'am-

basciatore russo comunico al conte Buol il dispaccio del principe Gortsha-

koff, dove troyavasi formolata la proposta del congresso. Non piccola
fu la maraviglia del Governo austriaco (stando sempre alia fede dei gior-

nali) nel yedcre una tale proposta fatta da tale Potenza. Ma considerato
che la proposta non poteva aver ayuto luo^o senza il preyio accordo del-

la Russia con Francia, dopo due giorni di esame in consigli di famiglia
di Stato, si rispose che r Austria aderiva alia proposta, sotto le solite

condizioni Iinora segrete.
2. II scgreto del Congresso (per non parlare del tempo di suaapertu-

ra: la quale dices! dpver ayer luogo presso Pasqua) anzi tutto versa so-

pra il luogo doye si riunira; sapendosi solamente che esso dee aver luogo in

cittaneutrale. Dondeyenne per conseguenza che 1'imniaginazionedei gior-
nalisti pote spaziare ampiamente per tutta Europa. Infatti Brusselle, Aquis-
grana, Londra, Berlino, Baden Baden, 1' Aia, Gineyra, Wiesbaden, Lo-

sanna, Mannheim cd altre citta, trale quali non fu dimenticata Roma, fu-

rono, Tuna dopo 1' altra, e talyolta tutte insieme, designate per sede del

gran Congresso.
3. Molto meno si sa chi debba fame parte. Giacche, oltre le cin-

que grandi Potenze che yi hanno pieno diritto per il solo fatto dell'es-

sere grandi ,
si pretende che anche le piccole debbano partecipar-

yi. Dove forse si puo citare, alquanto a proposito, il giudizio di Salo-
mone. Troyandosi anche qui che alcuni, se non

jpossono ayer tutto, si

contentano della meta
,
ed anche di meno

;
ed altn ama meglio di non

ayer nulla, che non di andar a figurare, quasi reo ed accusato, d'innanzi
a persone di ogni colore e di ogni fede, con minori diritti di quelli che

competono naturalmente ad ogni Stato indipendente,sia piccolo sia gran-
di ssimo. Ma senza entrar ora in questa quistiqne; e ferniandoci nel solo

lato essoterico della cosa, ecco in breve le varie opinioni che sopra cio ci

abbattemmo a leg^ere in questi giorni. Yi e chi pretende che sole cinque
grandi Potenze si aduneranno; altri ammette sesto in tanto senno anchc
il Piemonte come rappresentantc d'ltalia. Altri ne esclude appunto il Pte-

montc, pretendendolo rappresentanteditutt'altro
che dell'Itaha. Altri am-

mette il Piemonte con tutti gli altri potentati italiani : dando pero a quello
ed a

rjiiesti
diversi impieghi. Giacche al primo danno la parte di accusa-

tore fiscalc ed agli altri quella di accusati e di rei. Altri pretende che tutti

i potentati italiani saranno ammessi come semplici testimonii e informa-

tori, riserbandosi il giudizio c la sentenza i cinque grandi potcuti. L' Au-
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stria
,
secondo alcuni giornali ,

desidera che gli Stati italiani siano uditi

nel Congresso, o almeno in un congresso speciale, le cui
risoluziqni do-

yranno essere ratiticate dal Congresso delle cinque Potenze. Come si vede,
il diritto pare chiaro

;
ma i pareri sono varii e 1'esito e incerto.

i. Non meno ignotifinora sono i principii da cui si partira perdiscor-
rcre, e la materia precisa di cui si trattera. Ne puo negarsi che non sia

necessarissimo, per un congresso, il saper prima molto bene di che cosa
e come si discorrera. Sopra il che non sono meno varii i

pareri.
II Moni-

teur ci disse bensi che la Russia propose la riunione di un Congresso
per prevenire le complicazioni che lo stato. dell'ltalia poteva far nascere,
e che sarebbero capaci di turbare il riposo d' Europa . Ma 1'Austria pre-
tendera senza dubbio che le complicazioni vengono dallo Stato sardo, e

lo Stato sardo trovera forse chi dica che esse nascono dall'Austria. Don-
de si vede che le suddette parole del Moniteur non ispiegano bene lo sco-

po del Congresso. Inoltre i trattati del 1815 saranno essi considerati come

primi principii, qvvero come materia di discorso? Se si considerano come

primi principii, il Congresso e molto facile a finire. Se si considerano co-

me materia di discorso, perche si hanno da
porre

in discussione per cio

solo che riguarda 1' Italia? E ppi
sara egli facile 1'indurre 1'Inghilterra,

1'Austria e la Prussia a porre in discussione cio che tutte e tre gia di-

chiararqno
ufficialmente di yolere mantenuto?

5. Cio pareanzi impossibile, giacche, secondo che narrano alcuni gior-

nali, 1'Austria non ebbe neanche bisogno di stipulare, fra le condizioni

del Congresso, il rispetto a' trattati del 1815 ed il diritto de' varii Stati di

fare trattati con chi credono. Queste condizioni erano intese da se stesse,
e niuno pote supporle se non come certissime. Bensi rAustria stipulo va-
rie altre condizioni.

Giacche (sei giornali non c'ingannano) siccome essa intende che il Con-

gresso, se si ha da fare, si faccia seriamente e non per prender tempo a

meglio armarsi contro di lei, cosi essa chiede che mtanto la Sardegna,
non solo non comparisca nel Congresso tra le cinque Potenze

;
ma cominci

anzi a disarmarsi. Giacche se mentre si discute si permette che, senza pro-
cedere ad aggressione formale, si formino corpi franchi, si raunino filibustie-

n, si dianp patenti di Generale ai loro capi, si eccitino alia diserzione i sol-

dati altrui
;
e chiaro che tutto cio asconderebbe assai poco il disegno di

assalire o lasciar assalire con esercito regolare o con bande di ribelli. E cio

posto, come potrebbe il congresso discutere in pace, quando ad ogni ora

puo giungere 1' avviso che le ostilita sono cpminciate, quasi a caso, quan-
ao meno si aspettavano? Dicono pero alcuni giornali che 1'Austria cedette

quanto al non esigere il disarmament sardo : ma non quanto all' esclu-

sione della Sardegna dal Congresso. La quale e onnai decisa, benche la

Sardegna abbia, con nota del Cavour, protestato altamente contro tale

esclusione.

Inoltre dicesi che I

1

Austria voglia che si prenda come base delle de-

liherazioni del nuovo congresso la dichiarazione di Aquisgrana del 15

Novembre del 1818. In essa le corti di Austria, Francia, Inghilterra,
Prussia e Russia, dopo cqmpiuta

la pacilicazione di Europa col ntiro delle

truppe forastiere dal territorio francesc, comuiiicarono a tutte le corti di

Europa, fra le altre cose, che le dotte cinque corti sono unite nel non
Yolerc altra combinazione politica

che la sancita IKM trattati: dichiarando
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che percio voleyano osservato il diritto delle gcnti c i trattati fatti, non solo

nolle loro continue rclazioui tra se e cogli altri Stati, in a ancoranei futuri

congress! sia tra loro soli, sia tra loro ed altri Stati Dei cinque plenipo-
tenziarii che sottoscrissero la dichiarazione, due, il Metternirn ed il Nes-

selrode, sono ancora yiventi. L'Austria pero, a quello che diccsi, non in-

tende che questa dichiarazione serva di base al congresso, se non in quan-
ta essa vuole che siano inyitati al congresso anche gli Stati di cui le cin-

que Potenze trattano gli aftari.

Da tutto cio apparisce che 1'Austria intende di assistere ad un Con-

gresso dclle cinque sole grandi Potenze; a cui, secondo il convenuto in

Acquisgrana, possono essere inyitati gli altri Stati italiani (non escluso il

Piemonte
) ,

di cui si trattano gli alTari
,
senza che qucsti percio si assi-

dano formalmente nel consesso dei cinque. Base di questo congresso
debbono essere i trattati del 1815, e la dichiarazione d'Aquisgrana. A
queste condizioni la Gazzctta di Coloma aggiunge che 1'Austria yuole

anche, come prcliminare del congresso, la comunicazione del trattato tra

la Francia e la Sardegna.
6. Che queste condizioni siano, sottosopra, pure desiderate dall'Inghil-

terra e dalla Prussia, pare assai
probabile.

Che arizi il Memorial diploma-
tique dei 3 Aprile ci assicura che I'lnghilterra e la potenza incancata di

preparare tutti i prelim inari secondo i trattati del 1815. E dclla Prussia

in particolare si dice che sia stata molto stupita dell' interv onto inaspet-
tato della Russia in questa quistione. E dicono che la Germania intera ah-

bia creduto di yedcre in cio un principio di hellicosa alleanza russofran-

cese. Si che piii che mai pretendesi certa 1'unione della Germania coll'Au-
stria contro lega si formidable. E che intanto la Germania si prepari alle

armi
,
non meno della Francia e della Sardegna, e cosa notoria. E se si

arma, cio fa certamente per collegarsi coll' Austria minacciata.

7. La qual lega non sarehbe strana a supporsi gia fatta, se ayesse qual-
cheyalorc una corrispondenza sarda inserita nella GazzettadiPietrobur-

yo, che corse in questi giorni sopra tutti i giornali ;
nella

quale
si dice aper-

tamente che Tunica yia di pacilicare il mondo e quella cli togliere all'Au-
stria i suoi dominii italiani. Mala Gazzetta di Pietroburgo, lungi daH'cs-

sere foglio ufficiale, non e che Torgano dell' Accademia imperialc, os-

sia del supremo corpo scientifico dell'Impero. E noi in
yerita

non hastia-

mo ad intendere come mai uqmini dotti e russi abbiano potuto puh-
blicare in Pietroburgo parole di liberta italiana, di riforme politiclie, di

cacciata degli strameri, uuandp essi poteano ben prcvedere che qucl
loro articolo sarebbe stato letto in Pploma, doye non si sa che i Russi pen-
sino orane a libertii politiclie, ne a riforme costituzionali, ne, molto meno,

per quello che noi sappiamo, ad andarsene. Pure, se non c'inganniaino,

pare che tutta 1'Europa sia persuasa, non diciamo gia della giuslizia di

tali domande polacche, ma certamente della esistenza loro. Dunque ([uei

signori accademici russi fecero, com' e eyidente, una grandc imprudenza
nell' ammettere una eorrisppndenza,

in cui, se inyece di auslriaci si pone
russi ed rnyece di Lombardia si pone Polonia, ognuno puo yedere un layo-

ro capace di eccitare alia riyoluzione una parte dell'Impero russo. Quella

corrispondenza poi ha un
altrp

lato debole: ed e che le si puo rispondere
che, se 1'Austria ayesse fatta in Lombardia la meta di quello che pretende-
si ayer fatto la Russia in Polonia per domaryi gli spiriti liberali, forse
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I'Accademia imperiale di Vienna avrebbe ora lo stesso agio, cbc ha quel-
!a di Pietroburgo ,

di consigliare altrui le liberta
pplitiche, Ic riforme

eostituzionali, e, cip
che e piu importante, il ritiro nei

proprii coniini.

Ma lasciando i giornali accademici e i loro sogni politici, e venendo a

cio cbc, da fonti iheno impure, possiamo cqnoscere delle intenzioni del

Governo russo, pare die esso, desideroso sinceramente della pace, siasi

servito dell' anucizia che lo lega alia Francia, per far gradirc (juel con-

;;;rcssoche,forse,proposto da altri non avrebbe avutp la stessa buonaac-

coglieuza dall' Imperatore Napoleone III. Una corrispondenza russa poi
dm Aim de (a religion dei 2 Aprile assicura che la politica di Alessan-

dro sara lealissiina e paciiiea e, quantp al liberalismp del Nord, giornale
che pretendesi russo, dice che esso e ora uscito di pupillo e vola colle

sue proprie ali . II che ci spiega perche strisci cosi terra terra.

8. Avcvamo scritte queste cose, quando i giornali posteriori ci reca-

rono quinci certezza, quinci incertezza maggiore. Giacche alcuoi ci assi-

curano che fu gia determinata la citta di Baden per sede del coogresso;
la line di Aprile per tempo di sua aperlura ;

e per punti gia decisi, 1'in-

dipendenza degli Stati italiani, la loro ncutralita sotto la guarentigia delle

ciii(}ue Potenze, la modiiicazione percio dei trattatiaustroitalianCeresa-
medel diritto austriaco Ji

pccupare Ferrara, Comacchio c Piacenza, ed in

line il
solitp consiglio di riforme c di amnistie a chi forse potrebbe resti-

tuirlo altrui. Per converse altri giornali dicono che, avendo le Potenze
chiesto all' Austria ed al Piemonte il ritiro, a dieci leghe dalle

frpntiere
delle loro truppe, 1'Austria ricusa, e chiedeil disarmamento del Piemon-
te come condizione sine qua non. Si che, nell'opinione di questi giornali,
10 stesso adunamento del congresso rimane incerto.

9. La sconfitta del Ministero Derby sopra la questione della Riforma,
accaduta teste con notevole ma^gioraiiza, nella Camera dei comuni,
avrebbe potuto certamente molto impacciare la politica esterna e modiii-

care Tesito del congresso, se avesse condotto seco la caduta del gabi-
netto conservatorc. Ma questo, credutosi, ben a ragioue, necessario in

questi tempi, dopo qualche giorno di consiglio e d'incertczza, dichiaro nel-

le Camere che egli mandava i deputati a casa e rimaneva al potere. Que-
sto scioglimento della camera torno inaspettato a tutti; e molto sgradito

specialmente ai deputati liberali ostili al Ministero. I quali col loro voto

contrario
speravano

di diventar Ministri; e si trovano invece aver perdu-
la pertino la carica di deputatp. La cjiiale converra ora che si comperino
di niiovo con grande s[)esa d' intrighi e di danari, siccome suol acca-

dere in tutte le elezioni. Le nuove elezioni si faranno in Luglio, e intauto

11 congresso avra luogo senza Tincommodo delle interpellanze inglcsi.

AHra noia da aggiimgere a quelle molte che lo sciogiimeiito delle ca-

mere procura ai present! deputati; i quali saranno in questi mcsi
priyi

del piacere di guidare, o almeno di conoscere al<|uanto, la politica del nii-

nistero. Per queste ed altre ra^ipni Lord Palmerston e Lord Russell, che

aveano sperato di diventare Ministri in si bella occasione, trovatisi aver

perduta la carne che aveano lasciata sul ponte senza poter abboccar quel-
la che aveano creduto vedere nel liume, si lagnarono di questo sciogli-

mento, che essi percio dichiararono altamente inopportuno.
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i.

Mentre le sorti della Yalachia e della Moldavia si stanno agitando

nelle Conferenze diplomatichc di Parigi ,
forse non sara discaro ai

nostri Icttori Favere qualchc piu estesa conlezza delia storia e con-

dizion e di que
1

popoli ;
i quali ,

se dall'una parte ,
sia per la lonta-

nanza sia per Voscurita politica in cui vissero lunghi secoli ,
sono a

noi poco noli, lianno tultavia con noi Italiani per ragione di sangue

e di tradizioni
,
antica e specialissima attenenza, e direm quasi pa-

rentela.

La storia poi di quelle genii e piena di singolari vicendc dovute in

gran parte alia singolar condizionc e alia postura delle regioni che

abitano. Infatto il paese, in cui oggi e compresa la Valachia e la Mol-

davia, cioe quella vasta e fertile pianura, che bagnata dal Danubio e

da'suoi numerosi affluenti stendesi tra i monti Carpazi e il mar Nero,

e dalFuna parte dilatasi ad Oriente nelle vastjssime e aride lande

della Russia meridionale, menlre dalFaltra apre col Danubio la via

dentro il cuore delFEuropa, doveva essere, come veramente fu, la

via regia delle nazioni barbare che dalle regioni del Caucaso e del

Caspio per tanti secoli vennero a inondare T Europa ,
e doveva in

Serle IVf vol. II. 17 2 Maggio 1859
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ogni tempo eccitare altamente, come 1'eccita oggidi, Finteresse e la

gelosia de' grand! Potentali confinanti a disputarsene il dominio o la

protezione.

Risalendo alle origini meno incerte, i primi popoli die troviamo

abitare le pendici meridionali dei Carpazi ,
furono gli Agatirsi ,

che

al tempo d'Erodoto ayeano gia tralignato dairantico valore, e dive-

nuti molli ed effeminati
,
divennero poi facile preda delle genti vici-

ne 1. Tra le quali gli Sciti delPonto Eussino aLevante, e da Ponente

i Geti, orhmdi di Tracia ed abitanti fra il Danubio, FEmo e FEussino,

acquistarono maggior fama e potenza. Gli Scili arrivarono fmo alle

sponde del Danubio, quando Indatirso loro Scolota o Re, vinto Fim-

menso esercito di Dario stancandolo per gli interminati deserti della

Scizia
,
lo costrinse a ripassare in Asia. E i Geti

,
che eransi misti

agli Sciti di alleanze, di costumi
,
di \esti e spesso anche del nome,

stabilironsi anch'essi nel IV secolo avanti Cristo al di la del Danu-

bio, e negli ultimi anni di Filippo il Macedone aveano gia edificata

Elis, presso la punta occidentale delFisola Peuce, ossia del Delta del

Danubio. Qui essi rifugiaronsi , quando il giovine Alessandro Magno

prima di conquistare FAsia, venue a domar la Tracia e i vicini po-

poli sollevatisi alia morte di Filippo : ma ncmmen qui tenendosi sicuri

dal terribile braccio del Macedone, fuggirono alle solitudini e ai

monti, abbandonando la loro citta in balia del vincitore die la gua-

sto e distrusse 2. Tosto pero la riedificarono, e valorosamente si di-

fesero pochi anni dopo contro Zopirione-, capitano di Alessandro, che

assalendoli senza ragione mosse con 30,000 combatlenli sopra il

Danubio, ma parte dalle procelle, parte dalFarmi dei Geli fu disfat-

to e spento con tutli i suoi 3. Morto Alessandro, e diviso Ira i capi-

tani il suo Impero, Lisimaco ebbe la Tracia, e con esso Fonta di Zo-

pirione a vendicare sopra i Geti. Infatti egli li assalse e prese loro

alcuni castelli e tratli di paese ;
ma trovatosi poi circondato in luo-

ghi aridi dal nemico, fu ridotto egli e F esercito a tale stremo dalla

1 EUODOTO, L. IV, c. 10, 49, 100, 104.

2 ARRIANO, De expeditione Alexandri.

3 Q. CrRiius L. X, c. 4.
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sele, die si die per vinto. Ma Dromichete, Re de'Geli, lungi dall'in-

fierire contro Lisimaco, accolselo con ogni maniera di cortesie e

slrinse con esso lui durevole amicizia 1.

Dopo Dromichcte, la gloria de'Geii si ecclissa per quasi due se-

coli, durante i quali si ammollirono lanto, che non seppero difendere

Fisola diPeuce dalHnvasione deiBastarni che se ne impadronirono.

Ma loslo rifulse piu viva che mai con Berebisto, potcnlissimo Re,

che per quaranfanni governolli (84-44 a. C.) e seppe riaccendere

in loro per tal modo Tantica virtu, che rese i Geti una delle piu

possenti e civili nazioni del mondo barbarico. Quest! infatti sono i

medesimi Geti 2 die indi a circa tre sccoli
,
con lieve inilessione di

nonie, chiamaronsi piu sovente Goti, da cui uscirono nel V secolo i

famosi regnatori d
1

Italia, della Gallia meridionale e della Spagna.

Parte della nazione Getica erano i Daci o Davi o Dai 3
posti tra il

Pruth e il Danubio
;
e parlavano infatti il medesimo linguaggio, cioe

il trace
,
come attesta Strabone

, ed. aveano i medesimi costami , la

medesima religione.

Era questa Tantichissimo culto insegnalo loro dal trace Zamolxi,

di cui precipuo domma era T immortalita delFanima destinala a go-

dere in eterno giorni beati
, preniio del valorc. Percio i Geti deno-

minavansi yl' Immortali, e spregiando la mortc anelavano di ricon-

giungersi con Zamolxi. A lui, che aveano per Nume e Re proprio

e riputavano sempre presente in mezzo ad essi, offerivano ogni quin-

to anno un sacrificio solenne di ambasciatori, i quali andassero ad

1 Di Dromichete parlano DIODORO SICULO nei frammenti Valerian!

I. XXI, STRABONE, L. VII, PAUSANIA, L. I, ed altri.

2 Molte e discord! sono le opinioni dei dotti intorno ai nomi, ai limiti,

alle vicende degli antichi popoli barbari
;
ma in si oscuro laberinto ci sem-

bra da preferire a tutte la dottissima guida di CARLO TROYA, il piiiprofon-

do e felice investigatore delle origini barbariche. Vedi il Vol. I della sua

Storia d'Italia.

3 Le commedie greche e quelle dei latini imilatori chiamano spesso

Daci, o Davi, o Geti i servi scaltriti, di cui molto ridevasi nel teatro. Tali

infatti erano i nomi che davansi in Atene agli schlavi
,
nomi tratti dalla

loro nazione , dopo che si fu introdotto vivo commercio di schiavi tra i

Daco-Geti e gli Ateniesi.
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esporgli lo stalo del popolo. E il popolo nc consumava il macello
,

levandoli in alto c faccndoli cadere sopra le punte di dardi rilti a

lal uopo : chi moriva, beato ! ma chi scampava alia prova era tcnuto

per malvagio e inviso al Dio
;
e tosto altri

, piu virtuosi o piu fclici,

sottentravano airambita morte 1. Ministri di tal culto erano i Zorabos-

Tereos, come cliiamali Dione Grisostomo presso Giornande 2,che for-

mavano la piu nobile casta della nazione, e da cui sceglievansi il pri-

mo Pontefice di Zamolxi ed il Re. Fra essi v'era un ordine spcciale

di sacerdoti, chiamati Pii, die si ammantavano dibianche vesti, ed

aveano per ufficio di compor le guerre e trattar le pad. Colla cctra

in mano si facevano essi incontro ai nemici
, per ammansarnc le ire

;

e piu d'una volla infatti il suono delle cetrc sacerdotali fe tacere lo

spade gia frementi
;
come allora quando Filippo il Macedone venue

ad assalire i Geti di Udisitana, presso a Tomi
,
ed al vedersi uscire

incontro uno stuolo di Pii a proporre colle cetre la pace, tocco forse

dalla novita delFatto, non solo piegossi agli accordi, ma prese in m0-

glie Medea o Mcdopa figliuola del getico re Gotila.

Ai tempi di Berebisto, il culto Zamolxiano fu rinfervorato c am-

pliato presso i Dacogcti da Deceneo
,
aiutatore elficacissimo del Re

nelVopera di restaurare il suo popolo. Yeniva egli d'Egitto, dove

avea imparato ogni coltura : ammaestro i Geti nelle fisiche e morali

discipline, ne ingentili e corresse i costumi, ed acquisto sopra di loro

tal prestigio ,
che lo aveano per piu die mortale, venerandolo come

un secondo Zamolxi. Aggiunse al culto nuovi c minori numi, de-

dico nuove are, e parlando a nome del cielo faceva accettare per

divini i suoi responsi non pure alia mollitudine, ma anchc ai principi

della nazione. Fra questi scclti i migliori ,
ne costitui un nuovo c

maggiore ordine di sacerdoti, die ckiamo Pilofori oPileati, perche,

secondo Giornande, nel sacrificarc coprivano il capo di una specie

di tiara, detta pileo dai Greci. II rimanente della nazione riccvellc
1

f

1 Della religione di Zamolxi e del sacriiizio degli ambasciatori parlano

anche LUCIANO nel Tossari, e CLEMENTE ALESSANDRINO negli Stromati, T,15 c

IV, 8. QuestWimo narra che gli ambasciatori sacrificavansi non ogni lustro,

ma ogni anno: effetto forse di cresciuto fervore nei tempi piu recenti.

^De Rebus Getids, c. 5, 10
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da Dcccnco il nome di Ghiomati; nome chc fu in grandc onore pres-

so i Dacogeti ,
celebrate nclle loro canzoni e illustrate dalle geste

de' guerrieri. Egli scrisse inoltrc un corpo di leggi ,
dette Bellagini,

insignc per sapienza, e da cui trasscrp poscia il loro principio le leggi

de
1

Yisigoti e degli Ostrogoti in Ispagna cd in Italia. Quesle Bellagi-

ni di Deceneo sono il primo codice clie le storie ricordino essersi

scritto in Europa tra i Barbari ,
se pure il nome di Barbari poleva

darsi in quell' eta ai Geli
,
che Dione Grisostomo dice pressoche si-

mili ai Greci, e i piu sapienti fra i Barbari europei 1.

Bcrebisto intanto riordinavaFesercito, cui accrebbe fino a 200,000

soldati, eritempravalo a virtu; stringeva in poderosa lega intorno a

se i popoli amici e vicini
,
e portando le armi vittoriose in Tracia

,

in Macedonia, ncirillirico, contro i Galli, conlro i Boi, contro i Tauri-

sci, empicva del suo nome le vaste rcgioni delF Europa orienlale. II

suo regno stendevasi dal deserto de Geti, la moderna Bessarabia
,

fino al deserto de Boi in Unghcria ,
e ai confmi oriental! di Boeinia,

e cresccva minaccioso non solo alle vicinc genti barbariche, ma agli

stessi Romani. Questi iiifalii dovcltcro sovente, durantc il primo se-

colo avanli Cristo
,
vem'r alle mani coi Dacogeti e co' loro confede-

rali
,
e rintuzzarne colic armi gli assalti. Scribonio Curione, procon-

sole di Macedonia, verso F a. 73 a. Cristo fu il primo dei Romani che

portasse le aquile fino alle rive trade del Danubio: ivi ristette, trat-

tenuto, se dee credersi a Floro 2
,
dalle tenebre delle opposte selve

della Dacia. M. Lucullo succedulogli , rcspinse i Dacogeti e i Misi

dai conflni di Macedonia, tra le gole delF Emo disfece un esercito di

ferocissimi Bessi, s'impadroni di Tomi con allrc citta, distrusse Apol-

lonia vicina alle bocche del Danubio, dalla qualc fe trasporlare al

Campidoglio il colosso di Apollo e mostro le armi romane ai Sarmati

e agli Sciti viventi di la dal fiume. Ottavio
, padre di Oltaviano Au-

gusto, guerrcggio anch'cgli i Bessi e i Trad, e mirando in sul Da-

nubio la cresccntc potenza di Bercbisto, penso forse iind'allora qucl

die piu tardi Roma mcglio comprese, essere cioe necessario di fare

.

1 GIOBNAMK. DC HAus Gcllcls, c. 5, 11.

2FLORlSj III,i.
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di quel fmme propugnacolo e barricra all' orbe romano. Di lui si

narra, die trovandosi inTraciafra gliOdrisii, nciranno 59 a. C. ove

era un tempio di Bacco, ebbc vaghezza di consultare Foracolo intor-

no al figlio Ottaviano, allora poco piu die trienne; e i sacerdoti

risposero, dovere questo aver Fimpero del mondo; cosi avere ac-

cennato la vivida fiamma uscila dal vino sparso in sulFara, e simil

presagio esserc toccato in sorle al solo Alessandro
,
allordie nelle sue

spedizioni verso il Danubio avea tra gli Odrisii sacrificato 1 . E dopo

alquanti anni il giovinelto Ottaviano ebbe da Giulio Cesare F inca-

rico di far nelFEpiro gli apparecchi di guerra contro Berebisto, il

quale nan alterrilo dalla fama del Dittatore che avea domato le Gal-

lie e vinte lanle battaglie, avea osato di for nuove incursioni in Tra-

da e in llliria, e turbare le province romane. Ma indi a poco una

sedizione improvvisa tolse la vita al Re de' Geti, prima die moves-

sero i Romani
; mentre, quasi al tempo stesso, Cesare cadeva pugna-

lato nella Curia.

Dopo la morte di Berebisto
,

il regno Dacogetico diviso frapiu Re e

agitato dalle discordie s'indeboli per modo, ch'ebbe piu volte asentire

il peso delle arnii romane. Licinio Crasso, proconsole di Macedonia,

riporto sopra i Dacogeti ,
come sopra i Misi e i Bastarni, piu d'una

insigne viltoria. Cecina Severo freno facilmente le loro ineursioni e

quelle de
1

Sarmati, ricacciando gli uni e gli altri al di la del Danu-

bio, ed a meglio domarne la sempre tumultuante ferocia, Elio Cato

trasporto 50,000 Geti nella Mesia a pie dclFEmo 2
7
e Plauzio Silva-

no, il cui monumento vedesi tultora al ponte Lucano diTivoli in sul-

TAniene, costrinse ai tempi di Nerone piu di 100,000 barbari oltre-

danubiani a passare di qua dal fmme e a dar tributied oslaggi. Non-

dimeno, sospinti e rinforzati dagli Assiaci, dai Sarmati, dai ferocissi-

mi Alani e da allri nuovi barbari che dalle regioni della Scizia e del

Caucaso s' innoltravano continuamentc verso il Danubio, i Dacogeti

non cessarano d'infcstare le province romane. Ma assai piu tremen-

di minacciarono T Impero, quando, regnante Domiziano, Decebalo,

1 SVETON. in Octav. c. 3, 94.

2 STRABONE, L. VII.
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die Tacilo 1 e Giornande 2 chiamano Diurpanco, riccvclle da Du-

ras il rcgno Getico, e riunilolo nelle vigorosc sue mani rinnovo, ben-

che con disuguale riuscita, la potcnza e le gloricdiBerebisto. Dece-

balo pose la sua reggia a Sarmizagclusa, in luogo munitissimo fra i

gioghi scoscesi del Carpazi mcridionali; c da quelFalla rocca stende-

va il dominio per tulte le regioni Carpazie e Danubiane dal Tibisco

(il Thciss) fmo al lira (il Dniester). Principal! capitani, dopo lui,

erano Yezina e Susago; e solto essi i guemcri Geti, colla barba e

le chiome intense, col vollo, secondo 1'uso tracio, trapunlo di stimale

colorite con succo d'erbe, coi braconi di pelli da cui pendea il col-

tello barbarico e armati gli omeri di turcasso con frccco spesso av-

vclenate, comparvero ne'combaltimenti piu che mai tcrribili e ga-

gliardi. Ma Decebalo non meno accorto che prode seppe unire nei

suoi al valore barbarico Farte romana da lui allcntamcnte sludiata,

le maeslrie degli stralagcmmi, del trincerarsi, del forlificarsi, del

muoversi in campo: do die diede ahVsue armi grandissimo vantag-

gio sopra quelle degli allri barbari.

Primo a provare la spada vittoriosa di Decebalo fu Oppio Sabino,

governatore della Mcsia
,
die dopo molte sconfilte ridotto quasi a

pcrdere la provincia, fatto infine F ultimo sforzo, fu col suo esercito

inleramcntc disfatto ed ebbe il capo reciso dai vincitori. Ne piu for-

tunato fu Cornelio Fosco mandato da Domiziano con un nuovo e-

grand' esercito. Fosco passo il Danubio e penetro, forsc il prime del

Roman!
,
colle armi dentro la Dacia e vi consegui eziandio qualche

vantaggio. Ma indi a poco, Irovatosi rindiiuso Ira i monti, fu yinto e

morto con infinila slrage de' suoi 3
;
mentre Decebalo spediva per

befla ambascialori a Domi/Jano, oilcrcndogli pace, se ciascun Roma-

no yolesse pagare ai Dad ogni anno due oboli a testa. Nella esultan-

za di si grandc vittoria, i piu prod! guerricri sia deirordine de' pilo-

fori come de
1

cbiomati furono salutati dal popolo col tilolo di Ansi o

Asi, cioe Semidei : titolo die passato poi sulle rive del Baltico fu at-

1 TACIT, ap. Orosium, VII, 10.

2 De rebus cjeticis, c. 13.

3 OROSIO, L. VII, 10, e GIORNANDE, op. cit. c. 13.
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tribuilo ncllc leggende scandinaviche ai favolosi compagni del primo

e del secondo Odino. Tra quesii Ansi vincitori di Cornelio Fosco , il

piu illustrc per lunga serie di eroiche generazioni fu Gapio, bisavolo

di Amalo
,
da cui prcse il nomc la stirpe degli Amali

,
celebre nelle

canzoni gotiche della Dacia, e divenuta poi si gloriosa in Ilalia 1.

Ma r onorc dellc armi romane fu risarcito in parte da Giuliano
.,

luogolenente di Domiziano, che tra le gole de
7

monti vicini a Sanrn-

zagetusa vinse in una battaglia i Goti e pose in fuga Vezina. Anzi

la reggia stessa di Decebalo corse pericolo ;
ad allontanare il quale

narra Dionc Cassio 2 che Decebalo, fatti rccidcre molli alberi vicini,

ne vesti di armi i tronchi, simulando in essi numerose schiere d
1

ar-

mati pronti a difendere la dimora del Re. Ailora si venue a trattati

di pace, ebcnche Domiziano avesse mostrato piu volte vclleita difar

guerra, scese nondimeno agli accordi
,

ne' quali sembro essere cgli

piuttosto il vinto che il vincilore. Imperocche non solo fregio Dece-

balo delle regie insegne e gli sborse gran copia di danaro, ma obbli-

gossi ad inviargli maestri e artcfici d' ogni sorte
,
cd a pagargli an-

nualmente, sotto il mentilo nome di donative ,
un tribute in danari.

Cosi il Re Goto riporto da tal guerra immenso vanlaggio : gli artefici

e macslri romani d'ogni mestiere che develtero passare in Dacia, ad-

dollrinando i Goli nelle discipline romane, li innalzavano alia civilta

lalina
,

e la perpetua pensione imposta all
1

Impero dava a Decebalo

un ascendente impareggiabile nelF opinione universale dei barbad e

degli stessi Romani. Tra i quali il nome di Domiziano, per Tignomi-

nia del tribulo Dacico , reslo infame ;
benclie in Roma egli menasse

trionfo de
1

Daci e gli adulator! Icvassero a cielo le sue viitorie.

Non pati quell'onta Traiano e in sulFaprirsi del secondo secolo dei-

Fera volgare, mosse con grande apparecchio per vendicaiia. Le due

guerre Daciche da lui combattutc sono la gloria piu grande di qucl-

T Impcratore ;
e benche siano periti i preziosi Commentarii

,
in cui

egli slesso, imitando Cesare, avca preso a narrarle
,
ci rosta tutlavia

intiero il monumcnto che nc porla scolpite le imprese, doe I'ammi-r

,
c. 14, e CASSIODORO, Variar. 1. XI, ep. 1.

2 Dio CASS. L. XVII, 10.
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rabile Colonna Traiana, tutta istoriata con arte slupcnda dclle glorie

di Traiano e (Idle svcnture dei Dacogeti 1.

Nel 101 Ic legioni passarono sovr'ampio pontc dinavi il Damibio,

per Beizobim cd Aixi avviaronsi a Tapis ,
e abbattuta una forcsta

che impediva I'aspelto del nemico, i due cserciti trovaronsi a fronte.

DalF una parto sfolgoravano le aquile roraano
,

dair altra i lunghi

dragoni e i mostri die i Daei soleano conficcarc sulla punta delle

aste. Aspra fu la battaglia ,
ma vinsero i Romani con grande strage

de
1

Daci : il loro campo fu dato alle fiamme, inseguito I

1

cscrcito e il

popolo fuggitivo fino alle rive di un fiume, oltre il quale ripararonsi

ai monti. La parte della Dacia posta al di qua rimase in potere di

Traiano, il qualc non lungi da Tapis fece trincerare il campo romano

e v'hmalzo un arco, trofeo della vittoria.

Nel verno susseguenle, Decebalo rinfrancato dinuove forzc e degli

aiuti de' Sarmati catafratli, venne ad assediare il campo di Tapis ,
e

con arieti e altre macchinc belliche, imparate dai Romani
,
ne batte

gagliardamente i propugnacoli. Ma Traiano uscito ad invcstire i

Sarmati li sbaraglio, poi assaliti i Daci nella vicina selva, altacco con

essi ferocissima pugna e sforzolli finalmente alia fuga. Ne qui ferma-

tosi
,
mosse con tutto Tesercito alia volta di Sarmizagetusa ,

risoluto

di ferire Decebalo nel cuore stesso del suo rcgno. Attraverso fiunii e

selve e orride gole di monti, precede animoso F esercito
,
mettendo

in fiamme i castelli e le campagne de' Daci, uccidendo quanti uomini

cadevano loro in mano e segnalando delle loro teste infilzate a
1

pali

tulta la via. Finalmente dalle rive del Sergczia apparve al cospetto

delle legioni Sarmizagetusa. Ivi sorgea la grandiosa reggia di Dece-

balo 2
;

i cui accessi erano chiusi tutto intorno dalla citta munitissi-

ma, e resa piu forte dai castelli che incoronarano le cime dei monti

1 Legganseae le illustrazioni nel CIACCOMO
,

ffistoria utriusque belli

Dacici etc. excolumna Traianif Romae, 1576, nelFABUETii ecc. Colonna Tra-

iana, Roma, 1690, e nel PIRANESI, Colonna Traiana. Roma, 1770.

2 Palatium magnificentissimum columnis etporticibus ornatum, la chiama

il Ciacconio, ritraendone Tefligie dalla Colonna Traiana.
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circostanti. Nclla citta conservavansi una bandiera e le spoglic tolte

a Cornelio Fosco : e alFappressarsi di Traiano vi si era rinchiusa la

sorella medesima diDecebalo. Questi invano mando legal! alFImpe-

ratore chiedcnclo pace. Traiano occupo daprimale allure sopraslanii

alia reggia, meitre le selve tutle intorno ardeano del fuoco appic-

calovi dalle legioni. Indi Massimo, luogolenente di Traiano, ebbe il

carico di assediare la citla e Y espugno con la testudine
, riconquislo

il vessillo lolto a Fosco e s
1

impadroni della sorella di Decebalo. II

quale allora
,
veduta scoperta la sua reggia e mal difesa dalle sole

armi de
1

suoi guerrieri ,
risolse di finire ad ogni patto la guerra e

riaver la sorella. Ne Traiano ricuso le profferte di pace ,
ma seve-

rissime ne impose al Re le condizioni : smanlellasse interamente Sar-

mizagelusa ,
diroccasse le fortezze del rcgno , distruggcsse le mac-

chine di guerra , sgombrasse le region! iolte ai Barbari confinant!
,

reslituisse i prigionicri ,
i diserlori c gli arlefici romani. Decebalo

,

genullesso dinanzi all
1

Imperatore insienie coi piu illustri pilofori e

chiomati, lo venero, giurando i patti per Zamolxi colle pairie impre-

cazioni
;
e mando, per yolere di Traiano, legal! al Senalo che implo-

rassero la conferma dclla pace. Traiano allora, lasciando il campo
romano ben rafforzalo di presidii ,

c poslo il freno a Sarmizagelusa

con un caslcllo hi falto edificare, lorno a Roma, dove celebro il pri-

mo Irionfo sopra la nazione fmo allora invilla, e macclamatoDacico.

Ma Decebalo non istette saldo ai palti. Ancor non erano Irascorsi

due anni, che gia egli ricominciava a far armi, a sommuovere i vi-

cini Barbari, ad osleggiare Tlmpero. Traiano risolse allora di sler-

minare al lutlo queslo tremendo e indomabile nemico del nome Ro-

mano
;

e lornalo nel 105 in Mesia ricomparve sulle rive del Danu-

bio. Decebalo aUerrilo mosse nuove parole di pace : ma gli fu inti-

malo di dar le armi e se stesso in potere del Romano. Inorridi a

lale inlima, e ben conobbe ch' era giunta per lui F ultima prova :

percio \
7

i si accinse con animo disperalo. Se dissero il \ero i suoi

nemici, egli lento anche le vie del tradimento, mandando alcuni si-

carii ad assassinare nella Mesia rimperatore : i quali pero furon

presi e torturali. Traiano intanto
,

entrato in Dacia col uerbo delle
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legioni, tra le quali era illustrc la Minervia comandata da Adriano
,

comincio ad assalire e distrtiggere le castella nemiche e le fortezze,

con eui Decebalo crasi di nupvo munito. Terribili erano gli sconiri,

e accanite le difesc chc i Daci facevano quasi a palmo a palmo con-

tro il valorc romano, die s' inoltrava come irresisiibile torrente nel

cuore della terra ncmica. Longino ,
comandante d'una legiane ,

tralto una volta perfidamente a parlar d
1

accord!
,

fu ritenuto pri-

gione da Decebalo . chc ardi profferirne la restituzione a Traiano
,

come prezzo di pace : se non die Longino medesimo
, per togliere

ai nemici ogni speranza e ai suoi ogni riguardo ,
bcvve il veleno e

si uccise.

Ma Traiano stimo di differire al seguente anno la guerra, e di

condurla con meno impeto ma piu saldezza. Ouindi tomato nella

Mesia, pose mano a gittare sul Danubio quel ponte maraviglioso in

pictra, che dovesse oramai congiungerc stab'lmente F Impero colla

Dacia
;

e ricomincio F invasione del territorio nemico
,
come chi

vuole non devastarlo di corsa, ma impossessarsene stabilmente. Im-

mense fatiche duro Fesercito ad aprire nuove Tie, a edificar ponti ,

a sviar fiumi
,
a piantarc il campo sopra scoscese rupi di monti

,

ad espugnare rocche e castelli fortissimi
,
mcnlrc in frequent! mi-

schie dovea azzuffarsi col nemico. Cosi procedendo e cacciandosi

innanzi i Dacogeti , giunsero finalmente i vincitori alF ultima rocca

che difendea Sarmizagetusa e alF ultima battaglia die dovea deci-

dere la sorte del regno. Qui i Daci fecero Festrcmo di loro forze
,

ed avvezzi dai dommi di Zamolxi a disprezzare la morte non furono

in queslo pericolo supremo della patria avari del loro sangue ;
ma

la vittoria, dopo varia fortuna, dichiarossi al Fine per Traiano, die

colla sua prescnza e col suo valoro raddoppiava da per tulto Fani-

mo de
1

Romani.

Sarmizagetusa vcnne allora in potere de' Romani. Prima die le

legioni vi entrassero, uno dei capi nc usci a supplicare per Fultima

volta F Imperatore ;
ma veduta vana ogni preghiera, torno fra

1

suoi:

e imbandito Festremo convito, vi si reco in mezzo un gran vaso di

veleno, del quale avidamente bevvero i principali del regno, sten-
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dendo le mani al cielo
,
come sono efllgiati nclla Colonna Traiana

,

In atto di andare a Zamolxi. II Re avea gia spogliata la reggia

de' suoi tesori
,

e torcendo altrovc il Sergezia aveva ascose sotterra

nel suo lelto le immense ricchczzc per tanti anni di prospcro rc-

gno accumulate
;
riconducendovi poi le acque del fiume e mettcn-

do a morte, se fu vera la fama, tutli i prigionieri esecutori di tal

opera. Ma Ricili, confidente di Becebalo, fatto prigionc dai Ro-

mani, 'trad! il suo Principe e indico il secreto a Traiano, il quale

fe tosto dissotterrare e trasportare alia reggia ogni cosa. Allora

Decebalo, il quale non avea mai disperato, si diede intcramcnte

per vinto, ed imprecando sterminio ai Romani
, posto a terra il

ginocchio, si caccio la spada nella gola. Cos! termino questo gran

nemico de' Romani
,

il piii terribile che essi avessero sul Danu-

bio, emulo di Arminio e di Maroboduo, e celebre fra' suoi e fra

gli stranieri si per la sua potenza, come per lasuasventura. E con

lui fmi la gloria del nome Dacico, come sotto 3ui avea dato i piu

vivi splendor!.

Traiano, dopo aver disposte le stazioni romane, torno a Roma,

dove acclamato nuovamente Dacico trionfo, e per tre mesi furono fe-

steggiate le vittorie Daciche con inudila pompa e straordinario macello

di carne umananegli anfiteatri 1. In memoria del trionfo sui Daci
?

egli fece fabbricare in Tracia la citta di Nicopoli, cioe della vittoria :

indi ridusse in provincia romana il paese conquistato nella Dacia.

Questa provincia, che fu chiamata la Dacia di Traiano, avea circa

mille miglia in giro di estensione, abbracciando in gran parte le con-

trade oggi dctte del Ranato, tutta la Transilvania, parte della Va-

lachia e della Moldavia
;
cioe la catena meridionalc dei Carpazi colle

sue pendici verso il Tibisco, il Teraso ossia ii Prulli c il Danubio : e

forse fu poi dilatata sino alle rive del Tira (Dniester) ,
se e vero che

fin cola giungessero le vie romane teste scoperte. Siccome poi le

stragi c le fughe dei Daci aveano lasciato quasi diserto il paese, Tlm-

peratore mando a ripopolarlo gran numero di Romani tolti dalF Ita-

1 Dio CASS. LXVni, 15.
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Ira c da tutte le parti deirimpero 1, c vi stabili parecchie colonie,

clic in breve tempo fiorirono grandemcnte. A Sarmizagetusa, le cui ro-

vine tuttora si veggono nella moderna Transilvania presso Varliel 2,

sotlentro la imova citta di Ulpia Traiana, privilegiata del dirilto itali-

co, non meno eke le altre colonie di Zerna, di Napuca, di Apulo, di Ul-

piana, di Pretoria Augusta 3, di Augustia, diMarcodava, de'Iassi 4

cd allre ricordate da Tolomeo. Ampie e belle strade romane con-

giungevano queste citta, nelle quali colle leggi e colla lingua del

Lazio furono trapiantati i costumi, le arti e tutte le discipline della

civilla latina: sicche la Dacia romana, piantata sulla rivasinistradel

Danubio, come i campi Decumati sulla destra riva del Reno, for-

mava quasi un seno deirimpero, e serviva a questo come d'avampo-

sto e di barriera, fortificata dalle Alpi Carpazie, contro la invasione

del mondo barbarico sempre minacciante in sui confini deir Europa

orientale. Yero e die ai coloni di sangue latino erano pur misti

molti Barbari, e Tolomeo ne annovera ben quattordici tribu ivi stan-

ziate 5; ma siccome i Romani pre\alevano di numero e di potenza,

cosi prevalsero per lingua e per costumi.

Intanto i Dacogeti, quanti erano campati dal ferro o dal giogo

di Roma, e fra essi le potenti stirpi degli Amali e dei Balti, abban-

donato il suolo dell' antica patria, eransi ritirati ollre il Pruth, dove

crescendo in pace e mescendosi ai vicini popoli, nello spazio di non

Biolli anni tornarono in fiore ed in potenza. La novella regione da

essi occupata stendeasi dalle bocche del Danubio fino alle rive del

Boristene, e fu chiamata la Dacia libera. Di qui essi non cessavano

d'infestare con armate incursioni la Dacia romana e le sponde dei

Danubio, sicche i prefetti della provincia e gli stessi Imperatori do-

vettero sovente ora colFarmi reprimerli, ora contenerli con donativi.
i ?

1 Traianus, victa Dacia, ex toto orbe Romano infnitas eo copias tran-

stulcrat, ad agros el urbes colendas, dice EUTROPIO L. X.

2 MANNERT, Annales des Voyages par Malte-Brun, XXII, 72.

3 Oggi Roman in Moldavia.

4 lassiorum Municipium, oggi lassy, capitale della Moldavia.

5 PTOLEMAEI Geogr. Ill, 8.
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Illustri fra i Re del Daci liberi (che gia erano piu conosciuti sotto il

nome di Goti) nel III. secolo dell
1

era noslra furono Ostrogota nipote di

Amalo, che solto Y Imperatore Filippo porto le armi dei Goti fin nella

Mesia e nella Tracia; e Cuiva, che dopo aver devastata la Dacia ro-

mana in modo, die la colonia di Apulo fu do\uta ripopolare di nuo-

Ti coloni 1, porto la guerra al di qua del Danubio e venuto a batta-

glia con Dedo Imperatore, trattolo ira gli agguati in un padulo di

melma, lo vinse cduccisc lui e il figlio in quel luogo dclla Mesiavici-

no ad Abrito che fu chiamato Ara di Decio.

Cosi con varia forluna le armi dei Daci liberi, ossia dei Goti, sem-

pre memori di Traiano, combatterono per quasi due secoli contro i

Romani in sul Danubio. Massimino, benche nato in Tracia dal goto

Micca o Micea, li guerreggio vigorosamente e ne ebbe il nome di

Dacico Massimo. Emiliano, governatore della Pannonia, per Y egre-

gio valore usatonel respingerli, fusalutalo dalle legioni Imperatore.

Claudio II per le insigni vittorie contro essi riportate ebbe il glorioso

titolo di Gotico. Ed Aureliano, che col suo braccio mililare sostcnne

e ristoro dappertutto la fortuna del gia cadente Impero, meno in Ro-

ma insigne trionfo anchc de
1

Goti da lui domati e vinli. Ma non ostanti

tante vittorie, Aureliano stesso vedendo la Dacia di Traiano troppo

infestata daiBarbari che con inesauribili onde d'armali la allagavano

di continue, si condusse al consiglio di abbandonarla e diritrarre al

Danubio il limite dell
1

Impero, secondo i confini di Augusto. In tal

pensiero era gia venuto Adriano, il quale pochi anni dopo la con-

quista della Dacia, doe nel 118, imidioso forsc della gloria di Traia-

no, avea falto rompere in parte il poutc del Danubio, per togliere,

diceva, quel passaggio sempre aperto ai Barbari, senza riflettere che

il fiume agghiacciando nel verno offriva loro un vasto e sicuro tra-

^tto. Ma la tutela delle colonie romane cola stanziatc il trattennc :

e il suo disegno non fu eseguito che nelFanno 275 da Aureliano, il

1 Un'insigne iscrizione trovata in Carolina uella Transilvauia da alHm-

peratore Decio il titolo di Restilutor Provindae in nome della nuova colo-

nia degli Apulensi. V. MURATORI, Nov. Thes. Vet. Inscript. p. 1001.
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quale chiamati al di qua del flume nella Mesia i colon! della Dacia

Traiana, costilui una Dacia novella, chiamata Dacia di Aurcliano,

che ebbe per capitale Sardica, c che non lardo a dividers! in due,

una delta Ripense lungo le rive del Danubio, Taltra Mediterranea.

Aureliano poco sopravvisse a quest
1

atto, il quale parve oscurare la

sna gloria e meritogli gray! rimproveri, quasi avesse oltraggialo la

maesla deirimpero e offeso la religione del dio Termine, anlico e

immobile custodc dei confmi romani, ora turpemente costretlo a in-

dielroggiare. Ma il Termine delFImpero dovette fare col tempo assai

piu forti riiiratc dinanzi ai flulli sempre crescenti della Barbaric, fm-

che, due secoli appunto piu tardi, il cuore stesso e il capo deirimpe-

rio, ciefer Italia e Roma vi furono sommersi. E gia nei campi della

Dacia libcra cresceva un novello Decebalo piu grande e piu fortunato

del primo, cioe Ermanarico il Grande, che nel secolo seguente di-

stese rimpero Gotico dalla Palude Meotide fmo alMar Baltico, appel-

lato percio non senza ragione V Alessandro del Settentrione
;
e nel

lungo suo regno 1
preparo nei Goti i futuri conquistatori delF Italia

e di tanta altra parte del romano Impero.

Ma benche i Romani abbandonassero le region! oltredanubiane,

nondimeno, nello spazio di 168 anni che iri fiorirono lelorocolonie,

\i impressero si profonde vestigie, che elle durano fmo ai di nostri.

Oltre di che ai tempi di Aurcliano, molti di sangue latino o per amo-

re del suolo, in cui erano nati, oinvaghiti del vivere che ivisimena-

\a, scelsero di rimanervi, e mescolatisi ai Barbari continuarono a

trasfondere in essi Tidioma, i costumi e la civilta romana tanto piu fa-

cile a prevalere, quanto piu soprastava di eccellenza alia barbara, e

percio dai Barbari stessi ammirala. Ben e vero che per lo spazio di

dieci secoli cotesto popolo romano, diviso interamente dalla madre

patria e abbandonato quasi un
1

isola perduta in mezzo all
1

oceano

1 Succeduto in eta sessagenaria a Geberico regno e visse fino a circa 110

anni, cioe fmo air anno 376 d. C., in cui tra pel dolore dell
1

invasione de-

gli Unni di Belamiro, e per gli spasimi di unaferita, colle proprie mani si

nccise. GIORNANDE, De Reb. Get. c. 24.
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barbarico, ebbe a soffrire tante invasion!, ck'eg i sembra miracolo

il non esserne stato al pari di tanti altri inghiottilo e distrutto. I Goti

e i Tervingi, i Vandali, i Yictosali, i Taifali; poi glillnni cogli Alani

ed altre innumerabili tribu guidate dal Iremendo Allila; poi gli Ava

ri, i Gepidi, i Longobardi, i Bulgari. i Cumani, iMagiari, gli Slav? c

fmalmente i Mongoli ed i Tartar!; tutti questi e altri popoli, dinone

piu oscuro, continuarono dal quarto secolo fino al decimoterzo, a

versarsi Tun dopo 1'altro dal Caucaso, dal Caspio e dalle altre regio-

ni oriental! sopra le rive del Danubio; ed ivi ora fermando piu o me-

nolungo soggiorno, ora passando solo a guisa di turbine perportare

phi lontano dentro FEuropa la devastazione, ma sempre lasciando

vaste e spaventevoli orme della loro ferocia, pare che avrebbero do-

vuto facilmente cancellare qualunque avanzo e memoria degli anti-

chi abitatori. Ma chi consider! Fegregia difesa che le rupidei Carpa-

zi e le cupe foreste offerivano ad essi, e come i popoli invasori amas-

sero distendersi nelle pingui pianure e lungo il corso de'fiumi, la-

sciando a! natii libero Fasilo delle montagne, non si maraviglicra che

i Roman! di Traiano mantenessero cola per tante generazioni la lo-

ro razza e il loro carattere, si che nei Rumeni d'oggidi se ne riscon-

trino a mille segni indubitate le somiglianze.

M*
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Tutti sanno come sia malayecol cosa comporre una buona Storia

d' Italia, piu malagevole coslringerla in pochi e non grandi vohum,

malagevolissima poi comporne un libra da potersi mettere in memo

della gioventu e servire all' istmzione di lei nelle scuole pubbliche c

private. Cosi cominciano gli Editori la breve Awerlenza posta in

fronte a questo Compendia; e in cio noi siamo con essi di pienissimo

accordo. Ne gran fatto dissentiamo quanto alia mancanza o piutlo-

sto scarsezza che essi seguitando lamentano di siffatli compendii, e

quanto alnon essere il Sommario del Balbo, lavoro per altro in molti

rispetti pregevolissimo, abbastanza opportune air inlento. Al qual di-

fetto volendo essi riparare, han preso a pubblicare questo Compen-
dio della Storia d Italia da Luigi Sforzosi nuovamente scritto, ri-

fondendo intieramente e larghissimamente ampliando unprimo Com-

pendia da lid stampato a Parigi nel 4839; e spcrano, atteso le buo-

ne qualita del libro c le cure poste nella pubblicazione, di avere ol-

1 Prendiamo occasione di questo articolo da un libro, certo di non gran-

de importanza, ma che ci porgera occasione ad important! considerazioni,

che pure avrebbono potuto pigliar posto nella Rivista della stampa. Quel

libro poi e intitolato: Compendia della Storia d' Italia dai primi tempi sino

alFanno 1850, nuovamente scritto per uso dello scuole da LUIGI SFORZOSI

Firenze, Barbera, Bianchi e C. 1858 Un vol. in 8. di pag. VII e 631.

Serie IV, vol. IL 18 2 Maggio 4859
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tenuto lo scopo proposto, sicche possano i yiovani studios i e i mae-

stri avcre qui riuniti come in un quadro tutti gliavvenimenti che piu

importano della Storia italiana e farsene adeyuata idea e utilmente

prepararsi a sludiarla nei nostri grandi scrittori. Ora se in questo

gli Editor! fiorenlini siansi o no ingannati, il nostro leltore potra far-

ne giudizio da quel che siamo per dime.

In primo luogo egli e fuor d' ogni dubbio die questo Compendio
ha non pochi e non volgari pregi. La narrazione e sempre viva ed

animata, e lo stile ne scorre da capo a fondo del libro con tal brio,

scioltezza ed elcganza che, lungi dair ingencrare fastidio o stanchez-

za, alletla facilmente e rapisce il lettore. Gli avvenimenti sono espo-

sti non alia maniera di arido cronista o di impassibile erudito
,
ma

con arte di siorico
,
doe con quella concatenata successione

,
con

quella movenza di parti e calore di espressione che fa del racconto

una pittura. L
1

Autore e parco di riflessioni, come si addice a un li-

bro c specialmente a un compendio di storia; ma le poche senlenze

ch
1

egli qua c la intramezza al racconto cadono per lo piu opportune

cd cfficaci, siaforniare nella mente dei giovani lettori unaretta esti-

mazione dei falti, come a educarne Fanimo con utili ammaestramen-

ti. Scevro di pregiudizii, e di passioni partigiane, elibero del pari da

preconcetti e malintesi sistemi di filosofia storica, egli procede gene-

ralmcnle con savia imparzialita. Che se talvolta pur sembra inchina-

re a un cerlo liberalismo diopinioni, questo e in lui si temperato, che

la vcracita storica di rado ne scapita e lo spirito sinceramente catto-

lico del suo libro non ne riceve gran nocumento.

Singolare poi e la chiarezza delFAutorc, non solo per la ordinata

distribuzione e suddivisione delle materie, ma principalmente per la

lucidita e ncttezza del rappresentarle, e per quell
1

arte non facile di

compendiare in pochi trattiun avvcnimento o un'epoca; ponendo in

cosl bcl rilievo le linee principal! di ciascun quadro storico, die nelle

menti dei leltori se ne formi giusta Y idea e sc ne imprima viva e

limpida Y immagine. Tutta la Storia ilaliana e da lui compartita in

quattro Epoche : la l
a

. dalla fondazionc di Roma sino alia caduta del-

rimpcrio Romano Occidental; la 2.
a
fino al pantificalo di Gregc-

rio VII
;
la 3.

a
fino a quello di Giulio II, e la 4.

a
fino al presente di
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Pio IX. Ed a renderne piu compiuta Fesposizione, gli Edilori hanno

aggiunto nei luoghi opportuni un quadro dellc lettere, delle scienzo

e delle arli lolto dal Sommario del Balbo. Ciascuna poi di quesle gran-

di epoche vicnc suddivisa in un gran numero di articoli piu o mono

brevi, ognuno dei quali contiene un tralto speciale e ben dislinto di

storia, indicate dal tilolo die porta in fronte e segnato colla data ri-

spondente. Ouanto alledate pero, sarebbe a desiderare die elle fos-

scro piu frequenti ,
e che nel corpo medesimo dei capitoliolunghes-

so il margine accompagnassero il racconto
,
nolando Y anno preciso

dei singoli evenli. In tal guisa la luce della cronologia rischiarando,

per cosi dire, ad ogni passo la storia, questa procederebbe piusicu-

ra e perspicua, e nc sarebbe ai giovani reso piu agevole lo studio.

Le qualita fmqui accennatc rendono commendevole il Compendio

dello Sforzosi: tuttavia noi non vorremmo porlo in mano alia gioventu

prima die fosse purgato con severa censura di parecchie mende che

qua e cote lo guastano. E diciamo con severa censura, appunto per-

che si tratta di un libro destinato alia gioventu, e di un testo di sto-

ria sopra cui le tenere loro menti sono chiamate a formarsi i primi

concetti della storia italiana: concetti, die riesce poi si difficile il cor-

reggerc o cancellare
,
se per isventura furono da principio slorti e

fallaci. Di queste mende cntriamo ora a discorrere, non gia appun-

tando lulto cio die ci sembra degno di correzione,ma accennando-

ne solo varii capi, per quanto le angustie di una rivisla eel permet-

tono. Cominciamo dalle piu tenui.

Benche T Autore soglia scrivere con propricta , gli sono sfuggite

nondimeno alcune inesaltezze di frase, che possono indurre torti giu-

dizii nella mente deilettori. Tal e il chiamare oligarchia ecclesiasti-

ca l il Govcrno Pontificio, che e verissima Monarchia, essendo Tau-

lorita sovrana tulta riposla nel Pontefice. Tale il dire, che la reli-

gione nostra esiye una fede assoluta 2
, quando altri intendesse con

cio di escludere qualsiasi esame o disputa teologica, come sembra

intendere V Autore a proposito delle controversie ariane. Impropria

1 Pag. 561.

2 Pag. 94.
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parimcnte e la frasc usata dalFAutore dicendo che la scomunica lan-

ciata da Gregorio VII contro i Re e contro i potent! per cagione

delle investiture sebbenc giustissima, produsse mali e scandali in-

finiti nclla Chicsa 1
; perche dair una parte sembra atlribuire alia

scomunica stessa, come a causa
, quei mali c scandali di cui ella fu

solo occasione innocente
;
mentrc la vera lor causa fa Y ostinazione

di quo' Principi che alia giustissima sentenza del Pontcfice fecero or-

gogliosa resistenza
;
e dalF altra parte sembra escluderc o non cura-

re i veri e grandissimi bcni, che la giusta severita di Gregorio e de'

suoi successori ultimamcntc produsse, cioe Findipendenza della Chie-

sa e 1'abolizione [della simonia. Di simile censura e degna la frase

con cui F Autore parla delFatroce guerra civile, suscitata dal Ponte-

fice in Alemagna fra i due emoli Arrigo IV e Ridolfo 2
: quasi che

qucsta guerra civile non fosse stata provocata in Alemagna da Arri-

go stesso; il quale co' suoi pessimi portamcnti avendo attirato sopra

di se non solo i fulmini del Vaticano, ma anche Fesecrazione deTrin-

cipi alemanni, ridusse questi alia necessity di elcggersi un nuovo Re

di Germania: cio che fecero nelladieta di Forcheim (15 Marzo 1077)

senza aspctlare il conscnso del Papa, anzi contro il suo ordine e con-

siglio 3. E quando F Autore racconta come nel secolo passato pro-

gredivano per tulta Italia le riforme nella ccclesiastica disciplina in

materia tcmporalc soprattutto, ed in Toscana principalmentc per ope-

ra diLeopoldo I, che quella riconoscente popolazione chiamava pa-

dre e benefattore ; quest
1

ultimo inciso e troppo mal connesso col

precedente : essendo che le riforme ecclesiastiche di Leopoldo ,
ri-

1 Pag. 271.

2 Pag. 282.

3 Vedi il YOIGT, Storia di Gregorio VII, Cap. 13, colle note della Yer-

sione italiana di Torino 1856; e nelle Opere di S. Gregorio VII la lettera

XXVIII del Lib, IX, in cui Gregorio noiifica a tutto il mondo cattolico: Deo

lesle, llodiilphwn, qui rex ab ultramontanis ordinatus est, non nostro prae-

cepto sivc consiUo recjnnm tune suscepisse; insupcr etiam nos in synodo de-

fcrnentes firmavisse, nisi archicpiscopi el episcopi qnl ilium ordinaverant, hoc

factum sunm recte defenderepotuissent, tarn ipsos a dignitatibus suit quam
ct praefatum Rodnlphum a rcgno deponerc.

& Pag. 551.



UNA STORIA I)' ITALIA 277

forme di cuiegli stcsso, divenuto poi Imperatore d' Austria, si pen-

1i
;
non clic meritargli riconoscenza e acclamazioni

,
furono anzi la

macchia die oscuro gli splendidi pregi di quel Principe ;
e il vero

popolo toscano die si pregia innanzi tutto di essere cattolico ed os-

sequente alia Chiesa, lungi dal bcnedirlo per esse, ebbe a gemerne

amaramente.

Ma questi sono leggieri scorsi di penna, ehe in ogni opera di qual-

che lena raro e die non isfuggano anche a scrittori accurati. Maggior

peso vuol darsi ad altri tralli, in cui FAutore manca piu o meno alia

verita slorica, sia nella sostanza de
1

fatti
,

sia nella maniera di rap-

presentarli e di giudicarli.

II suicidio di Arria e Pelo 1 e rappresentato in sembianza di atto

magnanimo ed egregio ,
con termini die si possono tollerare in uno

scrittore pagano, ma die suonano male in bocca di un cristiano e di

im ammaestratore di cristiana gioventu; il quale sapendo che il sui-

cidio e sempre illecito e che il coraggio di pugnalarsi non e mai vero

coraggio ne virtuoso 2, dovrebbe narrandolo notarlo di biasimo o al-

meno non fregiarlo di lode.

L
1

Imperatore Coslanlino e mal rappresentato la dove dicesi che

mescolando abusivamente la spirituale colla temporale autorita voile

presiedere eyli medesimo i diversi concilii che convocb 3
: menlre al

contrario gli scrittori ecclesiastici attestano la riverenza altissima

elf egli sempre mostro air autorita spirituale dei Vescovi e la ripu-

gnanza ch'ebbe d'ingerirsi nelle loro appartenenze, benche ve lo sti-

molassero i Donatisti e gli Ariani
;

e nel Concilio Niceno
,
che fu il

solo 4 a cui intervenisse
,
ce lo mostrano non in alto di presiedere ,

1 Pag. 51.

2 Aurea in tal proposito e profondamente filosofica e la sentenza di S.

Agostino: Magis mens inftrma deprehenditur, quae ferre non potest vel du-

ram sui corporis servitutem, vel stultam vulgi opinionem ; maiorque animus

merito dicendus est, qui vitam aerunmosam magis potest ferre quam fugere.

De Civ. Dei L. I, c. 22.

3 Pag. 92.

4 Quanto al Concilio d'Arles, tenutosi contro i Donatisti nel 314, Con-

stantin n'y fut point present, quoique quelques uns le pretendent, dice il Til-

lemont (Hist. eccl. Tom. VI , Les Donatistes art. 20) , e nella Nota 18 ne

reca buone ragioni, sfuggite al Baronio.
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menlre Presidi del Concilio furono Oslo Yescovo di Cordova con

Yincenzo e Yito Legati del Papa S. Silvestro, ma diprotcggcre V a-

dunanza de' Padri e di ascoltarne le decisioni, per farsenc poscia

esecutore.

Di Giuliano 1'Apostala non e conforme alia verila storica Tasserire

ck'egli non spargesse una stilla di sangue cristiano 1
: giaccke anche

il brevissimo suo regno ebbe non poelii Mariiri, mandati a morte al-

lri dai Prefetti di Giuliano
,
lui connivenle

,
allri da Giuliano stesso.

Yero e die lo scaltro Aposlala, invidiando loro V aureola di martiri
,

studiavasi di condannarli con altro titolo
;
ma do non loglie clie la ve-

rissima cagione del condannarli fosse F invilta professione della loro

fede, lanto eke per Mariiri furono sempre vcnerali dalla CkiesaGreca

e Latina 2.

Allri poi lodera forse lo Sforzosi di savio ed imparziale , quando

rode narrare eke Graziano tomato in Italia
, interamente ablando-

nossi ai consigli di Sanf'Ambrogio Vescovo di Milano, e per eccessi-

vo zelo religiose divenuto inlollerante
,

si fece persecutore e non ri-

flette che non col ferro e coi supplizi ,
ma colla persuasions , colla

mansuetudine e coll' esempio era stato da Gesu Cristo e dayli Apo-
stoli e discepoli suoi il Cristianesimo predicato 3. Ma noi crediamo

eke TAutore avrebbe lenuto altro linguaggio, so avesse anck'egli ri-

flellulo, eke S. Ambrogio dovea conoscere lo spirilo del Cristianesimo

e i modi legillimi di propagarlo e difenderlo, un po' meglio eke non

cerli crisliani alia moderna; i quali mai non riiinano di predieare lol-

leranza, e seuza fare niuna distinzioue di tempi, di persone e di cir-

coslanze gridano intollerantissimamente conlro ogni po
1

di rigore eke

veggano usarsi dalla Ckiesa o dai Principi in pro di essa.

La qual riflessione puo aneke eslendersi alia difesa di Teodosio, a

cui pure vien falta colpa di zelo esagerato, che lo conduceva ad imi-

tare le antecedent persecnzioni degli Idolatri contro i Cristiani, e di

decreti imprudenti per cui due feroci fanatismi insorsero Tun conlro

1 Pag. 97.

2 Yeggasi il BAROMO negli Aanali ,
all' anno 362, n. 77, 80

,
91 , 106,

126-130, 132, 138, 139, 250-256, e alfanno 363, n. 19.

3 Pag. 100.
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/' allro e cagionarono entrambi lagrimevoli eccessi
,
che sparsero il

lutto e la costernazione in molte e molte provincie, disangue cristia-

no e idolatra contaminate 1. Senza cntrare a discutcre quanto siavi

di esagerazione in cotesli eccessi lagrimevoli compianli dairAutore 2
;

senza farci a dimostrarc die qucllc leggi erano deltatc a Tcodosio

dalla prudenza politica non mcno die dalla religione, ch'erano neces-

sarie forse piu alia pace delF Jmpero die a quella della Chiesa : ci

basti di osservare die quel zelo esayemto e quei decreli irnprudenti

furono lodalissimi da S. Ambrogio 3 e daS. Agoslino 4, ed ebbero,

dice il Gibbon, yli applausi unanimi del mondo cristiano. Anzi Teo-

dosio//#/o/o di grande, datogli dai contemporanci e serbatogli dalla

posterita, dovette principalmente all' avere con coraggio e convinci-

1 Pag. 101.

2 II feroce fanatismo dei Cristiani non si sfogo che contro le statue e i

templi dell'idolatria, omai derelitti per mancanza di adoratori. Alle perso-

ne dei Gentili non fa usata violenza; ne mai furon posti, come gia i Cri-

stiani, al duro bivio di raorire o di abbracciare la religione delP Impero.

D'altra parte i Pagani, che non aveano ambizione del martirio ne fantasia

di dare il sangue per Giove e per Venere ,
non opposero al trionfo

,
omai

certo del Cristianesimo, quasi altra resistenza che di timide querele. Quin-

di il paragonare la condotta di Teodosio verso i Pagani alle persecuzioni

dei Neroni e dei Galerii contro i Cristiani, egli e un ignorare o un negare
affatto la storia di quel tempo. Leggansi sopra cio, non direm solo gli sto-

rici ecclesiastici, antichi e modern!
,
ma anche i profani , specialmente il

GIBBOX nel capo 28 della sua Decadenza c caduta dell' Impero Romano. II

CANTU', nel Lib. YII, c. XI della Storia Universale, espressamente nota co-

me il Cristianesimo trionfante siasi guardato dalle persecuzioni cui era sog-

giaciuto nascente.

8 Oratio in funere Theodosii.

4 De Civ. Dei L. 5, c. 26. Ex ipso initio imperil sui non quievit WSTISSI-

MIS ET MissmcoRDissiMis LEGiBus adversus impios laboranli Ecclesiae subve-

nire Simulacra Gentium ubique cvertenda praecepit, satis intelligens

nee terrena munera in daemoniorum, sed in Dei veri esse posita potestate.

Veggasi inoltre YEpistola 185a
(ediz. del Migne), e la 93a

nelle quali, trat-

tando delle leggi imperial*! contro gli eretici ecc., spiega da quel gran Dot-

tore ch'egli e la vera dottrina della tolleranza, secondo il Vangelo, e scio-

glie ai moderati d'allora le stesse obbiezioni, die sogliono ripetere i mo-

dcrati di oggidi.
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mento ierminata la litnga contesa fra le due religwni 1, in virtu ap-

punto di quelle leggi di cui lo Sforzosi il riprende.

Tin altro crrore storico c sfuggito, non sappiam come, alFAutore a

pag. 104, dove attribuisce ad Ezio, Generate del giovine Yalcnti-

niano, Faver chiamato i Yandali dalla Spagna neir Africa
, per vcn-

dicarsi della disgrazia, in cui le calunnie de'suoi emoli in Corle Fa-

veano fatto cadcrc presso rimperatrice Placidia. In vece di Ezio do-

vea scriversi Bonifazio. Fu questi infatti, die per i perfidi intrighi

deirinvidioso Ezio condotto atrovarsi in ribellione aperta, per soste-

nersi invilo dalla Spagna Genserico Re dei Yandali : i quali invano

egli poi si sforzo, dopo il suo pentimento e la sua riconciliazione con

Placidia, di snidare dair Africa 2.

E poiche ci e caduta qui menzione dell' Africa c della Spagna ,

faremo parimenle notare air Autore , che
,
accennando F invasione

Saraccna della Spagna ,
non e da mescolarc la storia col romanzo ,

dicendo che Don Giuliano La Cava pervendlcare suafiglia oltrag-

giata dal Re di Spagna Don Rodrigo chiamo dair Africa i Sara-

ceni 3. Imperocche, se dalFuna parte e cerio die il Conte Giulia-

no per nimista contro il Re Rodrigo cospiro ai clanni della patria

chiamando i Saraceni
;
dalFaltra il credere die do fticcssc in vendetta

di Florinda sua liglia violata dal Re, non ha, secondo i piu accuraii

storici
,

altro fondamenlo die le tradizioni dei romanzieri arabi e

spagnuoli 4.

Ma torniamo all
1

Italia ed a cose piu gravi. La storia italiana del

medio evo ha molti capi tuttavia scabrosi e facili ad esserc fran-

tesi
; specialmente quando all

1

oscurita propria del soggetto per la

lontananza dei tempi e la scarsczza ddlc niemoric, si aggiunga nello

storico qualche nebbia di passione a indebolirgli la visla. II die e

1 CANTU Storia Univ. L. VII, c. XI.

2 Cos! tutti gli Storici che parlano di quel tempo ,
tra i quail e da ve-

dere principalmente il RIINART nella sua Historia Persecut. Vandal.

3 Pag. 168.

4 Vedi YHistoire deVE&pagne tfapre* Aschbach, Lembke, Dunham, Bossf,

Fen-eras, Schoefcr etc. par MM. CH. PAQVIS FT DOCHEZ. Paris 1814. Tome I,

pag. 136.
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mtcncnuto anchc al noslro Aulore, nou gia per colpa (a quanto sem-

braci
)
di suoi amori o avversioni private ,

ma piuttosto per essersi

troppo facilmente aflidalo all' aulorita di qualdie sommo maestro ,

qual e per csempio il Muratori
,
ma tuttavia maeslro non infallibile

ne sempre spassionato ;
senza far caso ne dei progress! die dal Mu-

ratori in qua ha fatto la storia, merce nuovi studii c nuovi monumenti,

ne delle savie osservazioni onde gli errori del grandc Aimalisla d'l-

talia furono giadaallri corretti.

Eccone un prime esempio nella quistione de'Longobardi. Questi ,

che il Balbo chiama barbarissimi fra i barbari 1
,
furono dipinti dal

Muratori, come ognun sa, con colori troppo favorevoli. E Fopinione

sua
,
a cui da\a maggior peso il nome del Macbiavclli lodatore an-

eh'cgli di quella gente, prevalse per gran tempo ;
infino a tanto die

il Manzoni nel suo celebre Discorso Slorico aggiunto all
1

Adelchi
,
e

piu il Troya nel suo Discorso sulk condizioni dei Romani vinti dai

Lonyobardi e in tulto il Codice Diplomatico Lonyobardo ,
non la

chiarirono falsa. Benche assai prima di essi
, Scipione Maffei coeta-

taneo del Muratori e profondo conoscitore della nostra sloria, avesse

gia giudicato de
1

Longobardi e del loro dominio in Italia tutio altra-

mente da lui 2. Ora lo Sibrzosi
, seguendo senza piu F autorita del

Muratori, simostra ancb'cgli parziale dei Longobardi e sembra igno-

rare la fiera oppressionc che quei conquistatori csercitarono sopra

gli Italian!
,
non pure nel primi tempi della conquista ,

ma fin negli

ultimi anni del loro regno : oppressione , per cui gF Italiani
, lungi

dal farsi con essi un popolo solo, li riguardarono sempre con avver-

sione. Quindi egli accusa di poca yiustizia i titoli viluperevoli dati

dagli scritlori caltolici di que
1

tempi e dallo stesso Pontefice S. Gre-

gorio ad Autari ed alia sua nazione 3
; dimenticando che Autari non

solo fu Ariano, ma verso il fin di sua \ita \ieto il battezzare secondo

la fede romana i figliuoli de
1

Longobardi, e die lo stesso Paolo Dia-

cono, il qualc, come nota il Maffei 4, la barbaric di coloro ond'cra

1 Sommario della Storia d'ltalia. Firenze 1856, pag. 100.

2 Veggasi la Verona Illuttrata, Tom. I, lib. X.

3 Pag. 135.

i L. cit.
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disceso ccrco quanto fu possibilc di andar coprcndo ,
ammiro la

bonta di S. Gregorio
1
perche non volessc mai dar mano a far di essi

strage ,
tuttoche fossero miseredenti e d' ogni cosa distnujyitori.

Quindi egli trova scusabile solo arayione dei tempi in cui fu scritta %

la lettera di Stefano II a Pipino ,
e sembra approvare la scvcra cen-

sura fattane dal Fleury ;
mentrc quella lettera fu scusabilissima assai

piu per le estreme angustie in che le armi d
1

Astolfo tencvano allora

il Papa e Roma
,
e il Fleury censurolla per a\:ernc frantcso il signi-

ficato 3. Quindi egli si mostra altamcnle scandolezzalo dei lerraini

usati da Stefano III nella celcbrc lettera die indirizzo ai due Re Fran-

clii per distorli dalle nozze colla figlia di Desiderio
;
senza avere ri-

guardo ne ai tempi ne alle circostanze die li scusano.

Ma
, quel che e piu siagolare , egli sembra persino fare le mera-

viglie die i Pontefici invocassero il soccorso di una nazione cattolica,

doe dei Frandii
,

contro una nazione ugualmenle cattolica 4
quali

erano nel secolo YIII i Longobardi. E die? cessa forse nei Papi il

diritto naturale di difesa, perche cssi sono padri universal! dei Fedeli?

1 PAULI DIACOM Hist. Longob. L. 4, c. 30. Si ego in mortem Lonc/obar-

dorum me misccre voluisscm (cosi rispoiuleva il S. Pontefice airimperaclore

Maurizio die lo accusava della morte di an certo Vescovo Malco), hodie

Longobardorum gens nee rcgcm ,
nee duecs

,
nee eomites haberet

, atque in

summa confusione divisa csset. Sed quia Deum timeo , in mortem cuiuslibet

hominis me miscere formido. Sopra di die il buon Paolo esclama : Ecce

quantae innocentiae vir isle full, qui nee in morte Longobardorum,, quiuti-

que ct increduli erunt et omnia devastabant, sese voluit admiscere.

2 Pag. 156.

3 II Fleury (Hist. Eccles. L. 43, . 17) citato dal Muratori negli Anmlt

(a. 755), scambia una prosopopea rettorica
, qual e quella di S. Pietro ivi

fatto parlare in favore di Roma, con una menzogna o inipostura da ingan-

natore. Ben piu savio e piu giusto verso Stefano II fu Eduardo Gibbon.

nemici dei Papi, die' egli (Decad. del? Imp. Horn. c. 49) accuxarono Stefano

di impostura e di bestemmia: ma eyli rolca pcrsuadvre anz/rlii1

<it</<inn<ir<>.

Questa maniera di far parlare i morti o gl'Immortali, era famiyliare agli

oratori antiehi; benchc si debba confessare che in questo caso fu adoperata

colla rozzezza propria di quel tempo. Yeggasi sopra cio il THOYA, nel Co-

dice Dipl. Long. n. 701.

4 Pag. 151.
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in qual famiglia sara disdelto al padre di cliicder Y aiuto de' figli

obbcdienli per difendersi dalla violenza di un figlio riottoso e ribelle?

Dovea egli dunque Gregorio III soffrire in pace, die Liutprando de-

vaslasse nel 739 gladio et iyni le terre di Ravenna e di Roma
,

e

spingesse le rapine fino alia basilica di S. Pietro? E quando Astolfo

nel 756 slringea Roma d'assedio
,
e con incendii e stragi infestavane i

dintorni, e chiedeva ai Romani che gli consegnassero il Papa; non era

dunque lecito a Stefano II ed al Senato e Popolo Romano con lui

stretlissimi di amore, cercare un aiulo e un salvatore in Pipino? E

quando Desiderio nel 772 infestava T Italia di nuove violenze e mi-

nacciava Roma ;
era forse colpa in Adriano I il ricorrere al braccio

di Carlomagno , perche liberasse i Romani e Y Italia da quegli op-

pressori ? Imperocchc ,
si noti bene : i Papi del secolo VIII non in-

vocarono i Franchi.conlro i Longobardi per odio loro privato o pel

solo timore di perdere i loro dominii temporali, come sembra credere

lo Sforzosi 1; ma si per pubbiica difesa delFItalia non Longobarda e

specialmente de
1

Romani
,

i quali nel Papa aveano posta ogni loro

iiducia
,
e che mentre abborrivano altamente il giogo Longobardo >

vedeansi continuamente minacciati di esserne oppressi. Per convin-

cersi di che. basta leggere le Letteredel Codice Carolino, nelle quali

e i Papi parlano sovente in nome del Senato e Popolo Romano e II

Senato e Popolo Romano unisce talora esplicitamente le sue preghie-

re con quelle del Papa. Ma tanf e : quando si tratta de
1

Papi ,
cerli

scrittori savii per altro e giusti ,
dimenticano anco i primi principii

deU'equita, e mentre serbano tutte le loro tenerezze e difese per gli

oppressor!, si mostrano severi solo contro gli oppressi.

Un altro punto in cui T autoriia del Muratori ha travialo per av-

ventura il nostro storico al pari di molti altri
,

si e Y iridole della cosi

detta donazione di Pipino ,
uno dei fondamenti dclla sovranita tem-

porale dei Papi, e parte importantissima del Dritto pubblico europeo
nel mcdio evo. Dopo aver narrato, come Pipino a istanza di Stefano

II, disceso la seconda volta contro il perfido Astolfo
,

lo vinse e lo

forzo a chiederc perdono e pace ;
lo Sforzosi soggiunge : Gliei' ac-

1 Pag. 158.
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cordo Pipino a due condizioni : ma questa volta non lorno in Francra

prima che il \into principe tulte le imposlc condizioni avessc picna-

mente adempite. Non pcro al grcco impero, come sperava la Corte

di Costantinopoli, ftirono rcstituite lo citla dclFEsarcato e della Pen-

tapoli ;
ne venne I' utile dominio da Pipino donato a San Pietro os-

sia alia Chiesa, ossia al Pontefice Stefano II ed a' suoi successors,

cosi divenuti , per ora
, feudatari della francese monarchia 1

;
>

Qui veramente lo Sforzosi va piu oltre del Muratori stesso
; giaccW

questi ,
benche in piu luoghi amo di attribuirc ai Monarch! Francl

Talta signoria nei dominii del Papa ;
nondimeno all

1

anno 755
, par-

lando appunto di questa donazione di Pipino ,
lascia in dubbio quc

che il nostro Autorc da per certo
,
conlenlandosi di dire clie

,
non

pare finora concludentemente deciso, se Pipino si riservasse dominio

alamo sopra FEsarcato. Ma il falto si e, che egli e certo il contrario,

avere cioe i Papi riccvulo intiero e assoluto il dominio, non soggetto ne

allora, ne poi, a niun legame di feudale dipendenza ycrso la monar-

chia francese. Imperocche dall'una parlc>,
non si trova menzione alcu-

na (sono parole di Scipione Maffei 2) in monumento di verunasorte

ch'ei
( Pipino} le donasse con reslrizione e conriserva di sovranita,

come si e poi speculate modernamente; e ben avea egli beneficio assai

maggiore dai Sommi Pontefici ricevuto. E dair altra abbiamo anzi

monument! che fanno cspressafede delFopposto. Sopra di die, senza

ripetcre quel cheuomini dottissimi hanno gia diffusamentc spiegato,

ci baslera ricordarc le parole dd vclchre Frammento Fantuzziano

le quali apertamente escludono e il dubbio del Muratori e molto pii

Tasserzione dello Sforzosi. In questo documentoinMi, ove si conticnc

la prima Promessa fatta da Pipino a Stefano II nel 7oi, della quale la

donazione del 755 (o del 756 secondo altri) non fu chc la oonferma

e Fesecuzione, (rinnovata poi da Carlomagno nel 774) il Re Franco

1 Pag. 156.

2 Vrrona illustrata P. 1.* Lib. X!.

3 Intorno aborigine e al valore di questo Documento
, pubblicato

dal Conte Marco Fantuzzi (Monwnier.ti Ravcnnati VI
, 2G4-267) veggasi il

TROYA che lo reca e lo illustra nel suo Codice Diplomatico Longobardo ,

num. 681.
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dice cspressamenlc ,
chc se Iddio lo fara \incilorc dc

1

Longobardi

dara al Papa c a' suoi successori tulle le cilia e lerre hi infrascrittc

sub omni integritate aeternaliter, nullam nobis nostrisque successo-

ribus infra ipsas terminationes potestatem reservatam, nisi sohtmmo-

do ut orationibus et animae requiem-profiteamur, et a vobis populo-

que vestro Patritii Romanorum vocemur. Se Pipino adunque conce-

de in perpetua e piena signoria le terre di cui trattasi
,
se non riserv a

per se niuna potesla sopra di csse
,

se non chiede altro in contrac-

cambio che preghiere per Fanima sua e il titolo di Palrizio, cioe di-

fensore de
1

Romani 1
;
come si puo egli difendere I'opinione del do-

minio solamente utile ceduto da Pipino e dei Papifeudatari diFran-

cia? Ben pote difenderla Napoleone I, e farla valere colla spada alia

mano, allorquando dal campo imperiale di Vienna (17 maggio!809):

Considerando che Carlomagno fece dono at Vescoui di Roma di

varii paesi A TITOLO DI FEUDO ecc., decrelo; Gti Stafi del Papa
sono riuniti alt Iinpero francese. Ma la logica dei conquistatori non

e sempre invilta come la loro spada, e FAbate Emery pole facilmente

convincere di errore il gran capitano 2.

Lo Sforzosi va parimentc erralo dielro Tintida scorta de'suoi maestri,

quando tacitamente censura il diritto esercitato dai Papi nel dare ai

Principi Tinvestitura dei regni e nel disporre di quesli con arbitrio

supremo. A chidomandasse, die' egli a pag. 256, qual diritto UPon-

tefice Leone IXavesse suipaesi e suite citta, di cui tanto liberalmente

concedeva ai Normanni /' investitura, non si potrebbe dare altra ri-

sposta, se non ch'eyli aveva quello stesso diritto ch' ebbe Leone III

di crear Carlomagno Imperator d' Occidente, e sul quale fondan-
dosi pretesero poi pin tardi altri pontefici di dare e di togliere i re-

gni. E a pag. 350 narra che Carlo d'Angio avrebbe \olonlieri accet-

tata F inveslitura del regno di Napoli e di Sicilia offcrtagli da Ales-

sandro IV, se, per allora almeno, stato non ne fosse distolto dalfran-

1 Veggasi sopra questo slgnificato del titolo di Patrizio
,

il GEMILI De

origine etc. patriciorum L. 3, c. 6., il BIANCHI Potesta indiretta delta Chiesa,

L. 5, 2, 3, e per tacer d
1

altri, il TROYA nel Codice diplom. Longob. ai nu-

meri 681, 692, 794, e altrove.

2 ARTAUD, Storia di Pio VII, trad, dal Rovida, Cap. 61.
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cese monarca Lodovico IXnon men giusto chepio, il quak ben chia-

ro non vecleva in Alessandro IVildiritto di disporre d'un reyno che

ad allri apparteneva.

Qui sono a distinguere due question! : Tuna speciale. riguardo al

Regno delle due Sicilie
;

I
1

altra generate intorno alFarbitrate del

Papi sopra i regni crisliani. Ma quanto alia prinia cibastera per ri-

sposta T autorita medesima del Muratori
,

il quale ,
benche assai fa-

cile a dubitare dei diritti temporal! dei Papi , nondimeno ammette

pienamente col Baronio il loro dominio diretto sopra le due Sicilie,

fin dal tempo appunto dei Normanni
,

i quali fecero a S. Leone IX

spontaneo omaggio delle loro conquiste e chiesero di esserne dalla

S. Scde infeudati 1. E per quel che spetla a Carlo d'Angio ,
se e vero

che il santo Re di Francia, Luigi IX, verbis proculdubio subdolis

aliquorum intendenlium ipsum avertere a negotio, aures credulitatis

inclinans 2
?
ebbe da prima qualche dubbio di consentire air invito

pontificio ;
e anche verissimo poi che quel dubbio gli fu dissipalo e

che diede il suo assenso, senza niun timore di mancare alia giustizia,

come attestano, fra gli altri storici
,

il Muratori 3 e lo stesso Gianno-

ne 4
?
e come e per altro accennato dal medesimo Sforzosi.

Riguardo poi alia seconda quistione, ci fa maraviglia, Tudire scrit-

tori cattolici scandalizzarsi ancora oggidi dell
1

autorita esercitata dai

Papi del medio evo sopra i Principi cristiani
, dopo le difese luculen-

tissime che ne han fatto i medesimi Protestant!. Ne noi staremo qui

1 Veggasi la Prefazione del Catalan! al Tomo VI degli Annali d'Italia

pag. VII, XIV-XVI. Sono poi da vedere nel Giannone, a questo passo della

storia, i mirabili sforzi ch'egli fa per frantendere e snaturare le testimoniali-

ze piii chiare degli storici, afline di distruggere i diritti dei Papi. (Storia

civile del Regno di Napoli, Lib. IX, cap. 1IIJ.

2 Cos! Urbano IV nella lettera ad Alberto da lui spedito per quest'affare

alia corte di Francia. V. RAYNALDI Annal. Eccles. a. 1262, n, 21.

3 Annali ffItalia, a. 1262 e 1263.

i Scoria civile del Regno di Napoli Lib. XIX, cap. I. Vero e che il Gian-

none aggiunge del suo, che S. Luigi di mala voylia fu alia perfine costretto

a dare il consenso: ma lo diede ad ogni modo, e non Favrebbe mai dato,

se avesse terauto di cooperare ad una iniquita, specialmente iu affare si

rilevante.
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a ripelernc le ragioni. Bcnsl faremo una sola osservazione, cd e die

quel dirilto di arbitrate supremo fu nel medio evo universalmentc ri-

conosciulo come legittimo da tutta la cristianita
;
ne solamente fu ri-

conosciuto, ma fu invocato, fu salutato dai Principi e dai popoli co-

me la miglior salvaguardia, die in quei tempi di barbara violcnza il

diritto dei deboli avesse contro laprepotcnza del forti. Un tribunale

supremo die in nome di Dio
,
nella persona del suo Vicario in terra,

esercitasse la giustizia sopra i popoli e i Re
,
fu V ideale sublime a

cui il medio evo si accosto
,
merce lo spirito profondamentc cristiano

da cui la societa europea era allora informala. Che se nei tempi mo-

derni
,
lacerata dai Protestantesimo T unila dei popoli crisliani e sce-

mato in questi ,
o piuttosto ne

1

lore governanti ,
il senlimento calto-

lico, a quel tribunale si sono sostituili i Congressi ,
la diplomazia e il

sempre istabile equilibrio delle Potenze e le pubbliche rivoluzioni e

le secrete congiure, non sappiamo in verita quanto il mondo ne abbia

guadagnato ;
ma e certo ch' egli non ba acquistato niun diritto di

sfatare il sistema politico del medio evo.

Molti altri punti non meno gravi di storia ci resterebbero a censu-

rare nello Sfonosi/specialmente per cio die riguarda i Papi, solilo

inciampo di molti storici e singolarmente de' Fiorenlini. Non polrem-

mo al certo menargli buono quel che dice di S. Gregorio VII a pa-

gina 282 : Sembra che Gregorio YII ed Arrigo IV guerreggiassero

a chi di loro farebbe o tenterebbe di fare maggior male air allro
,

a chi di loro uscirebbe il primo dai limiti della moderazione : ne

T attribuire che fa alia Contessa Matilde quelF infame polilica la

quale, purche raggiunger possa il fine a cui tende, non s'arresla in-

nanzi ad alcuno scrupolo, non retrecede innanzi ad alcuna considera-

zione 1
: ne Faccusare che fa Innocenzo IV di non aver ascoltato

che le voci delFira 2
nelFopporsi a Corrajlo figlio di Federigo II :

ne il vecchio ma sempre ingiusto lamento ch' egli ripele a pag. 353

colle parole stesse del Muratori contro Tuso frequcnle dellc scomu-

niche
;
ne parecchi allri tratii somiglianti in cui la verita c il senno

1 Pag. 289. Lo stesso ripete a pag. 300.

2 Pag. 347.
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dcllo siorico si lasciano grandementc desiderare. Ma il fermarci ad

csaminarli per singulo ci trarrebbe tropp'ollre ai limit! cli un breve

arlicolo. Concliiudcremo pcrtanto col ridire qui schiettamente il pa-

rer nostro intorjio a questo Compendio di sloria. Esso qual e non ci

sembra da porrc nelle mani della gioventu italiana
,
e mollo meno da

proporre come testo di storia nelle scuolc
, perche la gioventu vi s

1

im-

beverebbe di opinion! false in parecchie materie rilevanti. Nondimc-

no, siccomc ha pure molte parti egrcgie e le men buone non sono

difficili a sanarc
; egli sarebbe a desiderare eke qualche mano amo-

revole e perita si ponesse all
1

opera di emendarlo. La fatica non sa-

rebbe grande, ed avrebbc un grande compenso nel soinminislrare

ai giovani italiani un eccellente compendio della Storia d' Italia, con-

forme alle intenzioni lodevolissime manifestate dagli Editori nd-

YAvverlenza. oaosibisq $
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FOSSILI DEI TERRENI PALEOZOICI 1

Yeniamo a dire qualche cosa delFordine, secondo il quale si sono

osservate nei different! terreni fossiliferi le varie class! e famiglie di

vegetabili e di animali. Non perdiamo di vista questi due principii.

I. I fossil! sono gli avanzi di quei soli corpi organizzati ,
i quali, in

grazia di circostanze locali
,
ordinariamente per F azione dell

1

acqua,

furon coperti da sediment!, eccettuati per avventura alcuni avanzi di

animali acquatici di consistenza pietrosa. Percio le specie fossil! pos-

sono essere la minor parte di quelle che un tempo esistevano
,
ed i

fossili ora conosciuti ii minor numero di quell! che sono restati se-

polti. II. I fossili terrestri poco piu possono rappresentarci che gli

animali e le piante, che vivevano lungo il corso delle acque correnti

o sulle rive del mare
,
e non possono fare! abbastanza conoscere co-

me fosse popolato I

1

interno delle terre.

Cio premesso, senza pretendere di delineare una sicura cronologia

delle varie famiglie , generi e specie delle piante e degli animali
,

<Jaremo qualche nozione de'varii fossili organic!, osservati ne' ter-

reni paleozoic! ,
secondarii e terziarii

, cominciando da! primi. Se-

guendo il Buckland ed altri geologi , poniamo fra questi il terreno

carbonifero ed i terreni, che sonosi osservati ad esso inferiori. Altri

estendono piu questa prima serie de'terreni di sedimento; altri la re-

stringono 2
: ma questa dissensione e d'assai poco momento, se tulti

1 Vedi questo Volume, pag. 145 e segg.
S PILLA. Geol. . 533, 535, 542.

SericIV, vol. IL 19 34 April* 1859
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quest! terreni formano, come pare, unascrie continua e si passa gra-

datamente da uno in un altro.

II terreno carbonifero e cosi denominate, perche racchiude i piu

ricchi depositi conosciuti di carbon fossile, sostanza la quale trae la

origine da materie vegetabili, che hanno sofferta unalunga alterazio-

ne. II Beudant osservo che le materie vegetabili, piene tuttora di

succo
,
e sottoposte a forte pressione ed a temperatura molto ele-

rata, perdono ogni vestigio di organizzazione, e passano a stato di

carbone bituminoso. II Goeppet, facendo bollire nelFacqua delle

piante, per tre mesi continui ed anche per un anno, le vedeva con-

yertite in lignite, e con Taddizione di poco solfato di ferro (che tro-

vasi comunemenie nel carbon fossile) divenire al tutto nere e simili al

carbon fossile ordinario 1. Moltissimi avanzi di piante osservansi in

questo terreno, che e il terreno vegetable per eccellenza 2, (e cia

conferma F origine assegnata al carbon fossile
)

: ma queste pian-

te non scmbrano appartenenti a molte diverse famiglie. II carattei

distintivo di questo periodo della yegetazione e Tenorme proporzi(

ne delle criptogame, in particolare delle famiglie delle felci, dell

equisetacee e delle licopodiacee, come addietro abbiamo indicate. Le

felci sono le piu copiose, e formano quasi lameta di quella flora fos-

sile; e molte fra esse erano alberi, benche trovinsi per lo piu assal

lungi dalle regioni intertropicali, ovo crescono oggidi le felci arboree^

L'Europa al presente produce 30 o 40 specie di felci: mentre prepa-

ravansi i materiali del terreno carbonifero, ne produceva oltre a 20<

tutte piu simili a quelle che ora vivono fra i tropici che non a quel-

le della zona tcmperata. Lc miniere di carbon fossile di regioni oggi

assai fredde contengono anch
1

esse vegetabili somiglianti a quelii

1 PILLA Geol. . 54S. La lignite e piii inanifestamente formata da vegeta-

bili assai alterati, ne'quali spesso sono riconoscibili le fibre o gli strati del

legno : talora peraltro non si trova piu nelle ligniti traccia di organizzazio-

ne: ma altre volte appaiono anche al colore vero legno bituminizzato. Tro-

v=ansi in tutti i terreni. Le ligniti terziarie sembrano trar Torigifte da specie

diversa da quelle degli altri terreni.

2 Ne' terreni carbonosi, i vegetabili terrestri cost abbondano, che il pe~

riodo, cui appartengono, e il piu essenzialmente vegetabile del tempi geolo-

giti. MARCH. DE SERRES. La flora carbonifera e fa piu ricea flora fossUe fin

tftw conosciuta. L. PILLA . 573.
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vivenli nella zona torrida l. Alcune equisetacee erano allora alberi

assai elevati, mentre ora sono piante erbacee con debole ed umil

fusto. Cosi le licopodiacee : se ne sono trovate, del genere lepido-

drenton, il cui Ironco era alto almeno 20 metri, avevano alia base

quasi un metro di diametro, e producevano foglie lunghe talora

mezzo metro: nella forma appena differivano dai licopodii ora viventi ;

ma quest! sono pianticelle alte un metro e coperte di foglioline.

A questa vegetazione, somigliante a quella delle isolette intertropi-

cali, e indizio di clima caido ed umido, sono congiunte, almeno neile

parti superiori, alcune piante monocotiledoni
,
ma non altri dicotile-

doni, ehe alquante specie appartenenti alia diyisione de' gimnosper-

mi, cioe alle famiglie delle cicadee e delle conifere o almeno afami-

glie a queste analogue.

Assai meno notabili delle piante terrestri sono gli avanzi animali

marini del terreno carbonifero : conchiglie di mare miste ad altre

che si sono giudicate di acqua dolce; pareechi polipi; i singolari

crostacei della famiglia detta de' trilobiti, che piii non trovasi nelle

fonnazioni secondaria e terziaria e molto meno nelle piu reeenti, e

la quale i naturalisti dividono in piu generi ;
e fmalmente alcune

specie di pesci. Assai notabile e Tassenza degli animali terrestri fra

tante piante che coprivano quelle prime terre. Ne'primi tempi do-

po la creazione degli esseri organizzati, scrive il sig. Ad. Brogniart,

la terra, che sembra fosse allora costituita da basse isole, era coper-

la da immensa quantita di piante ;
benche non si trovi fra queste

molta yarieta 2
: niun mammifero, niun uccello, in una parola niun

animale arvivava quelle dense selve 3. Peraltro non credo, che pos-

sa oggidi negarsi Tesistenzadialcuni insettia respirazione aerea nel

1 J. LINDLEY e W. HUTTON. Fossil Flora of Great Britain n. IV.

2 Nan molta varieta di famiglie, ma non assai poca di specie : almeno
#16 se ne erano contate nel terreno carbonifero lino dall'a. 184o. \.Com-

ptes Rendus. Sem. 1, p. 891. Immensa puo dirsi la copia delle piante, che

lasciarono tali depositi ia Europa ,
in particolare nella Gran Brettagna. E

quanto maggiori si ammirano neir America settentrionale ! per nulla dire

delle regioni meno esplorate.

3 Sur la nature des vegetaux, qui out convert la superf. de la terre aux
diverse* epoques desa formation. Instit. Aead. des sciences T, XVI, p. 423.
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ierrcno carbonifero, ma nella parte superiorc di esso, vale a dire

verso il termine del periodo paleozoico. Probabilmente questi insetti

amavano i luoghi umidi e la vicinanza delle acque : tra i volatili

pare che primeggino delle grand! Ubellule: questo genere in istate

di larva e acquatico, e nello stato perfetto vola per lo piu sopra le ac-

que delle paludi, deTiumi, e de'ruscelli: fa preda di altri insetti,

che frequenlano gli stessi luoghi.

La grande utilita che se ne trae ha fatto ben conoscere il terreno

carbonifero; ma indipendentemente dall' utilit^t, sono da porsi tra

fatti piu notabili della geologia, coteste immense accumulazioni

combustibile vegetabile in bacini non molto estesi e disposti per li-

nee interrotte, che si sono paragonate a succession! di valli colloc&-

tein serie. Fra le piante, che formano questi ricchi depositi, non se

n'e trovata forse una, riferibile con certezza a specie marine. Questi

bacini spesso comprendono un numero assai grande di depositi so-

vrapposti, alternamente arenacei ed argillosi, e Ira questi depositi

il carbone
;
ma v'ha mescuglio e passaggi tra queste sostanze, e le

separazioni non sono sempre ben distinte. Gli strati di carbone, talo-

ra assai alti, talora sottilissimi, alternano in alcuni bacini fino a 10 $

50 volte e anche piu coll
1

arenaria e colle argille. La stratificazione

generale del terreno, quasi sempre flessuosa e non di rado a zig-zag,

e meglio distinta che non in alcun altro deposito. Ora la vera strati-

ficazione e certamente il prodotto di depositi successivi. Cosi le ma-

terie depositate daTiumi nelle inondazioni, dispongonsi a strati, pei

che sono abbandonate dalle acque in periodi successivi
,
comecl

spesso uno dall
1

altro non lontani.

Sovente il terreno carbonifero e accompagnato da una formazione

calcarea ad esso sottoposta, nella quale sono molti polipi, ed altri

fossili marini, non troppo diversi da quei del terreno carbonifero.

Queste due formazioni sono in alcuni luoghi come saldateinsieme,in-

trecciate e confuse, talche non possono una dall
1

al tra discerncrsi. In

qualche luogo questo calcare (detto dagHnglesi mountain limestone,

cioe calcare dimontagna)c superiore al terreno carbonifero. Weaver

vide do in Irlanda. Cos! e a questo soprapposlo un simil calcare,

detto calcare napoleon, non lungi da Boulogne. Lyell dice questa

formazione contemporanea a quella del carbon fossile.
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Queslo miscuglio di corpi Icrrcstri c marini, indica die i bacini

carboniferi dovettero essere, in gran parte, piccoli golfi o esluarii, o

certamente porzioni di mare situate presso i delta e le baie o imbocca-

lure deTiumi. Alcune volte le materie carbonose sembrano essere

state deposte ne
1

laghi. Talvolta qucsti depositi possono essere stati

torbiere trasportate nel mare o ne' laghi, e forse fonnate sul posta

ehe ora occupano. Gli strati carboBiferi dlnghilterra dimostrano

con parecchi esempii, che le loro pianle no vennero strascinate per

assai lungo cammino: i tronchi delle piante succulente conservano i

loro angoli acuti, ed altre piante lasciano scernere alia lor superficie

delle iince e strie delicatissime. Veggonsi talora foglie lunghissime

attaccate ai tronchi ed ai rami: dunque queste piante non restarono

a lungo sottacqua: dacche in generale le foglie, soggiornandovi, so-

no assai presto distrutte, fuor solamente le felci, lequali conservano le

loro forme, ancora dopouna immersione di alcuni mesi. L'esperienze

del Lindley dimostrano queste asserzioni 1.

Fra il terreno carbonifero e quello che appellano silurio trovasi

spesso intermedio un altro, che banno denominate devoniano 2, e for-

nia eome il passaggio fra gli altri due per la natura de'fossili che rac-

chiude : alcune specie marine combinano con quelle delprimo, altre

con quelle del secondo; altre, per quanto finora si sa, dalle une e dal~

T altre diiferiscono. I zoofiti sono qui assai abbondanti. Vi si trovano

delle piante, generalmenle affini a quelle del terreno carbonifero, e

queste vengono considerate da alcuni naturalisti, come i piu antichi

avanzi di vegetabili terrestri, scoperti finora nel nostro globo. Alcuni

depositi di carbon fossile si riferiscono da qualche valente geologo a

questa formazione. Talvolta trovansi in esso non piu che leggere

tracce carbonose, ma in qualche luogo esso presenta ricchi depositi

di antracite 3, per es. nelle Asturie in Ispagna 4.

11 terreno denominato silurio, formato in gran parte di scisti argil-

losi e di arenarie con degli strati calcari, racchiude esso ancora

iffUpffH Fl. N. XVII.

2 Alcuni lo considerano come la parte superiore del terreno silurio.

3 Vantracite e una specie di carbone di terra: diflFerisce dairaltro pel suo

splendore quasi metallico, e perche brucia senza fiamma, ne fumo.

4 PAILLETTE. Bullet, de /a Soc. Geol. de France T. II, deux. str. p. 441-461.
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buon numero di fossili, die da non pochi si reputano i vestigi piu

anlichi della vita animale: sono molti polipai (catenipore ecc.), molti

molluscki di specie, non conosciuteviventi, ma lalune appartenenli a

generi tuttora viventi (terebratule) ,
e i trilobiti qui piu copiosi che nel

terreno carbonifero. Questi pongonsi nella classe de'croslacei, e pare

eke formassero in quelFantichissima eta la famiglia piu cievata e piu

nobile della creazione animale 1. Non e pcraltro yerisiniile eke que-

sta cominciasse da una famiglia di crostacei. Si e deito eke i piu ai

ticki animali fossili conoseiuti sono due specie osservate in Irlanda al

sud di Dubk'no, di un genere denominate oldhamia. Sono zoofiti,

miglianti alle piante, i quali kanno qualcke somiglianza colle moder-

ne sertularie 2
; neppure questi sono i piu rudimenlarii fra gli anima-

li. Afferma il sig. Agassiz, eke i bancki de'polipai piu anticki sono ric-

cki di specie, quanto i moderni del Mar Rosso, del Pacifico e deirAu-

stralia. E impossible definire qual famiglia di animali fu la prima

ckiamata all' esistenza. Sembra perallro eke Tanalogia renda verisi-

mile, eke non fu ultima ne seconda a comparire nel regno animale Is

provincia de'zoofiti
,
oye troviamo organizzazione assai men compii

ta, eke nella piu parte degli altri animali, e le diverse parti non

poste simmctricamenle di qua e dila da un piano longiludinale, come

in tutli gli animali delle province superiori, ma aggruppate atton

ad un asse o ad un puuto centrale, talcke il tuttinsieme del -corpoi

forma raggiata o sferica. In questi esseri
,
tulti acquatici ,

il sistei

nerveo e rudinientario o nullo, ne eslstono organi speciali de'sensi

salvo se sieno tali alcune macckiette colorate, eke sembrano alquan-

to simili aglioccki de'molluscki. Mollissimi fra quelli non kanno lo-

comozione : spesso kanno apparenza assai piu di piante eke di ani-

mali, ne erano ijn tempo contati fra gli animali.

1 Erauo allora i trilobiti i signori del globo (Lords of the earth), scrive

UMES DANA. Geology of New-York p. 10. Milne Edwars li disU'ibuisce ia

quattro famiglie, comprendenti 1 34 specie. Nulla noi abbiamo da opporre

a questo numero. Peraltro e stato avverlito dal Banrande, die alcune dif-

ferenze, credute specificke da alcuni naturalisli
,
sono dovute a differenza

di sesso, o a cangiamenti che hanno luogo col erescere delF animale.

2 La Holdamia antiqua efigurata da Ugo Miller : Testimonis of the rocks.

pag. 17.
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Vengono poi (nel terreno appellate devonian 0} alcuni pesci, di

forme a noi strane e non poco diverse dalle vivenli, a logliere il pri-

mo posto ai trilobiti; e i pesci, ehe formano la classe piu bassa fra i

vertebrati, rimangono al piu elevalo posto della scala animale per tutto

il.periodo paleozoico.

I fossili d'origine vegelabtte non sono frequenti nel terreno silurio

evidentemenle oeeanico. Si citano da Ad. Brogniart alcime specie di

algheanalogheaifuchi, osservate nella Svezia. Alcuni affermano, in

questo terreno mancare al tutto le piante terreslri, ne tale assenza

dovra rendere maraviglia. Altri per conlrario ci dicono: le prime

Iracce delle piante terrestri coniinciano a comparire in una co
1

primi

pesci. Trovo di piu che gli scisti di questo terreno sono spesso assai

carbonosi e fra i loro strati cominciano a trovarsi i depositi di com-

bustibile che piu o meno si avvicinano air antracite, e di cui la Bret-

tagna offre inFrancia esempii assai numerosi sidle sponde della Loi-

re 1
. La creazione de

1

vegetabili anteriore a quella degli animali e

confermata, secondo il sig. Huot *, dalla prima epoca, nella quale

troviamo depositi antraciferi inferiori a quelli che racchindono i tri-

lobiti: benche non osservinsi piante riconoscibili nell' antracite piu

antica, non se lepub ricusare I'origine stessa di quella meno antica,

accompagnata da tracce evidenti di organizzazione. L
1

antracite dei

lerreni soprapposti sembra certo che debba, almeno principalissima-

mente, ripetersi da piante terrestri: Tanalogia ci conduce a conget-

lurare il medesimo di questa inferiore e piu antica.

Sottoposti al terreno silurio sono in alcuni luoghi (in Ingliilterra e

specialmente nel Cumberland) degli strati di scisti e di arenarie, i

quali, per quanto si sa, non contengono fossili. Forse cio indica che,

airepoca assai antica della formazione di questi depositi, le specie or-

gamche non erano ancora create, ma forse ancora sono restati distrul-

li tutti i vestigi di quo' primi vivenli. II Murchison da a questi soli

strati il nome di terreno cambrio. II Salter ha Irovato in anlichi slrati

creduti non fossiliferi
(
di Logmyno, nel Shropshire, Ingliilterra )

al-

cuni mal conservati fucoidi.

.

1 BEUDANT. Geol. . 95.

2 Geol. T. II, pag. 719 (a. 1838).
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I lerreni iminediatamente superior! a! primarii (i piu antichi del

periodo secondario) molto.si avvicinano a quesli, rispetto alia na-

lura de'. fossili; onde non V ha ragione di supporre fra quell! e

quest!, e molto meno fra i varii tcrrcni component! il periodo pa-

ieozoico, una gran catastrofe, che mutasse la condizione delFintiero

globo e, distruggendo in esso.ogni vita, rendesse necessaria una nuo-

va creazione. Bensi avvenivano. dclle parziali catastrofi e mulazioni,

prodotte dalle parti interne del globo. La terra asciutta andava esten-

dendosi, e continuavasi la grande opera del Creatore, che chiamava

a luce nuove specie di esseri organizzati, e doveva poi compiersi colla

creazione deiruomo. Made 1

fossili de
1

terreni secondarii e degli al-

Iri meno antichi, diremo poche parole in altro articolo.

A compimento del presente, diamo unosguardo alle condizioni del

globo terracqueo in quel primo periodo della vita. Sicuramente la

fauna e la flora, come suol dirsi, ossia i regni aniraale e vegetabile

di quel periodo, presentavano un aspetto diverso da quello della fau-

na e della flora d
1

oggidi e dei tempi storici. Sarebbe troppo strano

supporre che le specie animali e vegctabili ora viventi gia tutte vi-

<vessero in quel primo periodo, e pure niun vestigio ci avessero la-

scialo della loro esistenza
;
e invece tanti ce ne fossero restati delle

specie, che piu non popolano la terra e le acque. Ma perallro veg-

giamo que' piu antichi viventi organizzali secondo il medesimo pia-

no generale ,
che osservasi nella slruttura de

1

viventi oggidi ; e quei

primi trovano il posto ad essi conveniente nelle varie class!
,
nelle

quali la storia naturale dislribuisce gli esseri organizzati; ne e stato

duopo per alcuno di quelli creare un regno novello, una nuova pro-

vincia, una nuova classe. Ond
?

e che possiamo dire, luttc le specie

-fossili e viventi far parlc di un solo concepimenlo ,
di una sola crea-

zione, benche le varie porzioni di essa non sieno ad un tempo corn-

parse o attuate, ma successivamente, secondo il disegno preiisso e le

leggi arcane, imposte dalFAutorc dell' universe ,
che denlroad esso

Distinse tanto occulto e manifesto 1; e piu di occulto che di manifesto.

Ma
,
mentre le forme (jenerali e classiche de

1

fossili degli antichi

period!, ed eziandio del piu antico da noi conosciuto, assai somigliano

1 DANTE Par. XIX.
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le forme della flora c della fauna present! ,
la strultura parlicolare

e specified degli antichi animali suolc non poco diversiticare da quella

del viventi. 11 medesimo a un dipresso e da dir delle piante.

La vita animale non aggiunse nel primo periodo al grado di cle-

vazione
,
a cui giunse nei period! seguenti ,

e molto meno a quella

deir epoca presente. Occuparono, in quel periodo primitivo ,
il posta

piu elevato della serie animale i peso! ,
vale a dire gFinfimi nella d-

visioneo provincial
1 de

1

vertebral!. Probabilmente i pesci furono pre-

ceduti da animali non vertebrati, cioe da
1

crostacei delti trilobiti, que-

st! forse da'molluschi, e quest! dai polipi. Pare, e i piu fra i geologi

ammettono, chc ne
1

due regni comparissero prime le class! tenute co-

me le piu imperfette. Almeno do si osserva nella principal provincia

del regno animale, cioe in quella de' vertebral!: sembra ad alcuni va-

lenti zoologi, die eziandio nella classe piu bassa del regno, in quella

de' polipi 2. Ouesto e invero Tordine che veggiamo seguito dalVAu-

tore della natura negF individui viventi
,

i quali sembrano da prima.

appartenere ad una classe inferiore e gradatamente ascendere a sta-

to superiore ;
anzi in generate nelle opere della creazione i corpi in-

organic! precedettero e somministrarono la materia agli organizzati :

la materia liquida ed amorfa precede la solida e cristallizzata ecc,

Ancora ne' fossili del regno vegetabile trovano molti una grada-

zione parallela, per cosi dire, a quella del regno animale. Almeno e

certo che nel primo periodo prevalevano le piante inferior! (criptoga-

me 3
)
e in epoclie meno antiche prevalgono le piante piu perfette ,

a fiore visibile, e specialmente le dicotiledoni. Ma non entreremo in

altri particolari e per non troppo diffonderci e per non entrare in una

discussione, che tien divisi i piu illustri botanic! intorno alia supe-

riorita d'organizzazione di questa o di quella classe di vegetabili. Os-

servano peraltro i moderni scienziati, che il graduate perfezionamen-

to de
1

viventi e subordinate ad un allro principio spcsso preponde-

rante, a quello cioe delFaggiustamento degli esseri alle condizioni di
oJ^liniimiij oib oKo^oib Iq o ;t o\?,^ki>m s> Q\\ -..^jft

id.^JjJ zoologi distribuiscono il regno animale in 4 divisioni, le quali, a scan-

^reqidroea
voce divisione, sono dal Ranzani appellate pro***. El. di

Zool. T. 1, pag. 137.

2 MILNE EDWARDS. Comptes rendus de rAcad. 1836 sem. 2, pag. 613.

3 Cosi diconsi le piante prive di fiore visibile.



298 COSMOGONIA

esistenza, cui erano sottomessi in ciascun periodo, es. gr. la tempera-

tura o lo stato delFatmosfera o delle acque. L'ordine progressivo puo

essere ancora alterato nel suo regolare andamento da altri principii

a noi ignoti o che appena s'intravedono. Aggiungasi cbe non sem-

pre conosciamo con certezza quali esseri debbano dirsi piu semplici

e quali piu composti , quali piu perfetti e piu elevati nella scala del-

Forganizzazione, quali men perfetti e meno elevati.

Dopo le cose dette, non e necessario avvertire, che dicendosi, la

tal dasse o famiglia di animali o di piante esser venuta a luce nel

primo periodo (
o nel secondo) della natura vivente, non vuol gia dirsi

che tutte fossero allora formate le specie o i generi appartenenti a

quella classc o a quella famiglia ;
ma senza piu che allora fu, a cosl

dire, promulgata la legge deir esistenza di quella classe o famigli;

faeendo il Creatore apparire alcune specie di essa, benche altre p<

sano in seguito essere state alle prime tuttora superstiti aggiunte,

sostituite ad esse giti spente.

Sicuramente dal non essersi rinvenuto fra i fossil] di un certo tei

reno, o di un dato periodo, queslo o quel genere, troppo preeipil

sarebbe il decidere : quel genere allora non esisteva. In particolare,

Yiventi privi di parti solide non avendo che lasciare come per ere

dita
,
non debbe ordinariamente rimaner vestigio della loro esistn

za; e piuttosto puo dar maraviglia se talvolla, per favore di qualche

rara circostanza, possa riconoscersi o con fondamento congetturarsi

tal loro antlca esistenza. Cosi dal non osservarsi tra i fossili dell'epoc

paleozoica ne lidieni
,
ne funghi, ne tartufi (benehe questi nascai

o vhano fossili} ,
ne alcune altre piante degli infimi gradini dolla

scala vegetabile ,
non ne trarremo quasi neeessariamento dedolto il

non aver esistilo cotali esseri in quel periodo. Ma pero, mentre nel

lerrono, primo tra i fossiliferi, con cura osservato in molte parti del

globo, non Irovasi alcun vestigio di un'intera classe di animali forniti di

seheleti-o osseo, e molti di essi di considerabil grandezza, e non rari

rinvenirsi in terreni posteriori, es. gr. la classe de
1

rettili o quella dei

mammiferi; non sar^i imprudente, ne improbabile conseguenza,

non esistenza
,
in quel periodo, di queste classi. Possibile che niun

vestigio di so lasciassero le balene c gli alld celacei ! Niuna i buoi,

gF ippopotami ,
i rinoceronli, gli elefanli! Se e buona ragione, no
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penso eh/e alcun naturalista vorra negarlo , per credere da gran tem-

po estinta la famiglia do
1

trilobiti, il vcdcrla tutta mancare, non so-

laiBieitie ne' nostri mari , ma eziandio in tulti gli strati fossiliferi po-

steriori ai primarii ,
comeehe ridondanti di avanzi marini

;
sara del

par! buona ragione ad esdudere quelle classi dal numero di quelle

chiamate air esistenza nel periodo paleozoico.

Non e facile decidere eon eertezza assoluta, per mezzo delle os-

servazioni fatte finora, se la vita vegetabile cominciasse nelle acque

piuttostoche nella terra asciulta, o se i due fenomeni fossero contem-

poranei.

Come gia abbiamo: awertito, Falta temperatura, FumidHa e 1' om-

bra sono le circostauze piu favorevoli air accrescimenlo delle felci :

queste abbondano
,
e spesso arboree, in certe isoletle de

1

mari tro-

picali. II medesimo si assicura delle licopodiacee d
1

oggidi ,
colle

quali hanno affinita eerie piante de
1

terreni. carboniferi. Ancora le

equisetacee giungono al massimo incremento nelle regioni calde od

umide dei tropici. Oggi tutte le specie appartenentia quesle famiglie

sono pieeole ne' climi freddi ; mentre, fra i tropiei ,
oltre le piccole

specie, veggonsene mollissime di assai grand! dimension!
,
comeehe

per grandezza non comparabili allo fossili delle formazioni carboni-

lere. Non solamente le alghe de
1

piu antichi terreni
,

si av\icinano

anck'esse ai generi vivenli oggi ne' elimi piu caldi, ma eziandio gli

avanzi di pesci e degli altri abitatori del mare, osservati nelle forma-

zioni del primo periodo fossilifero, richiamano alia memoria gli odier-

ni abitatori de' mari equatorial! ;
e i trilobiti mostrano qualche affinita

con soli due generi di crostacei r viventi uno alLe coste del Senegal e

della Patagonia ,
1' altro ne

1

mari dell' India e presso le- coste del-

FAmerica equatoriale.

Da tuttocio si e concluso, che la fauna e principalmente la flora dei

primi terreni fossiliferi indicano in quel periodo, per regioni lontane

daH'equatore,una temperatura assai piuelevata della presente, e per

avventura piu elevata di quella d'oggi fra i tropici, e non poeo piu

umida. Siccome poi non si vede ne' prodotti di quell' antica eta dif-

ferenza in ragione delle diverse latitudini 1, sene deduce, chelatem-

1 Quest! caratteri della vegetazione primitiva del globo non sono par-

ticolari ad una piccola porzione della sua superficie, es. gr. aU'Enrofpaj Le



300 COSM060NIA

peraiura ed 11 clima dovevano esscre allora presso a poco uniformi
,

e percio assai poco sensibile la differenza dovuta alle diverse situazio-

i relative del sole, ed in conseguenza che il calorc delle acque e della

superficie della terra si doveva principalmente ripetere dairinterno

del globo. Queste conseguenze, le quali perfettamente combinano con

quanto piu addietro abbiamo esposto, appaiono molto probabili. <>tffc

II sig. Ad. Brogniart e parecchi altri moderni scienziati pensano
che nel periodo primitivo r acido carbonico fosse notabilmente piu

abbondante neiratmosfera che oggi non e : cio deducono dalia gran

copia di carbon fossile, del quale ammirano deposit! cosi vasti ne'due

-emisferii, che la vegetazione, nella odierna nostra atmosfera, sembra

incapace di produrli . NelF epoca delle prime piante doveva essere

poco terriccio, ed era duopo che le piante, per vivere e crescere,

sorbissero per le foglie molto carbonio dairaria. Teodoro de Saussu-

re provo che una proporzione di 4 e ancora di 8 per 100 di gas aci-

do carbonico neR'aria favorisce la vegetazione. Ma quanlo la copia

<li questo principio e favorevole ai vegetanti, tanto e nociva agli ani-

mali, almeno a quelli a respirazione aerea. Cio da tuttieconfessato.

Udiamo il Berzelius. Gli animali, ancora gl'insetti, es. gr. una mo-

sea, periscono prontissimamente nel gas acido carbonico, e F aper-

lura della trachea-arteria si serra in modo spasmodico alFentrare di

esso gas. L'aria atmosferica, se ne contcnga piu di 10 per 100 del

uo volume, non tarda a produrre Y asfissia 1
. Cio da in qualche

modo ragione della mancanza, in quel primo periodo, di animali a

respirazion polmonare. Pero, siccome ancora alcuni inselti a respi-

razione aerea s'incontrano nel terreno carbonifero, convien dire che

almeno verso il fine di quella formazione, il gas acido carbonico,

forse tuttora piu copioso nelF aria che non oggidi, non fosse tuttavia

troppo abbondante. ">q Sfi^Ui

.hJae Hsb oJJoq*

forme medesime e spesso le medesime specie si ritrovano a distanze gran-

dissime : le piante de' terreni carboniferi dell
1

America settentrionale sono,

la piu parte, perfettamente identiche a quelle dell' Europa, e tutte appar-

tengono a** medeslmi generi. Alcuni saggi della Groenlandia si riferiscono

pure a felcl, analoghe a quelle delle nostre niiniere di carbon fossile di Eu-

ropa . AD. BROGNIART. Prodrome d'une histoire des veget. foss. pag. 178.

1 Traitede chimie, T. YH, pag. 107.
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E sembrato ullimamente al sig. Vilte che I'abbondanza dell'acido

carbonico non basti a render conto della vegetazion colossale de' pri-

iiii tempi. Ci voleva, secondo lui, necessariamente la presenza di un

composto azotato, diverse dal nostro azoto aereo e molto piu assimi-

labile. La vegetazioii primitiva, a suo credere, nulla poteatrarre dal

suolo non ancora fertilizzato dagli avanzi d'una vegetazione anterio-

re: e cio gli pare confermato dal vedere nelle piante primitive un

enorme sviluppo foliaceo, e le radici a stalo rudimentario 1. In un

suolo di sabbia calcinata e ai tutto priva di ogni avanzo vegetabile,

aggiungendo all'aria comune il gas ammoniaco ed un eccesso di acido

carbonico, esso afferma, aver veduto crescere le dimensioni di certe

piante notabilmente al dila de' limiti ordinarii. Vide poi che i nitrati

sciolti nell' acqua fanno il medesimo effetto dell' ammoniaca 2, Que-

ste curiose sperienze possono aiutare chi vogliatentare qualcheindo-

vinamento intorno all' atmosfera primitiva.

Questa dovevaesser satura di umidita, almenoper una gran par-

te del lungo primitive periodo, e Fevaporazione copiosa delle acque

assai riscaldate era piu che bastante al prosperar delle piante, anche

senza pioggia propriamente detta. Non era certamente priva al tutto

di luce. Gli occhi ben conservati di molte specie di trilobiti (e alcuni

assai grandi rispetto al piccol volume deH'animale) e trovati dal Bu-

ekland simili a quelli degli altri crostacei
, provano abbastanza una

sufficiente trasparenza nell
1

atmosfera e nelle acque. Ma e proba-

bile
,
come abbiamo altrove indicato 3, che 1' atmosfera ingombra

di particelle opache e semiopache non lasciasse [vedere la faccia

del sole
;

e soltanto
, assai progredita la formazion carbonifera ,

Talmosfera perfettamente si purificasse, rendendosi piu acconcia al

ben essere degli animali, eziandio di quelli che respirano 1'aria in

natura, ed insieme abbastanza diafana per non vietare alia terra Ta-

spetto degli astri.

1 Peosa ora il sig. A. Brogftiart, che i fossili appellati stigmaria non sieno

piante di proprio genere, ma bensi radici, stese quasi orizzontalmente, di ve-

getabili arborei del genere sigillaria. V. Compt. rend. 4857. Sem. 1, p. 209.

2 Jlevue'des deux mondes. Per. II, T. HI, pag. 801, Juin 1856.

3 Civ. Catt. Ser. 3, Vol. XII, p. 18-26. Ivi sono gia toccati alouni puaU
di cui qui si discorre. q .117 ,T
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La terra asciulta era da prima non allro eke isole
,
verisimil-

mente strette e talora riunite in arcipelaghi, cinte da un mare for-

se poco profondo, ina estesissimo. A mano a mano peraltro i terre-

ni asciutti andavano estendendosi e crescendo, per Felevazioni del

fondo del mare, prodolte dai fuochi sotterranei, i quali credonsi

avere frequentemente agitata e sconvolta la terra, durante quel perio-

do primario fossilifcro, e lo dedueono dalle rocce eruttive o ignee,

die osservansi fra gli strati depositati dalle acque.

La prima formazione delle pianle essere stata anteriore a quella

degli animali, e dottrina assai comune e tradizionale. Sembra anche

dimostrabite a priori, peroccke i vegetabili sono gli ammirabili 1;

boratorii, ne'quali si organizza la materia bruta; onde sono essi, per
cosi dire, il fondamento del regno animale: essi sono incaricati

disporrein armoniche combinazioni le molecole elementaried icoi

posti inorganici: e loro ufficiopreparareemescerelesostanze; le qua-

li, dopo parecckie modificazioni, innalzate allo stato di fibre nervose,

saranno strumento immediato delle anime.

Dalla legge accennata della creazione progressiva delle yarie cl<

si di esseri, discende la conseguenza medesima; perciocche il regn(

vegetabile e indubitatamente meno nobile del regno animale, come

e certamente piu nobile del regno inorganico, e come sicuramente il

regno animale e inferiors al regno umano o ragionevole o sociale

religioso, comunque ci piaccia appellarlo.

Tutti i lerreni fossilifcri, scrisse il Berirand, contengonoavanzipii

o meno numerosi di vegetabili: Questi sono per lo piu terrestri,

e percio annunziano alcune parti scoperte della terra, allorche de~

ponevansi i terreni eke li racchiudono L'antichita dei terreni,

ne'quali trovansi queste piante, prova clie la vita comincio sul glo-

bo dal regno vegetabile l.

Ascoltiamo rillustre Ampere. Sembra risultare dalle ingegnose

indagini del sig. A. Brogniart, che in quelle epoche rimote, Tatmo-

sfera contenesse assai piu d'acido carbonico che non oggidi. Cosi, me-

no atta alia respirazione animale, era favorevolissimaallavegetazione.

Quindi la terra coprissi di piante, che nelFaria piu ricca di carbonio

1 Letlres sur Us revol. du globe. Lett. XVII.
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trovavano alimento piu copioso eke al presente. Cosi espiegataTan-

teriorita della creazione delle piante rispetto a quella degli animali.

11 sig. Gaudichaud dieeva nell' Accademia delle scienze di Parigi

F a. 1842. Iddlo, create il mondo, voile fecondarlo. La sua destra

possente sparse germi innumerevoli, vegetabili ed animali, che po-

polarono la terra e le aeque, Tulte le potenze intellettuali de'tempi

antichi e modern* si accordano in pensare che le piaate precedettero

gli animali, la terra fu coperta dalle prime innanzi alFapparir de
1

se~

condi
,
cio che altronde la teologia ci ha trasmesso d'eta in eta nel-

Vistoria delle sette epoche o divini giorni della creazione.... Ogni
secolo adduce i suoi progress!, ed ogni progresso dello spirito umano

e una pruova novella in favore delle verita eterne 1.

Osserva il sig. Marcello de Serres, che la copia grandissima de\e-

getabili terrestri e le cagioni assai probabili di essa, congiunte alia

somma scarsezza degli animali terrestri, forma molto verisimile ar-

gomento della origine di questi posteriore.alla creazione di quelli, ed

avvenuta non prima che le piante, merce la copia delFacido carbonico

e non distrutte dagli animali, avessero avuto grande agio di erescere

e moltiplicare. La conseguenza rnedesima da simili premesse aveva

tratto il sig. Catullo 2.

Conviene peraltro soddisfare ad una diilkolta, che si oppone ris-

petto alle piante terrestri. Tutti debbono riconoscere che le piante

acquatiche sono anteriori o certamente non posteriori agli animali,

che da esse traggono il vitto
;
e cosi le piante terrestri sono almeno

non posteriori agli animali terreslri. Ma non v'ha ragione per crede-

re le pianle terreslri anteriori agli animali acquatici, dicono alcuni ;

anzi v'ha motivo di credere il contrario
;
dacche vediamo il terreno

detto silnrio
, piu antico del terreno carbonifero ed a questo sotto-

posto, mancare di piante terrestri e eontenere fossili marini, eziandio

pesci propriamente detti, benche non poco diversi dalle specie d'og-

gidi. A questa difficolta si risponde primamente rivocando in dubbio

11 supposto. Quel terreno contiene, se non altro, antracite, laquale ^

un carbone
,
e per origine non differisce dalF altro carbon fossile &

1 Comp. Rendus.... 1842. Sera. I,pag. 974.

2 Giorn. di fit. Pavia 1822 him. 4, pag. 29



304 COSMOGONIA

dalla lignite* Si era osservato che il carbon fossile. diviene spesso

antracite, dove sia traversato da dighe plutoniche. Ora il sig. De-

lesse 1 ci attesta che il carbon fossile, a contatlo delle rocce ignee,

perde le parti bituminose e volatili e per lo piu diviene antracite
,

ialora passante a grafite, e qualche volla si muta in grafite o in coke,

diverso alquanto da quello ch' e prodotto coll
1

aiuto delF arle. II sig.

Daubree 2 ha recentemente descritte alcune esperienze da lui istituite,

ponendo varie sostanze in un tubo di vetro pieno d'acqua c chiuso in

altro di ferro, in modo da tollerar la pressione di 1500 atmosfere e

la temperatura di 400 C. I/acqua era tenuta a calor rosso scuro per

intiere settimane. Vide il legno di abete mutarsi in antracite nera

brillante : alcune goccioline aderenti al vetro indicavano il carbone

essere stato fuso.

Non dee dunque dirsi che mancavano le piante ,
mcnlre depone-

vansi i terreni silurii, ne
1

quali certamente non mancano gli anima-

li
;
ne e provato che quelle fossero tutte acquatiche. II prof. Nicol di

Aberdeen (Scozia) ,
osservando al microscopio F antracite siluriana,

scopri piccole fibre tubulari
,
che gli sembrarono spettanli ad una

classe vegetabile superiore alle alghe : sono piante marine? Ugo
Miller trovo in quel terreno un organismo vegetabile somigliante alia

foglia d'una pianta lacustre 3.

Rispondo poi, che la mancanza di piante terreslri
, quando fosse

awerata, nulla proverebbe. Le piante sono troppo piu facili a di-

struggersi, che noni coralli o allri pietrosi polipai, molti gusci di con-

chiglie, ed i grandi denti e le gigantesche ossa di alcuni motruosi pe-

sci di quel periodo.

Ne' terreni silurii, in Inghilterra, ove furono da prima sludiati. e

in tanti altri luoghi, non si trovarono piante neppure marine. 01-

tre le scoperte britanniche pur ora accennate, alcune specie di fu-

coidi sonosi rinvenute nella Svezia e nell
1

America Settentrionale.

Se non si esploravano quesli luoghi ,
saremmo in diritto di affer-

mare che le piante fossili acquatiche non esistevano ancora, men-

tre tanti animali marini seppellivansi in quei terreni? Quante volter

1 Bibl. Univ. 2 period. T. Ill, pag. 71. 1858.

2 Ivi pag. 124-125.

3 H. MILLER op. cit. pag. 424.
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aggirandoci per terreni, che i geologi appellano receiili, ci trovia-

mo in mezzo ai corpi marini, c non ci viene soltocchio una pianta

qualunque siasi o un animale lerrestre ! A niuno intanto cade in pen-

siero, che que'terreni terziarii sieno anteriori alia creazione degli ani-

mali tcrrestri, e molto meno delle piante in generale.

Di piu : il terreno silurio sembra formato nel seno di spaziosi trat-

ti di un mare, probabilrncnte piultosto vasto che profondo, e secondo

le apparenze, lungi dalle coste e dalle imboccature dcTmmi. Per op-

posite i bacini del lerrcno carbonifero doveltero essere verisimilmen-

te estuarii o piccoli golfi, o in generale porzioni di mare prossime alle

baie o imboccature de
1

fiumi. Non dee dunque dar meraviglia se i

primi scarseggino ed i secondi abbondino di fossili terrestri. Forse

ancora (ne mancano fatti, die cio rendono probabile) alcuni terreni

carboniferi erano terre vicine alle acque e poco elevate sopra esse,

e probabilmente cinte da esse, e poterono in seguito in esse appro-

fondarsi
,
e per avventura alcune piu volte risalire e riprofondare :

cio non e al tutto inverosimilc, attesa Tinstabilita, che sembra avesse

il suolo in quell
1

antico periodo.

Nel terreno, che forma come il passaggio tra il carbonifero e il

silurio, negli strati devoniani
(
Old red sandstone degl

1

Inglesi) ,
tro-

vansi non pochi avanzi di vegetabili, affini a quelli dei depositi carbo-

niferi, appartenenti almeno a sette generi diversi. Agaffiz parla del-

la scoperta di Ugo Miller di veri alberi nelFO/d red sandstone 1.

Ora queste piante, vissute, cresciute e moltiplicatesi, chi puo dire da

quanto spazio di tempo fosser venute all
1

esistenza, primache fossero

strascinate nel mare ed ivi sepolte in una cogli avanzi marini? Chi

ha provato che non vivessero prima degli animali marini del silu-

rio, vissuti in quel mare medesimo ove restaron sepolti?

Veramenle il celebre dott. Buckland ha scritto: Pare che gli

avanzi marini piu antichi, come i primi avanzi vegetabili, sieno di-

stribuiti allo stesso modo ne
1

piu bassi letti di transizione : onde per

quanto puo concludersi da questi avanzi, parrebbe contemporanea

Torigine delle piante e quella degli animali. Se la creazione delle

M ,T .bomq 5\ r

1 Bib. Univ. 1855, T. XXX, pag. 18.

Serie IV, vol. IL 20 2 / Aprile 4 859
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prime precede quella degli animali
,
e questo un fatto, di cui le

indagini geologiche non ci hanno finora scoperta alcuna pruova .

Osservo che il Buckland non crede ci sia pruova di fatto a dimostrare

ranteriorita delle piante, ma ne pur trova valida pruova in contrario.

Di phi, esso parla in generale del regno animale, ne so se avrebbe

cosi parlato della provinciadeVertebrati. Egli insegna colla comune

dei geologi, neMerreni di transizione (iprimi fossiliferie fra questi il

carbonifero
)
non rinvenirsi avanzi di animali vertebrati

,
fuor sola-

mente alcuni pescL Benche poi non abbiamo osscrvazioni dimostranti

rigorosamente la priorita del regno vegetabile, le cose delte mi sem-

brano avere qualche peso : ed in parlicolare la copia tragrande delk

piante fossili e del carbon fossile e delFantracite, che da quelletras-

sero la materia, ne da {come e sembrato al DeSerres, e al prof. Ca-

tullo) sufficiente fondamento di credere, che da gran tempo il regnc

vegetabile fosse stato chiamato alFesistenza, allorchela Provvidenza,

a vantaggio della specie umana nascitura
,
faceva approfondare e

nascondere tanta provvisione di combustibile. L'argomento non parra

debole, chi ponga mente, che non solo le piante facilmente si cor-

rompono e disfanno, do che non avviene a tanti solidi e pietrosi cor-

pi marini
;
ma mentre questi non hanno duopo d' essere condotti al

cimiterio, mala ove simuoiono, ivi trovano spesso pronta sepoltura,

per contrario fra i terrestri possono passare a stato fossile (se non for-

se per qualche straordinario accidentc) quelli soltan*o, che vissero

lungo il corso delle acque correnti o presso le rive : gli altri se m
restano inumati ne lasciano vestigio di se. Di fatto le piante fossili

piu copiose sono analoghe a quelle che vivono presso le acque.

Si dice : il tcrreno silurio e sottoposto al carbonifero. Ma queslo

e un fatto meramente locale. In quanti luoghi puo credersi il secon-

do contemporaneo e parellelo al primo ! E chi ne assicura che non

sia per Irovarsi in qualche parte il terreno carbonifero sottoposto ai

silurio o al devoniano? Del resto la soprapposizione, in alquanti luo-

ghi, del terreno carbonico al silurio, non ci pare fatto malagevole a

spiegare, ne che si tragga dietro per necessaria conseguenza la non

esistenza di terre asciutte o di piante terreslri, allorche deponevansi

i fossili siluriani. A misura che il suolo emerso stendevasi, edilmare

In conseguenza si ritirava, alcune parti, che prima erano mare libero
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ed aperto, divenivano piccoli golfi o estuarii o in generale porzioni

di mare prossime all' imboccature e ai delta de
1

fiumi
,
o almeno a

lidi bassi, umidi, boscosi e spesso altraversaii da torbide. Cosi cer-

te porzioni, che prima ricevevano ed ingoiavano depositi propria-

mente marini, ne'qualinon trovansi. se non accidentalmente, avanzi

organici terrestri
,
ora- ricevono assai spoglie terrestri e soprattutto

littorane, e in somma il lerreno siluriano trovasi tramutato in terreno

carbonifero, ossia questo formasi sopra quello.

In conclusione : 1 . La proposizione generale : il regno animale e

anteriore al vegetable, e assurda; dacche le piante acquatiche deb-

bono essere almeno contemporanee agli animali acquatici, e cosi le

piante terrestri agli animali terrestri. 2. Non e fmora accertato, ben-

che sia verisimile, che le piante marine precedessero le terrestri
;
ne

e dimostrato, che queste fossero posteriori agli animali marini del-

le classi inferiori
,
ne mancano ragioni probabili tratte dai fatti e

dall' analogia a favore della contradittoria asserzione. 3. Non e ve-

risimile, che gli animali vertebrati sieno anteriori o ancora contem-

poranei alle piante anche terrestri.

Al piu potrebbe ammettersi che sieno stati a un dipresso contem-

poranei, e precedenti agli altri esseri deMue regni, Tapparire delle

infime piante (alghe ecc.) e deirinfima provincia del regno anima-

le, quella detta de'radiati, i quali si allontanano al tutto dalla forma

degli animali phi elevati e piu conosciuti
;
e quei della classe de'po-

lipi piu rassomigliano, per la forma
,

la immobilita e la carenza di

organi di locomozione, alle piante che agli animali, e per vegetabili

erano ritenuti dagli antichi naturalisti 1.

1 Nel Genesi non s! fa motto di questi infimi : non altri animali si ram-

mentano, se non quelli dotati di vera e perfetta locomozione : i nuotanti
,

i volanti, gli striscianti e i camminanti. E lapiii antica distribuzione degll

animali, dal cui numero escludevansi quelli che carent locali motu. Alia

animalia gradiendo, alia serpenqlo ad pastum accedunt, alia volando, alia

nando . Cic. De Nat. Deor. II. Alias bestias nantes aquarian incolas

esse voluit [natura] ;
alias volucres coelo frui libero

; serpentes quasdamr

quasdam esse gradientes. Id. Tuscul. Qu. V.
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II popolo romano conserva ancora in certe sue costumanze le in-

clinazioni degli antichi Quiriti ;
e con tutto che la civilla moderna ab-

bia dimentichi o rimossi certi modi che sentono soverchiamente la

forte natura de' prischi Latini, tuttavia V indole e la condizione sua

lo ecciterebbe grandemente a guslarli. Sino a pochi anni addietro il

suopiu favorito trastullo era Tassistere colle mogli e coi figliuoli nel

mausoleo d
1

Augusto alia caccia de' tori
;

e piu il toro accaneggiato

infuriava, e maggiore era in quel popolo il godimento, il plauso e il

tripudio.

Avendo Leone XII vietato quegli spettacoli siccome avanzo del-

Fantica barbaric, ora tutto il sollazzo della plebe si e d' accorrere al

detto mausoleo, ridottoad anfiteatro, per deliziarsi ai giochi ginnasti-

ci che fa una compagnia di giovani ne' di festivi. II vederli abbran-

care un palo, e per forza di muscoli rizzarsi e reggersi a quel pugno

orizzontali; e intanto tendere il braccio, e aggorgarsi loro ilsangue

nelle veue, e risentirsene e rilevare i tendini, e croccar le giunture,

e inflammare il viso
,
e tutta la vita in quel bilico violento muscoleg-

giarc terribilmente
,
mette quel popolo in una inestimabile ebbrezza.
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Que
1

giovani atleti sono cTalta persona, snella e torosa, e per forza

<f equilibrio reggono talora un uomo per ispalla c un altro per mano

a braccio teso
,
onde veggonsi quattr

1

uomini sorretti da un solo
,

e

quasi fosser pagliuzze, ognuno dei quattro gitta in alto e riprende e

due e quattro e sei melarance, palleggiandole con un'agevolezza in-

dicibile. Altri fanno gruppi e cerchi deity persona ,
e s

1

annodano e

snodano insieme con isforzi
,
e destrezze e pose ,

e scorci e rivolgi-

menti
,
eke figurano al popolo F antico lolteggiare nei circhi e nelle

palestre della Roma de' Cesari.

Similmente al Romano giova sopra ogni dire il trovarsi coi saltato-

ri de' cavalli, poiche hanno quei giochi del grande e dell
1

audace, e

ai figliuoli dei vincitori del mondo piacciono gli ardiri, le malagevo-

iezze
,

i pericoli e persino le temerita. Laonde s' affollano la festa al

teatro Corea (che cosi ora si domanda il Mausoleo d'Augusto) e col-

gono infinite diletto dal vedere un uomo correre al galoppo sopra

due cavalli appaiati tenendo Y un pie sulle groppe deir uno e Y altro

su quelle del secondo, e intanlo agitar bandiere, o colla picca correr

Fanello, o saltare una corda tesa e ricascar bilicato coi pie sopra i due

corsieri. Altri spenzolarsi ,
altri fare il capitombolo ,

altri rizzarsi ca-

povolti coi pie in aria e ripiombar cavalcioni. Altri correndo spiccare

un salto e traforare un pallone di carta oppostogli, e cader dirittisul

trascorrente destriero.

Ma quando poi il saltatore si scaglia correndo sopra una volta for-

mata di punte di lancioni, e trapassa quelle irle punte con salto netto

e spigliato ,
i viva e i battimano fendon le stelle : e usciti poscia del

gioco ,
e seduti ai panconi deir osteria

,
ne fanno un gran dire e un

grande arruffarsi Le lance eran sessanta, le ho contate io : no, le

non giugnevano a trenta : Che! eri cieco?E tu eri briaco, e gli occhi

ti vedevano a doppio. Briaco a me? che ti venga Amici, grida

un paciere, lasciamo le punte, ma il salto era mortalissimo. Eh che

tombolo fatto per aria ! Chepaura, Madonna mia, dice una femmina,

?o chiusi gli occhi temendo che s'infilzasse; e io, mamma, soggiunge

una puttina, ho chiuso il volto fra le mani e tremava tutta. Oh io non

ei vengo piu.
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Ne la plebe romana dimeniico il suo genio indullivo al Icatro ; e

vi s'affolla non solo la festa, ma eziandio ne'giorni di lavoro, special-

mente gli sfaccendati, i carrettieri, i muratori, gF imbiancatori e tali!

quelli che hanno opera da pieno giorno. Cosloro non vanno mai ai

teatri cittadini, ma a quello delleMuse in via del Fieo, otfEmiltaw

in piazza Navona : pagano i loro due baiocchi e s
1

impancano ndla

platea scamiciali o col farselto sulla spalla, e sinche s
1

abi il sipario

sguscian nod, sbucciano castagne. sgretolano avellang e nocciuole,

o biascian lupini e semi di zucca.

Gia su pe
1

canti aveano veduto i cartelli dipinti ;
che son

roni fatti col granatino, c figurano i Reali di Francia in lotta co'

ganti e coi draghi alati
;
o Astolfo suir ippogrifo ,

o Rodomonte cbe

duella con Rinaldo, o Marfisa che s
1

accapiglia con Bradamante
r od

Orlando che contro una frotta d
1

assassini abbranca un lastrone di

macigno,, e

ii graye desco da se scaglia

Doye piu fofta vede la canaglia.

Tuite eoteste rappresentazioni sono recitale in \olgar romanesc<

e la plebe assistendovi parteggia per un paladino o per Faltro, e fa

le scommesse d'una foglietta o d' un fiasco come qualmente Orlando

stramazzera Ferautte, o Rinaldo da Montalbano dara sulle corna a

Rodomonte. Essa ama pocole commedie d'amorazzie di malrimonii :

vuol duelli T \uol buglie, TUO! capiglie di guerrieri e di scherani;

vuole ineioccamenli di spade, scagliamenti di dardi
,
accoltellamenti

e mucehia di feriti e di morti, Piu ne casca e piu e eonieata. Indi

Pippo, il gobbetto, tradusse parecchie tragedie in Trasteverino, come

la Francesca da Rimini, la Medea e la Didone, e v'accorrono e s'ac-

calcano a vederle, e ne
1

fondachi e nelle botleghe ne reciian poscia

anei cantano le scene intere, massime le piu sanguinose : e quelli,

ch
1

hanno un po
1

di iinta di disegno, le delineano col carbone sui muri

della Suburra> sulle cinte delle ville intonio ai SS. Quatim, alk

Nwicella e a S. Stefano Rotondo, luoghi remoti del Monte Celio.

Dette quesle cose, e da tornare a Edmondo, il quale tutto arro-

vellato, si per le serenate del mandorlino ite a male, e si per Fassa-
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limento di mastro Menico sulla piazza Anicia, e per le pugna spran-

gategli in viso, ricoverossi in casa cTAlfredo tutto scalmanato e ane-

lante, temendo sempre d'essere inseguito dalla corte. Alfredo Fat-

tendeva sonnacchioso e sdraiato sopra un sofa
;
e \istolo rilornare si

trafelato, disse: Oh ch
1

e avvenuto, signer Edmondo? Ebb' ella

forse qualche brulto scontro co
?

Traslevcrini ? Ha ella ineappato nel-

T amante della sua incognita ?

Che amante ! Alfredo mio : avro veduto al suono della ribecca

da trenta visi far capolino alia fmeslra, qual piu qual meno, ma tutti

yisibilissimi
; pure la mia colei dovetl

1

essere in sul primo sonno e

la non s'affaccio punto ; ond'io attediato e datomi per istracco, menai

meco a cena il Mattonaro e i due canterini E qui tacque delle

sorbc ond'ebbe stroppicciato il grugno a V un d'essi; e del suo cor-

rere per non dar nelTugne della giustizia. Prese un lume e ando di-

filato a smaltire labile in letto.

II di vegnente ebbe un hmgo intertenersi con Alfredo per istudiare

miovi modi da giugnere al suo pazzo intendimento di pur trovarla
;

assicurandolo ch'egli avea quel ritralto si vivamenle scolpito nella

mente e nel cuore, clie ov' egli la vedesse anco al barlume, la ray-

viserebbe framille. Alfredo tuttavia badava a distorlo da quello stra-

no e periglioso talento
,
che gli avrebbe cagionato mille dispiaceri.

Egli era un parlare a' sordi : tanto Edmondo s' era incapocchiato in

quella sua bizzarria, che il mozzarla cosi a mezzo pareagli una dap-

pocaggine, per non dirla vigliaccheria spiattellata.

Allora Alfredo veggendolo si testereccio e caparbio gli disse : Egli

non vi rimane che una via
,

s' ella vi riesce fallita
,
fate pure il caso

spacciato.

S' egli e per moneta
,
non resti : io son parato a spendere e a

spandere quanto si voglia, purche giunga a vederla.

(Ouesto e proprio matto in mezzo al cervello, disse Alfredo fra

se. Che s'ha egli a fare coi signori? Contentarli: yeggan eglino!)

Ecco dunque, ripiglio, ecco, signor Edmondo, cio che mi si volge

pel capo. I romani yanno pazzi pel teatro , e non troverete famiglia

popolana che quando ha qualche grossetlo davanzo, la non yada a

sciuparlo al teatro Corea di giorno, e a quello dclle Muse e ft Emi-
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Hani di notte. Egli vi bisogna adunque recarvi in quei rklotti popo-

lari, o sc la voslra giovane non e cosa fantastica ma reale. . .

iiwui: Reallssima, inlcrruppe Edmondo.

- Lasciatemi dire
;

s' clF c di carne e d'ossa come le altre, non

andra molto die ce la coglierete di certo. Non vi consiglio il tealro

Corea, avvegnache di giorno si veggan meglio gli astanti; peroccke
voi per quanto vi arruffiate e vestiate alia carlona, avete sempre
sotto quell'abito sciatto un non so die di grazioso die vi tradisce gen-

liluomo : e se la plebe vi odorasse d' un po
1

di masckera, voi potete

irvi a riporre, e le spie del buon Governo, sospettando misteri e trap-

pole, alVuscire vi farebbono un interrogators da non uscir netto.

Sicccke fate a'mio senno, andaleci di notte. hi potete passeggiare

colF occhio a vostro bell'agio.

La cosa mi va, disse Edmondo
; gran merce a voi : stassera

mi mettero alia prova. A proposito ! Mi grilla in capo un farnetico.

- (Ehm, disse da se a se Alfredo; come s'egli non farneticasse

gia alia sciammanata omai da un pezzo !) Be
1

,
die vuol far ella,

gnor Edmondo?

Fammi cuocere un quarteruolo di bruciate
;
ma grosse e belle ;

proprio marroni; farammeli riporre in una cesterdla col suo pan-

naccio sopra, die stien calde: e poi con essa io entrero una sera alle

Muse, un'allra %\\ Emiliani, e per tal foggia io avro il piu naturale

pretesto d'avvolgermi per la platea e pel palcone, offerendo le mie

bruciate a buon mercato. Gran eke, cliMo non m'affronti nellaTras-

teverina die vo cercando?

Un'altra! sdamo Alfredo. Ha ella viso di caldarrostaro?

Mentre Edmondo pazzeggiava, don Alessandro, avuto omai per le

recite di Carluccio e di Pippo dipintore tanto in mano da creder ve-

ro qnanto venivan dicendo dellc stravaganze d
1

Edmondo, si risol-

vette di trovare il filo di cotesta matassa arruiTata.Perdieunamatti-

na appresso il coro di S. Pietro, senza parlare con persona del mon-

do, entro nella risoluzione d'interrogare il Curato di sanla Maria del-

la Luce per conto di quella Nunzi'ata; e colle sue mani conserte die-

tro le reni messosi per la porta Settimiana e per sanf Egidio alia

volta della Lungaretta, cntro neirandroncello di ilanco che conduce
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alia Sacrislia delta Luce. Ivi domando del padre Curato
;
e detiogli

ch' era in Parrocchietta a dar ricapilo alle faccende correnti de' suoi

plebani, entro a visitarlo 1. II Parroco fattolo sedere, il domando

gentilmente, che buon vento I'avesse ivi condotlo.

<ntfr Ecco, padre Curalo mio, disse don Alessandro, io vengo a voi

per sapere se avete in parrocchia una giovane che si domanda la

Nunzialina, che neiroltobre passato voi trovaste neirorto di Piscinu-

la tutta mesta perche, a cagione d'un feriraenlo d'un suo fidanzato,

la non avea potuto uscire a sollazzo in campagna colic amiche a far

Fottobrata.

Si bene che T ho, rispose il Curato
;

elFe una tessitrice di (Jrappi

di seta
,
e torna di casa quivi poco discosto : ma il suo fidanzato e

guarito in breve, perche la non fu che una scalfittura
,
e non ne fu

data querela : anzi in parrocchia non si sa die dai parenti ,
i quali

non ne fiatano per timore del fisco. Si sono rappattumati cordialmen-

te; ed io gli ebbi tutti due qui in Parrocchietta, ed ho voluto rinno-

vare la pace fra loro. Figuratevi ! chi gli tiro la coltellata fu il fra-

tello di Nunziatina per una differenza nata improvviso in sul gioco ;

poiche pel resto sono sempre stati buoni amici. Che volete? son gio-

viriotti di sangue caldo, aveano beuto un tantinello di phi: insomnia

ragazzate. Evvi egli forse per Taria qualche nuvolo da parte della

giustizia? M' increscerebbe airanima; perche (nol dico gia per es-

sere miei parrocchiani) ma credelemi, don Alessandro, son due buo-

ni garzoni. Toto, il fratello della Nunziatina
,
che fa il macellaro in

via del Moro, e quegli che porta il troncone della Crocc alle proces-

sioni della Confraternita : un pezzo di giovinotto ch'e un toro, e si

pianta neir imboccatura di cuoio, che gli pende dalla cintura
, quel

tocco di Croce, ch'e una trave, e Io porta in bilico per tutta la Lun-

garetta come se la fosse un fuscello. Cencio poi, il fidanzato di Nun-

ziatina, fa il carpentiere, ed e il sacristano della Confraternita: nelle

processioni e un astiere del gonfalone, e quando si porta sollenne-

mente ilSS. Yiatico agli infermi della Parrocchia non manca mai di

venire in cappa a sostenere il baldacchino.

fli>
?f>q i\ ;

1 In Roma dices! Parrocchietta quella stanza ove il Curato da le udien-

2e e spaccia i negozii comuni del suo popolo.
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Non occorre, Curato mio, die vi affannate : non vi toccai del

ferimento per altro, che per darvi un indizio die speciiicassc la Nun-

ziata, non sapendo io come indicarvela altrimenli : e veggo che gik

m'avete inteso.

Si, voleste dire della Nunziata Celli, figliuola di mastro Simon e

earpentiere, che appunto ha Cencio per primo garzone. Uomo dab-

bene, e tipo de
1

vecchi Trasteverini
,

il quale Ya tuttayia in ealzon

corto di velluto colle iibbie al cenlurino, colle calzette turchine, e

colla fascia pavonazza : e il maestro de
1

novizzi della Confraternita
,

e da trenfanni in qua non ebbe mai una puntatura in Congrega

zione.

- E la Nunziatina
, riprese il Mansionario, e ella fancmlla

conto?

ElFe, vi dico io, una pastona col burro: bella e buona quanto

non vi saprei dire piu : la non e una sanlocchielta di quelle die

ahime non mi toccate ! e le sono poi serpentose come le vipere,

non si va loro a'versi, e cicalano tutto il di su per gli usci, e triiid

no i panni addosso alle pigionali e alle vicine con cisoie si taglient

che le discarnano insino alFosso. Oh no: la Nunzialina e un tanti

collerica, se volete, pronta, ardita
;
ma la rivien subito e la si rab-

bonaccia come una conca di latte : modesta
,
che Dio ci guardi c

un le dicesse o facesse; la non guarda in viso a nessuno, e le baste-

rebbe la vista di dare uno sgozzone anche a un ufficiale che avesse

dieci dondoli in petto. Non v'e pericolo che manchi mai alia Dottri-

na Cristiana; anzi elVe la maestra delle mezzanelle, e la m'aiuta per

apparecchiarle alia prima Comunione. Percio le ottenni una dole di

Borghesi, un'altra di S. Girolamo della Carita e le ragranellai una

trentina di scudi da Monsig. Elcmosiniere del Papa, che le serviran-

no per un po
1

di corredo.

Per Tarte potrebbe accrescere il suo salvadanaio di qualche giu-

lio, e aggiugnere qualche fronzolo ai vestiti di festa ; ma quella be-

nedetta fanciulla ha un cuore di reina
,
e la spende i suoi rispar-

miuzzi nelle sue scolare. A questa, che vede cenciosa, fa un guar-

nellelto di bordato; a quest'altra ch'e gia in sul metter persona e va

scollacciata, compera una pezzuola da collo, ovvero le raifazzona una

I
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goletta : quella manco domenica alia dottrina perche T era in ciab-

batte, eNunziata se la piglia seco, la conduce in via d&Giupponari,

e le fa misurare un paio di scarpe. Quella e pallida smunta
;
lia gia

quindici anni ed e uno stecchetlo arido abbrustolito Oh che hai
,

Tuterella mia? le dice Hofame, ie risponde: patrimo e carcerato

per una rissa
,
mamma ha le quartane e non puo lavorare, io fo le

cannelle e guadagno trentacinque baiocchi la seltimana; son piu le

notti che mi corico senza cena -che altro; e spesso tutto il nostro de-

sinare e una fetlerella di pan casareccio e cinque o sei caslagne :

mamma piange perche la mi vede languire : Vassicuro, sora Nun-

ziatina
,
che talora non ho forza da girare la ruota del mulinello.

Qualche sera son ita di la da ponte, sono entrata a un panattiere

per un po'di pane, v'era il garzone, il quale nel darmelo volea ba-

ciarmi, e io scappa; e cosi m'avvenne a un salumaio, cosi a un piz-

zicagnolo: oh che birboni! che vegna loro Tanticuore Non impre-

care, dice la Nunziata; ma faccsti bene a fuggire; vieni a mangiare

una buona zuppa E per parecchi giorni ha diviso il suo pranzo

colla Tuterella, ch'era divenuta un fiore.

Ma piu bella e questa. Abbiamo in parocchia una fanciulla di se-

dici anni, orfana di padre e di madre, la quale sotto i suoi cenci e un

portento di bellezza: e onesta, ma stordita e capona : Fho posta piu

volte alFarte; ma pe'suoi capricci ora vuol fare la nastraia; poi noa

le piaciono piu i nastri
,
e vuol incannare Torsoio : lascia quello, e

vuol acconciarsi colle lanaiuole, intantoche non la posso stabilire a

un mestiere. Un giorno costei s'avviene in due pittori ,
che le met-

tono gli occhi addosso; e considerata la bella attiludine della perso-

na- v la proporzione delle parti si ben intese, la grazia delle fattezze,

la proprieta e vaghezza dell
1

aria
,

il profilo ben disegnato e rispon-

dente, la ricliiesero di recarsi con esso loro allo studio per ritrarla,

che le darebbero mancia d'uno scudo. La scioccolona per buscare

Io seudo, s'avvio con essi alia Lungara ov'eran di stanza. Ck>min-

ciano dal farle ben lavare il viso, dal ravviarle i capegli, e poscia

[
sfmeltono a rilrarla. Quando giunsero al mcnto uno di loro s'alzst,

dicendole Ora bisogna che tu.ti scopra una spalla per veder bene

T appiceatura del collo e stende la mano per togliere V ancinello ;
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ma la Rita
(
ch' e il suo nome

) pronta come una spada, gli afferra

la mano
,
e dice : Aspellale ,

chc ho la camicia rolta : \6 a mutar-

la
,
e son qui in un attimo

;
e dcttolo

,
rizzossi

,
e svigno come un

lampo. La Nunziatina lo seppe e le gode ranimo di tanta verecon-

dia; cerco di let, lodolla, accarezzolla, dielle una buona colezione;

e acciocche la non fosse piu cosi andereccia
,
se la raecolse al suo-

telaio, le insegna cantare di belle canzoni della Madonna, le raccon-

cio attorno alcuna sua roba e ogni festa me la conduce seco alia

chiesa. uimlqqir

Don Alessandro Tudiacon ammirazione, e richiese il Curato se la

si sposerebbe entro I
1

anno.

Che volete? rispose, la non ha ancora Facconcio a ordine : non

Ti dico gia che la manchi del letto nuziale, poiche suo padre ha com-

pero i materazzi doppi di buona lana, e la lettiera di noce a sponde

la c'e, e lucida e colle colonnette a pigna dorata; ma occorrono al-

meno sei paia di lenzuola, e un paio di mussolina coi falpala e colle

trine per le feste del battesimo e del comparatico. II coltrone imbot-

tito se Te fatto, ma le manca la copertina bianca tessuta a sopraric-

cio. II piu forte e la biancheria di dosso; ma quando avro ilsussidio

di Monsignor Elemosiniere, la si fara un buon fornimento. Essa avreb-

be desiderato spacciarsi per TEpifania, ma veggo die appena sark

per Pasqua. Se non che ora la poveretta ha altro a pensare.

Oh che c'e egli intravvenuto?

Poco meno che non 1'abbiamo perduta ;
ma ora per grazia del-

la Madonna e fuori di pericolo. Coleste Trastcverine son piene di

fede, e ritraggonomolto delle antichissimeusanzedei primi secoli del-

la chiesa : imperocche ove qualche padre o madre di famiglia, o qual-

chegarzone o fanciulla ammalano gravemente, hanno F usanza di

pregare le vergini della contrada di raunarsi e condursi di brigata

alia Madonna dell
1

Orto o del Panteon o specialmentc di sant
1

Agosti-

no, ed ivi supplicarla della guarigione ; pcrocche hanno questa ere-

denza, che le orazioni delle vergini sieno piu accellc a Maria, che

tanto ama ed apprezza Tangelica virtu, siccome il piu bel raggio del

paradiso. Coteste zitelle poi s'apparecchiano il piu delle volte a quel-

Tatto di caritk purificandosi prima colla confessione, e ci vanno a pie
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sealzi. Giuntc alia chiesa si .prostrano dinanzi alia Santa Immaginc,

e se non v'6 gran gente, una d'esse intoua Ic litanic, e poscia tulte

esclamano Grazia, Maria Madre di Dio, grazia; vogliamo la gra-

zia: non ci lasciate partir sconsolate : ce la fate eh, cara Mamma?

I divoti astanti, che lo sanno, le aiutano di loro preghiere.

Or avvenne che la Nunziatina, allorche ci fu quella briga delfra-

tello e del fidanzato, volendo che Tuno guarisse, e F.altro non andas-

se carcerato, il giovedi stesso che dovea far Tottobrata, penso di re-

carsi a supplicar della grazia la miracolosa Immagine della Madonna

di s. Agostino; e per dimostrarle piu divozione, si tolse le scarpe, e

v'ando in peduli. Era meglio che Vandasse scalza del tutto; peroc-

che aliraversando per certe vie bagnate o fangose, la s
1

inzuppo le

solelte delle calze
,

e con quell
1

umido a
1

piedi la si trattenne in

chiesa a lungo per udir messa
,

farvi la comunione e Fazion delle

grazie. Torno a casa, e non curossi d'altro. Ma che ? Tumidita le

intaso fieramente il capo, e poscia le scese alia gola dandole una

forte infiammazione, che ie cagiono la febbre.

Cominciarono a visitarla di molte donnicciuole
,

e ciascuna avea

il suo rimedio, e le impasticciarono la gola e il petto di mille impia-

stri e farinelle ed ontumi. Finalmente vedendola peggiorare ,
sic-

come superstiziose che sono, cominciarono a dire: Qui per certo

cova qualche malia
;
la zitella e affatturata, qui ci bisogna gli scon-

giuri. Una prese un mattone
, arroventollo

; gittowi sopra alcune

granella d'incenso, e dai segni o stelluzze che struggendosi lascia-

va, pronosticava intorno al male. Un' altra mise deir acqua in un

piattello, e intinto il dito nell
1

olio, lascio cader dentro nelF acqua
la goccia, e dal raodo con cui veniva a galla, disse: Di fermo la

zitella e stregata Fra il popolo avvi certi santoni che hanno voce

di possedere neir occhio, o nel contalto, virtu di sciogliere i lega-
menli e le fattucchierie

; perche chiamatone uno
,

e dettole sopra

certe sue goffe cantilene
,

e fattole certi segni col polpestrello del-

Tindice sulla fronte
,

lasciolla che la poverina non potea piu in-

ghiottire. &m^ Oja^
II padre vonne Iriste a significant la malattia dejla figliuola;

v'accorsi incontanente, vidi che il caso era grave, e dissi : Buona
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gente, qui non v' e tempo da perdere -T- Mandai al Presidente re-

gionario per due portalori, e fattala porre dolcemente nella lettiga,

Finviai allo spedale di san Giovanni Laterano. Ivi i medici accor-

sero solleciti al rimedio, traendole sangue , applicandole alia gola

le sanguisughe ,
e promovendole colle fomentazioni il sudore : per

sorte che Fangina a mano a niano venne sciogliendosi e dileguan-

dosi. La Nunziata era gia fuor di pericolo ;
ma come suol avvenire

che le disgrazie yanno sempre appaiate ,
occorse die la sorella di

Cencio, Famante suo
,
ch

1

era arnica di lei dalF infanzia
,
chiese la

permissione di visitarla
,
e andovvi con un' altra giovane del vi-

cinato.

Era T usanza de
1

Romani quando visitavano i parent! o gli amici

allo spedale, di recar loro mille coselte da refiziarli : ma siccome il

popolo non conosce altro ristoro che il massiccio, cosi ai convale-

scenti
,
in luogo di qualche arancio, o di frutte mature, portavano

un polio arrosto, un quarto di gallinaccio, o una lonzetta d'agnello,

aggiuntavi una buona caraffa di vino, dal che nascevano disordini

grandissimi. Da parecchi anni tutto questo e vietato severissimamen-

te, ed oltre a cio le Religiose, cui e affidata la curadelle inferme, ne

avverlono quelle che entrano nelle corsie
;
e ov

1

abbiano involti o

sportole o panieruzzi ,
le obbligano di lasciarli fuori del cancello

d' entrata.

Giunta la Margherita ,
e chiesto della Nunzialina

,
la monaca di

guardia le disse : che la giovane avea migliorato di mollo ,
. e gia

per un paio d'ore le si concedea di sedere sul letto : badasse di

non recarle ne ciambelle, ne altro. Pensi I rispose la Margherita, e

apertasi lo sciallo che pendeale dal capo sulle spalle ,
mostro che

la non area ne cartocci ne fardelletti ne altro. Onde fu lasciata en-

trare. Le accoglienze furono giulive ,
e il cicalio inlorno alle co-

mari, alle pigionali e a tutte le domie della vicinanza era intenni-

nabile. Ma la Margherita in mezzo a tante chiacchiere si traeva

a quando a quando di tasca de
1

zuccherini, e di soppiatlo ,
fra pie-

ga e piega del lenzuolo, li lasciava cadere in mano della Nunziata
,

che di presente se li gustava : se non che quei canditi erano cer-

chietti e pallottoline pwne di spirito di vino coniettato
, gustosissimi
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ma tanto veleno per rinfcrma di gola. Che ne avvenne? Cio ek'era

naturale a seguirne ;
eke la Nunziaia ricadde phi accesa di prima T

e il male crebbe si forlemente, che parea volgere alia cancrena, e..,

Mentre il padre Curato narrava a don Alessandro quesli acci-

denti, ecco di botto, senza picchiare ne dire e egli permesso?

entrar d'improvviso nella stanza parrocckiale una donna colle rnani

in sul fianco, e farsi con baldanza sotio il mento del Curato, rossa

in viso e tulta galluzza , dkendogli Vedete
, padre mio

,
se io

avea ragione di dire, eke quel ranocckiaro de' giorni passati era

un ribaldo, eke venia masckerato in Trastevere e con sinistre inten-

zioni, e yoi mi garriste si bruscamente percke gli avevo attizzato

addosso i monelli eke lo pigk'assero a mele fracide e torsi ? Eli
7

padre Curato mio
,

la Lucrezia ka gli occki lungki e il naso aculo T

ne la s'inganna, ck
1

io il rawisai subito, e Todorai di netto, ck
1

e-

gli venia in Trastevere per qualcke trufia. E voi ? non e vero, siete

una ciarlona, una mettimale, avete soHeyato uno scandalo in tutta

la contrada. Si ek ! la scandalosa son io : e la Brigida e la Cecca-

rella eke sono state le prime ,
ok quelle sono due paste d'Agnus

Dei. Ek Lucrezia sfortunata!

Be, Lucrezia, percke tutta cotesta gracckiata? disse il Curato

con volto sereno e tranquillo,

Ancke mi domanda il percke ! Del rabbuffo eke allora mi fa-

ceste, transea; ma voler dire eke il ranocckiaro era un povero pe-

scatore maltrattato da noi per capriccio, qui voi v
1

avete il torto aper-

to (perdonate se park) male) ,
si eke Faveie.

Provatemelo, Lucrezia, peroccke sin ora le son parole.

Ed io a
1

fatti. lersera, per togliere un po' di dosso la mestrzia

alia mia Ckiaretta, eke piange percke il suoamante kaun poco d'in-

disposizione, la condussi meco, e con essa la Ceccarella al teatro

delle Mme, ov fiacevansi i Paladini di Francia eke in virtu delle

loro spade salvarono la figliuola d' un Re
7 eke aveano rubata

li Saracini. Un battibuglio, vi dico io, da tremare; ma Orlando ne

ammazzo dodici : ek eke mucckio?ed usci fuori con quella reginetta

ch'era pallida come una pezza lavata.
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Mentrc dunque noi eravamo nel palchettone (perche la Lucrezia

quando ha seco le giovinotte la non va mai giu in platea) io vedeva

girare di panca in panca un caldarrostaro, e fermarsi innanzi alle

donne, ed esibir loro de'suoi marroni, dandoli quasi a uffo. Gli pun-

tai 1'occhio addosso, e mi parea e non mi parea: frugai col goniito

la Ceccarella, e dissi Attendi un po'la a quel marronaro Egli

m'ha Faria d
1

un pazzo, rispose la fanciulla, non \edele, Lucrezia,

com'egli va di posto in posto guardando liso nel \olto ciascuna di

quelle montigiane ? A me pero mi pare di ravvisarlo Dunque gli e

desso, soggiunsi io Desso chi? 11 ranocchiaro; non ti par eyli

quel giudeaccio, die non voile piegare il ginocchio al Bambino d'A-

raceli? Deh si, sclamo la Ceccarella: oh guarda! proprio quel

moslaccio dispetloso.

Ne passa vocc ad altre Trasteverine
,
che il giorno de' pomidoro

furono presenti a quella sconfitta
;
e ciascuna squadratol bene, ri]

tea, eh' era lui in petto e in persona; e faceano i piu nuovi

menti intorno a quel suo vendere a si largo mercato, e di quell
1

av-

\olgersi , egli giudeo ,
fra i cristiani. E mentre dai pissi pissi ,

ve-

niasi fra noi alle voci scolpite, e il nome di giudeo gia s' udia sino

da basso fra le tonne de' macellai , degli agnellari, de' conciapel-

le e de' fabbri, colui si trova di rimpetto a Renzo cantore. Perche

conosciutolo, comincio a dire ai compagni Vedete la quei grugno

dalle caldarrosto? Quegli e che ha pesto e macerato mastro Menico

in piazza Anicia
; quando ci condusse con Cecco di Nonna a cantar

tutfa due sul ribecchino le serenate. E il povero Menico fu a unpelo

di perderc un occhio, e peno a guarire nello Spedale della Consola-

zione, per poscia ripiombarein carcere. E senlite lassu le donne che

Fasseriscono giudeo?

Io, padre Curato mio
,
non ho potuto stare alle mosse

;
ma veg-

gendo Renzo, che accennava ai compagni quel mariuolo, gli ho fatto

cenno colla mano che salisse a noi per narrargli il fatto delle ranoc-

chie ;
e Renzo ci venne. Noi avessi mai fatto! Poi me ne morsi le

dita, perche il piccione aveva gia preso il volo. Imperocche fara-

butto , visto Renzo salire a noi
;

e li compagni di lui guardarlo in

cagnesco; dovette aver detto fra se Qui non ispira buon aria per



""*
we e coltaF occasione del cambio delle sentinelle a pie del palco

sceriieO, s'intruse fra loro e il sergente, che tornava alia porta, e fra

uomo e uomo smuccio fuori del teatro, dandola poscia a gambe co-

me undaino.

Afjpena risceso Ren/o in platea, eerco delFocchio ove si fosse ran-

Biechiato il caldarrostaro
;
ma nol trovando per ogni lato, ne doman-

do la sua brigata, la quale rispose : Era qui ora: che vuoi? Men-

tre tu salisti nel loggidne si aho ilsipario; use! Orlando, e eomincid

a menare la Durlindana : tulfi i'noslfi occki eran pur volti 1^-; intanto

colui s* dileguato come tin razzo.

Andiawio, grido Renzo, a sonargliene quattro : birbone ! ha qua-

si ^ft-acellato mastro Menico, "ed-ft un giudeo Un giudeo? strepita-

ron tutti: oh che voleva eglialle Muse? Acchiappa, acchiappa -E

il dirlo, e Tuscire IB frotta. fu tutfuno: Due tennero per la via del

Fko, due per la Pace, due per la Vallicella, e gli altri si sparsero

corrcndo per altri vicoli dietro a Monte Giordano. I due ehe correa-

no pel vicolo del Corallo '.Jrovarono nel canto sotto la Madonnina la

cesta che per correre piu spedito avea gittalo, e trovaronvi dentro

sotto il panno un resto di que'bei marroni. Corsero
;
ma T altro gli

avea avvantaggiati chi sa quanto, e ne perdettero la traccia.

Yedete dunque, sor Curato, se io aveva ragione! E fuggito; ma
ci dara, ve lo prometto io. fra le granfie, e te lo conceremo di simil

fatta, che gli caveremo di capo la voglia d
1

accostarsi mai piu a Tra-

stevere. - -

:

.:. & -4 -.:.v ,., -,-,- :-,-.
'- :,,k'i- ^ ^

illlNm ilAftU^ te
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DELLA VOLONTA UMANA

I.

L'uomo e dotato di volonta per do stesso die e d' mtelletto.

La vita propriamente umana e quella che appartiene airuomo

quanto e uomo, doe in quanto Fuomo si differenzia dal bruto. E<

dtmqwe e quella che si manifesto neiresercizio delle potenze proprie

del solo ente ragionetole, die sono appunto la facolla d'intendere

la facolla di volere. Avendo noi favellato delta priraa, ci conviene 01

dir qualche cosa della seconda.

In prima vogliamo osservare F intimo nesso che corre tra quesl

due facolta
;
sicche Tessere un subbielto fregiato dell

1

una si lira di<

tro, come natural conseguenza, il dover essere fregiato eziandio del-

T altra. La dimostrazione di cio apparisce manifesta a chiunque pon

mente come ogni subbietlo conoscitivo dee di necessila essere altresi

appetitivo ,
e appetitivo nello stesso ordine in cui egli e cdnoscitivo.

Ogni natura, per cio stesso che e ordinata ad un fine
,
ha neces

sariamente una tendenza verso il medesimo, in virtu dell' essere ii

trinseco ondc e costituita. Da ciascuna forma
,

avvertisce sapienh

mente T Angelico , segue una qualche inclinazione
;
come la fiamma

in virtu del suo essere tende air alto c a gencrare altre fiammc :
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Quamlibet formam sequitur aliqua inclinatio; sicut ignis ex ma for-

ma inclinatur in superiorem locum et ad hoc quod yeneret sibi si-

mile 4. La ragione ne e
; perche niuna cosa puo rimanere indifferente

intorno a cio, per cui clla e falla, o ogni cosa e falta pel proprio fine.

In ogni cosa adunque, e pero in ogni subbietto e in ogni facolta del

subbielto, convien che si avveri un
1

insita propensione a cio, eke le e

convenient^ per ordinamento di natura
;
e tal propensione e quella

che con voce metaforica si appella appetito naturale, o fuor di meta-

fora naturale tendenza. Cosi ogni corpo colla sua virtu ripulsiva len-

de a consen are la propria esistenza, e F occhio cerca naluralmente

la luce e tende a vedere.

Senonche ollre a questa universale tendenza
, per cui clascun es-

sere e ciascuna potenza inchina naturalmente a cio che le compete

in quanto e
;
conviene che negli esseri conoscithi si avveri una spe-

cial facolta, per cui essi vitalmente e con atto tutto lor proprio appe-

tiscano il bene appreso. E certamente, Y essere conoscitivo
,
ollre la

forma naturale per cui e costituito nella sua fisica c reale sussistenza,

s
1

impossessa, merce della cognizione, della forma delle altre cose.

Egli e dunque necessario che questa forma d
1

ordine affatto diverso

ingeneri nel subbietto una tendenza correlativa, per la quale esso o

si riposi in quel possesso ,
o propenda a perfezionarne Tacquisto. E si

falta necessila si vedra anche piu chiaramente, se aggiungeremo due

altre considerazioni. L'una e che soventc Y obbielto appreso si mani-

festa come bene non della stessa polenza apprensiva, ma come bene

del subbietto operante per rispetto ad un' altra polenza, la quale non

resti soddisfatta per quel semplice possesso conoscitivo della cosa,

ma nc richieda il possesso reale. In tal caso e manifesto che Tottenu-

ta cognizione dee deslare nel conoscenle una nuova inclinazione verso

il possesso reale del bene appreso, in quanlo si riferisce alia sua ri-

spondente potenza, o meglio in quanto si riferisce a qualsivoglia atti-

ludine di esso conoscente. Cosi chi apprende la sanita non puo con-

tenlarsi di averla appresa, ma convien che senla desiderio di conse-

guirla o conservarla nel fallo. La seconda considerazione si e che

1 Summa th, 1. p., q. 80, a. 1.



Fesserc conoscilivo e ordinato a lendere al proprio bene non cicca-

mente, ma in virtu di prcvia cognizione. Dunque uopo e olio egli sia

fregiato dalla naiiira di facolla appctitiva, consogucntc all
1

atlo cono-

scitivo, per la quale esso si muova a cercar la cosa die ravvisa a se

conveniente. .Altrimenti, se quella cognizione non destasse in lui ve-

run affetto, egli resterebbe indifierenle intorno air oggetto eonosciu-

to, ne ci sarebbe ragione per cui egli dovesse muoversi a precac-

ciarne I
1

acquisto.

Oracotesta tendenza, die conscguita all' alto "della.cognizione, si

denomina appetito elicilo,il quale non si trova fuorche nei soli esseri

conoscitrvi; ed essendo naturale effetto della conoscenza, convien die

secondo il diverse grado della medesiraa si diversifichi nel subbiet-

to a cui appartiene. Ouindi esso in un subbietto meramente sensi-

tive non sorpassera i confini della sensibilita; e per conseguenle

non sara die potenza organica, siccome rampollo della natura ani-

malc, la quale non e la sola anima ma il composto. Cos! accade

nei bruti
;

in cui F appetito elicito non riguarda die i soli beni ma-

teriali ed opera con intrinseca dipendenza dal corpo. Esso si deno-

mina appetito sensibile e si divide in concupiscibile ed irascibile, se-

condoche guarda o semplicemente il bene, o il bene contrastato da

ostacoli. Per contrario in un subbietto meramente intellettivo F appe-

tite elicito sara polenza del tulto inorganica, siccome quella die ri-

siede nel solo spirite. Cosi accade negli angcli; in cui Fappetito eli-

cito non riguarda die beni spiritual!, e si denomina volonta
;
la quale

per conseguente non e die la potenza per cui si tende al bene co-

nosciuto colFintelletto. NelFuomo in cui Fanimalita e congiunta col-

Finlelligenza, per aver egli un corpo informato non da un'anima qua-

lunque, ma da un'anima che e vero spirilo, Funo e Faltro appetite

si avvera, il sensitive cioee Finlellettivo. 11 prime e censeguenza del-

la sua partc generica di am'male; il secondo della sua diflerenza

specifica di rayionevole. Quello segue Fapprensione del sense; que-

sto il giudizio delFintelletto. L'uno c'inchina ai beni material! e tran-

sitorii
;
Faltro ci eleva ai beni spiritual! ed eterni. Per Funo soggiac-

ciamo alle passioni proprie del brute; per Faltro partecipiamo degli

affetti proprii delF angiolo e siamo immagine di Die per via allresi

di dilcziene.
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~ir>Nondimcno come Finlellello puo apprcndcrc c giudicarc le cose

eziandio corporee in quanlo vcre; cosi ancora la volonta le puo appe-

lire in quanio buone. Ma qualunque sia Foggelto, inlorno a cui ella

Veirsi, convien sempre chc esso le sia proposlo dairinlelletto. La vo-

lanta dice S. Tommaso non significa un qualunque appetito ma Fap-

pelito razionale : Voluntas nominat ralionalem appelilum 1. Essa e

potenza pullulanle dalFinlellcllo
;
e Fordinc che passa Ira le polenzc,

convien che si avveri eziandio Ira gli atti chc da loro procedono.

Nei die noi ci scosliamo dairopinionc del Rosmini, il quale pensa

che la volonla possa talvolta operarc intorno a uno oggetto offerlole

dal solo islinto sensilivo, scnza prcvio giudizio delFinlellello. Dal-

Fislinto sensilivo, egli dice, non e presenlato alia volonla un bene

percepito come laic dairintellello, ma solamente delle grate sensazio-

ni che non formano Foggetlo proprio della volonla
;
e pur essa ci fa

sopra il mo atto, ubbidendo ciecamente al soggello, che di lei e pa-

drone e chc la muove con movimento fisico 2. Lasciando stare

quella frase di farm sopra il suo alto, h quale non ci sembra qui

molto felice
;

il certo e che Toperare d'una polenza intorno a un og-

gelto, che non e proprio di lei, riesce inconcepibile. Ciosarebbe co-

me se allri volesse che 1'occhio vegga i suoni, e T orccchio oda i

colori. Se Tobbielto proprio della volonta e il bene proposlo dair in-

lellello
;
e chiaro che, menlre Fintellello non opera, manca Fobbietto

proprio della volonlci; e mancando Tobbicllo proprio, e impossibile

che sorga T alto d
1

una polenza qualsiasi. Ne F unila del subbiello,

animate insieme e volitivo, a cui il Rosmini ricorre, val punlo nulla
;

conciossiache allora solamente F unita del subbietlo, dolato di due

polenze diverse
,
basla a fare che F opcraziono delF una delermini

Foperazione delFallra, quando F obbiello
,
intorno a cui versa la

prima, e capace d'essere riguardalo eziandio dalla seconda, Ora il

sensibile, fmche resta sensibile, cioe fmche nou e appreso dalFin-

lellello, non corrisponde alia volonta; la quale, come diccmmo, e

appetilo inlelleltuale, che per consegucnza non si muove se non dopo

xuil T'/l ".iflnoJo b*) ilfcDlhiqa
;

J ^mma th:w&~$lfy\TH : oJ0'fd

oiHfi Antropologia, lib. 3, sez. 2, c. 8, a. J, p. 379.

ib
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F apprcnsione dclF intelletto. Finche qucsta non sorgo. 1' uomo non

appctisce il sentito, sc non col solo appetilo animalc. Oltreche, se egli

e vero, come il Rosmini confessa, che, mosso dalFistinto il soggetlo

uomo intorno a un obbielto sensibile, iutte le facolta umane si de-

stano in ordine a tale obbietto
;
non si vede perche Ira queste facolta,

die si destano, non debba trovarsi eziandio F intelletto, il quale cer-

tamente appartiene al novero delle facolta umane. Che se poi anche

T intelletto si desta, sara ragionevole che F atto suo vacla innanzi a

quello della volonta, che e potenza a lui subordinate; e cosi tutte le

potenze umane concorreranno airopera, ma serbando Finterno ordi-

ne della loro natural dipendenza.

II.

La volonta umana e dotata di liberta.

Sotto nome di liberta intendiamo in questo luogo non la semplice

esenzione da impediments o da coazione
;
ma bensi la esenzione da

qualsiasi necessita
;

sicche esser libero sia lo stesso che aver domi-

nio del proprio atto e determinarsi da se medesimo ad un'azione piut-

tosto che un' altra. Cosi S. Tommaso con tutta la schiera de' Dottori

cattolici, i quali in cio concordemente ripongono la liberta, che vo-

luntas seipsam determinat ad agendum.

L7esenzione da impedimenta e requisite d'ogni potenza, da cui si

pretende un'azione
;
e cosi conviene anche alF intelletto cd ai sensi

allorche procedono agli alti loro. Anzi delle stesse cose inanimate si

afferma tal liberta
;
come quando diciamo die il grave dee esser li-

bero, cioe non impedito, per poter cadere nel centro, e libera Facqua

d'un fmme per poter proseguirc il suo corso. LVassenza poi di coa-

zione costituisce a dir propriamente la sola spontaneita delFatto
,
e

compete generalmente ad ogni appetizione; la quale, per cio slesso

che e atto vilale
,
non puo non procedere da principio intrinseco.

Onde i Jilosofi osservano che la volonta non puo niai patire violen-

za, quanta ai suoi atli eliciti : essendo contraddiltorio che un atto

sia opposto alia tendenza del subbielto
(
come richiederebbesi per
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essere vlolento), ed insicme sorga dalla tcndenza stessa di esso sub-

bietto, come richiederebbesi per avverarelavolizione, giacche la vo-

lizione risiede nelFesplicamcnto altuale d'una innata tendenza. Coa-

ctionis necessitas omnino repuynat voluntati. Nam hoc dicimus esse

violentum, quod est contra inclinationcm rei ; ipse autem actus vo-

luntatis est inclinatio quaedam in aliquid 1. Ma, come diccmmo,

non e quesla la liberla, di cui qui parliamo. Qui parliamo della liber-

ta di arbitrio
, per la quale, supposti tutli i requisiti ad operare, si

abbia il potere di fare o sospendere Tazione e di volgersi a un'azio-

ne piuttosto che ad un'altra 2.

Di siffatta liberta affermiamo la volonta nostra essere dotata
,

e a

chiarircene basta rcvidente testimonio della nostra coscienza. Impe-

rocche ognuno sente in se mcdesimo
,
che egli bene spesso ha do-

minio de' proprii atti ed e padrone del suo volere. Cosi, se ti aggra-

da, tu puoi di proprio arbitrio determinarli a sedere o star ritto, re-

stare in casa o uscire a diporto, metterti'a tavolino ovvero a mensa.

E cio
,
che per maggiore facilita diciamo di esempii cosi usuali,

1 S. TOMMASO, Summa th. 1. p. q. 82. a. 1. La volonta puo patire coazio-

ne o violenza soltanto ne
1

suoi atti imperati ;
come quando, volendo noi muo-

vere un braccio, ne veniamo impediti da im ostacolo di maggior forza. La

yolonta in tal caso soffrirebhe opposizione, non in se stessa, ossia nell' atto

che ella elice, ma nelPeffetto
,
ossia nelFinflusso che ella esercita sulle

membra del corpo a lei soggette.

2 II Rosmini si muove la dimanda : In che consiste la liberta delTatto ? E

giustamente risponde : In senso stretto ella consiste nel non patire necessita.

Ma reca meraviglia come nel defmire immediatamente dopo Fatto libero,

soggiunga: Uatto libero c quell'atto della volonta chenonviene determinate

da nessuna cagione necessaria diversa dal principio che vuole (Antrop. 1. 3.

sez. 2, c. V, pag. 338.
) Qui evidentemente e dovuto intercedere o un errore

di stampa o una distrazione delPAutore. Imperocche secondo le parole di

detta defmizione parrebbe bastare alia liberta che Tatto, venisse determi-

nato da una cagione necessaria, ma non diversa dal principio che vuole, ov-

vero che esso venisse determinato da una cagione diversa dal principio

che vuole
,
ma libera. Per ovviare a questo difetto

,
convien aggiungere

nella prelodata defmizione la particella ne, dicendo : Uatto libero e quel-

Fatto della volonta che non viene determinalo da nessuna cagione necessaria,

IYB diversa dal principio che vuole.
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dicasi altresi d altn csempn mono ordinarn, come delle deliberaziom

intorno alFuso delF ingegno e degli averi, degli ufficii divers! della

vita, delle battaglie Ira la virtu ed il vizio. In qucste e simiglianti

cose T inlimo sentimento ci attesta esser noi autori delle determina-

zioni, a cui ci appigliamo ;
di die conseguita die esse poscia ci ven-

gano meritamente impulate a lode o biasimo. II qual intimo senti-

mento e di tanta perspicuita e vivezza
,
die dubitarc di esso var-

rebbe per noi altrettanto die dubitarc della propria nostra esisten-

za. La liberla dunque e un fatto interno
,
die ci si manifcsta per se

medesimo, quantunquc volte torniamo colla riflessione sopra noi stes-

si. Ne puo in cio temersi inganno o illusione disortc alcuna
; pe-

rocche noi con siffatta riflessione percepiamo F atto volitivo in se

stesso
,
nel momento medesimo die esso sorge in noi

;
cotalche ne

sentiamo non solo Tesislenza ma il modo ancora della sua intrinseca

derivazione.

Di piu ,
ciascuno senlc dentro di so una voce imperiosa che gli

comanda alcune azioni cd altre ne vieta
;
sentenclosi in pari tempo

moralmentc legato da quoirimpcro ,
sicclic dove lo trasgredisse, ne

proverebbe aspro rimorso e condannerebbe se stesso. Ma ognuno

apprende con tulta evidenza non polersi concepire obbligazionc mo-

rale intorno a cio
,
die non e in mano sua

;
ne poter la coscieiiza

rimproyerarlo di non fare qucllo die non dipendc da lui : Quis non

clamet, stultum esse praecepta dare ei, cui liberum non est, quod

praecipitur, fa-cere
1 ? Inoltre, se F uomo si appiglia a cio, che il

dovere gF impone ; egli si senle migliorato e meritevole di lode

e di premio ;
e se per Fopposto ripugna, si sente come caduto piu

basso e degno di vituperio e di gastigo. Ma un tal sentimento co-

me potrebbe sussislere colFevidenza
,
die abbiamo, di non polersi

imputare alFopcrante un'azionc, di cui egli stesso non sia libero di-

sponitorc, sicche dal suo arbitrio proceda che ella segua o non se-

gua ? Se dunque quel sentimento in noi si avvera
,

e si avvera per

modo che ci riesce impossible Fattutarlo
;

fa segno incontrastabile

1 De Fide contra Manich. In append, tow. 8. Opfrum S. AUGVSTINI. Pa-

ris 1688, pag. 23.
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die noi siamo ornati di libera scelta nelF opcrarc. Acconciamente

S. Agostino : Ilhd bonum, quo commendatur ipsa iustitia in dam-

nandis peccatis recteque factis honorandis, quomodo essct, si 'homo

careret libero volantads arbilrio? Non cntm ant pcccatum esset ant

recte faclum , quod non fiercl voluntate 1. In fine, per non allun-

garci inutilmcnlc in cosa tanlo manifesta, ognnno sente in se mede-

simo il bisogno di discutcrc, di consul tare, di bilanciar le ragioni ,

prima di accingersi ad oj)crarc
2

;
e Y opporlunita per se e per al-

trui del consiglio c dclle csorlazioni
,

c la forza delle minacce e gli

alleltamenli delle proraesse per essere indotto ad abbracciare una

partc piuttosto ehc Faltra d'una data proposta. Or tulle coleste cose

sarebbero vane e inconcepibili, se 1'operare non dipendesse da noi

e dalla scella die liberamente facciamo. Consultiamo noi forse e ci

consigliamo se ci convenga o no di crescere ed invecchiare, pesare

al modo degli altri corpi, esercitare le funzioni nutritive, e sentire le

impressioni dell
1

atmosfera e gli stimoli della fame ? L
1

esislenza a-

dunque in noi della liberta e un fatto altestatoci dalF interna osser-

vazione
;
ne ha mestieri di prove. Piuttoslo e da vedere onde nasca

clie la volonta sia fregiata di questa dote
;

il che varra ancora di di-

mostrazione a priori del medesimo vero. Ma prima dobbiamo spie-

gare un poco piu ampiamente in che consiste Tatto libero, e intor-

no a quali beni esso si aggiri.

-Il Olb
r
6b fij;ij

?:

-

{

We libero arbitrio,. Z,c.l.
2 ]S

T

on approviamo che il Rosmini altribuisca la deliberazione anche al-

Tistinto; Quando si trattava, egli dice, di scegliere tra beni fisici, la scelta

era diretta dall
1

istinto animate, che deliberava sempre per cio che gli era

ibpiii piacevole *..Atropol. lib. 3, sez. II, c. XI, a. 2, . 3.
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RIVISTA
BELLA

STAMPA ITALIANA

I.

Storia di Russia, dai primitivi e principal* suoi popoli fino allanno

1725, scritta da GIUSEPPE RUBINI Torino, tipogr. eredi Bolta,

1858. Un vol. in 8. di pagg. 464.

L'Autore, chiamatoper ben trent'anni allonore d'inseynare lettere

italiane neU Universita Imperiale di Mosca, ha voluto
,
come dice

nel Proemio , col deltarc questa Sloria pagare im tribute di ricono-

scenza e di stima a quella terra ospitale, e nel tempo stesso, sempre
memore d

1

esser nato in Italia
,

offrire alia sua patria qualche frutto

de' suoi studii intorno alia Russia : laonde agF Italiani e ai Russi egli

indirizza il suo libro. E gli uni e gli altri saranno certamenle grali

al Rubini dclF ottima intenzione
;
ma non sappiamo quanto sia loro

per giovare o gradire la sua opera. Imperocche ai Russi
,
a cui non

mancano nel nativo idioma storie assai migliori della loro nazione
,

di poco o niun vantaggio puo riuscire
,

se pur non fosse per impa-

rarvi la lingua, non sempre italiana. GF Italiani poi pocone andran-

no soddisfalti : e cio per buone ragioni.

Primieramente, dal lalo letterario ed estetico, questa Storia, bcnche

scrilta con chiarezza e facilila
,
non ha nessun prcgio die la innalzi

al di sopra del mediocre
,
ed ha non pochi difelti che la sconciano.

In secondo luogo, la sostanza del libro, non diremo che mentisca

al titolo, ma certo e lontana dal corrispondergli. E per verita il let-

tore andrebbe grandemente deluso, se si aspettasse di trovar qui un

giusto e ben inteso racconto di quel che fu la Russia dalle origini
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fmo al 1725
;
un quadro vivo c fedele del coslumi, delHndole, delle

vicende della nazione russa con quelF ampiezza di vedute
, quella

solidita di giudizii , quekcorrcdo di pro\ <
i e document!

,
che oggidi

nclla sloria si esige ,
c che dopo T esempio di tanli illuslri storici e

dopo gF insigni lavori gia uscili in luce intorno alia Storia russa
,

poteva dal Rubini aspellarsi. Dcllc due parti in cui si divide Y ope-

ra ,
cioe Storia antica c Storia moderna

,
la prima non e che un

raagro compendio ,
ove si da la sueeessione dei Principi e si toccano

1 precipui fatti di Russia dai primi tempi fmo all
1

avvenimento al

trono di Pietro il Grande nel 1689; la seconda
,
die piglia quasi la

meta del volume, contiene il solo regno di Pietro dal 1689 al 1725;

e benche Y Autore ivi si diffonda piu ampiamente ,
il suo racconto

nondimeno troppo e lungi ,
sia per la pienezza delF argomento ,

sia

per la maniera di trattarlo
,
dal potersi chiamare Storia di Pietro il

Grande. Quindi al libro del Rubini meglio starcbbe un titolo meno

ambizioso: altro non contencndo infatti-che un Saggio del regno di

Pielro il Grande, preceduto da un compendio dei fasti anteriori.

In terzo luogo , questa non e storia ma un panegirico storico : e

cio soprattutto nella seconda parte ,
dove si descrive il regno di Pie-

tro il Grande. Chiunque conosce dai mille Autori che prima del Ru-

bini ne han pariato, che sorta d'uomo sia stato lo Czar Pietro I, con

quai vizii e barbaric andassero in lui mescolatc le rare qualita e le

straordinarie imprese che gli ottennero, forse a troppo buon mercato,

ilnome di Grande; non polra certamente non sorridere leggendo gli

elogi smisurati che fa di quel despota il nostro Autore. Egli ce lo da

per un eroe compito, un monarca perfctto, un modello dei Principi;

ne lo chiama solamente attimo, religiosissimo , severo nella purezza

dei costumi, nia non trova in lui che virtu ammirabili
, qualita stra-

grandi, imprese eroiche
;
lo eguagiia, anzi lo antepone a Carloma-

gno, e lo colloca fra i piugrandie perfetti monarch! che abbia avuto

la terra 1. Che se la necessita della storia lo porta a toccare delle

barbare violenze con cui il terribile Czar faceva piegare ogni cosa

sotto la sua ferrea volonta, e incrudeliva ne
1

sudditi c fin nel proprio

sangue ;
anche queste il Rubini volge a lode

,
o almeno le giustifica

1 Veggansi specialmente le pagg. 286, 287, 289, 380, 430, 443, 448, 457.
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e scusa : passando poi solto alto silenzio que
1

tratti della sua yita

che niun panegirista potrebbe mai encomiare o difendere.

Di qui apparisce quanta fedc possa aggiustarsi alia storia del Ru-

bini
,
c se ella debba ayersi per imparziale e yeridica. Non basta

ch' egli ci assicuri nel Proemio
,
ayer egli sempre avuto di mira la

verita spoglia di ogni esagerazione o compiacenza servile , ed aver

tratto la sua materia da document* e scrittori nazionali, da storie e

notizie sparse in molti e molti voluini-, ma tuttc attinte a purissimc

fonti, constatate dalla piii severa critica e di uriimportanza da nes-

suno contestala. A si belle protesle sarebbe a desiderare che corri-

spondesse il fatto : ma pur troppo questo rimane in gran parte 1111

mero desiderio.

Noi'non entreremo a dentro nelF esame di questa Storia
,
e non

raetteremo i nostri lettori nello spinaio di una critica sopra un argo-

mento die poco li tocca
;
ma aggiungeremo solo un' ultima ragione,

per la quale il libro del Rubini devc grand emente dispiacere al mas-

simo numero degl
1

Italiani : e questa e T indegna guisa in cui egli

tratta la Religione cattolica. Se TAutore a pag. 178 non ci avyertisse

espressamente ch'egli e cattolico, noi dal suo linguaggio Tayremmo

creduto tutt' altro. Veggasi infatti com
1

egli parla del Concilio Fio-

rentino, di Ressarione e di Marco Efesino (pag. 118-120) ;
dei Greci

uniti e della conciliazione fra le due Chiese (latina e greco-scismatica]

in apparenza rivali (pag. 187-192) ;
del Polacchi e del loro zelo pel

cattolicismo, irayisato dal Rubini in insensato astio ed impolitico fa-

natismo di persegintare i non cattolici romani, come se tutta la cri-

stiana specie non avesse per supremo capo un unico e medesimo Dio

( pag. 254 e altroye
) ;

della nuova costituzione data da Pietro il

Grande alia Chiesa greco-russa ,
facendosene egli Supremo Capo ,

impresa lodata dal Rubini come la piu grande che mai fosse propo-

sta ed attuata (pag. 431-133, 443) ;
della liberta dei culti dal mede-

simo Pietro largamente a tutti conceduta (salyo che
,
ben s

1

intende
,

ai Cattolici) (pag. 433-435) : veggasi, diciamo, come TAutore parla

di questi capi, c poi dicasi se il suo non e il linguaggio di un etero-

dosso, di uno scismatico, o se voletc piuttosto, di un uomo indiflerente

in relfgione ,
ma percio appunto sempre inchinato a foyorire ogni

altra credenza piutlosto che la cattolica. Forse un rispetto malinteso
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verso, la terra ospitale che gli e divenuta seconda patria ,
ha sedotto

il Rubini a tenere un linguaggio si contrario alia sua professione di

lattolico; ma in tal caso, s'egli ha per avventura inconlralo il favore

dei Russi, ha demeritato altamente quello degF Ilaliani
,
e di quanti

si gloriano di esscre figli sinceri della Chiesa catlolica^ [o

18TJ8 ba f &Vs<roft 5tfmMfitteo o^wfoim^m^ *m\>o. tb DS^OQ
H ftholt b .tt&ttots&jt VtoMho?, ^ mmvwwfo tsh hdle.ar &m ti ol

iklle htituzioni di Ikneficema nella citta e provincia di Venezia,

sl-udii storico-economicO'Statistm del Conte PIERLUIGI BEMBO.

Vcnezia dalla tipografia di P. Naratovich MDCCCL1X. Un vol.

In 8. di pagg. XXIV, Sffiftp oqqoi

E bone far la limosina per sovvenire al bisogno presente : e bene

allresi provvedere che quel bisogno non sorga. Son questi due atli

d
1

ima medesima virtu, la carila cristiana: i quali debbonsi congiu-

gnere insieme per toccarne la perfezione nelF esercizio. Ghi preten-

desse, come prelendono alcuni economist! della scuola piu liberale,

che il denaro
,

il tempo, gli afletti
, gli sludii si volgessero esclusi-

vamente a prevenire la miseria
;
dovrebbe prima persuadere agli

uomini caritatevoli che tutte le prevision! umane bastano ad allonta-

nare di fatto Tindigenza ancora cstrema. Chi per lo contrario fosse

pago soltanto del soccorso urgente aduna sventuragia sopraggiunta.

come ne son paghi alcuni limosinieri die voglion dare denaro ma
non pc nsiero ai poveri ;

e non avesse fede ai lanti mezzi che la piu

induslre di tutte le virtu sa imaginare per allontanare le sciagure e i

dolori; dovrebbe rinnegare a un tempo e la ragione e Vesperienza.

La ragione : perche questa c
1

insegna che una parte non piccola

delle umane disgrazie e effetto di cagioni che si possono facilmente

prevcdere ,
e facilmenle cvilarc. L'csperienza : perche dove vedia-

mo molliplicare gli aiuti prevent scema a vista d'occhio la ne-

cessit^i dei soccorsi sovvenitori.

Chi adunque si propone il nobile scopo di giovare co
1

suoi studii

alFesercizio della carita nella sua patria, non puo tenere via migliore

da quella che ha scguitato il Conle Bembo nella composizione del li-

bro annunziato : distinguere con sagacia le istituzioni che giovano ad

antivenire ogni sorta di mali dalle altre che valgono a curare i
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esistenti. Cosi due sono le parli natural! di un tal libro : la prima ab-

braccia gV'Istititti Preventivi, la scconda 'gYIstitutiSovvenitori. Sic-

come pero Fegregio Autore non ha ristretto le sue indagini alia sola

citta di Venezia
,
ma le ha dilatate sopra tutta qudla provincia ; e

siccome nel far 'do ha volulo mettere insieme quegristiluti che a cia-

scuna citta o terra si apparlengono, perche meglio se ne scorgessc la

proporzione coi bisogni degli abitanti
;

cosi ha dovuto quella parli-

zione ritenere manifesta per la citta di Venezia, che gli porgevaam-

pissima la materia
,

e formarne le due prime parti del libro
;

e ad

una terza parte riferire le istituzioni esistenti ne
1

varii distretti della

Provincia. Queste tre parti ,
tuttoche assai ben divisate, non capivano

tutta la materia che dovea esporre ,
salvo die confondcndo le opero

di beneficenza gia fiorenti colle altre vicine ad essere poste in eser-

cizio
;

e le fondazioni proprie dei Cattolici con quelle delle altre tre

comunioni la Greca, FEvangelica, FIsraelilica. Alcune appendici sal-

vano F ordine e la pienezza : la prima descrive le istituzioni prossime

ad atluarsi
;
le altre tre quelle che speltano alle tre comunioni prece-

dent!. E perche tutte e quattro queste appendici si riferiscono alia

citta di Venezia dove solo quelle comunioni hanno seguaci ,
cosi

trovansi nel libro inserite dopo le prime due parti che risguardano

appunto soltanto quella cilia. Vi Iroviamo adunque piena e ragione-

vole simmetria di parli, che e il principalc indizio di lavoromollo me-

ditato : prima della citta capitale , poi ad uno ad uno dei distretti
;

nella citta capitale prima le istituzioni dei cattolici, poi quelle dei

non cattolici; c finalmente le istituzioni dispartitc in preventive e

sowenitrici.

Sopra quesla tela e divisa tutla la ricca suppclleltile, che la carila

e la rcligione dei Veneziani presentava agli studii del nobile loro con-

dttadino. Quale e quanta essa sia non puo intendersi appieno se non

da chi legga con amore questo libro
,
die si puo dire contenerne un

fedelc inventario. Una popolazione di 285,339 abitanti, dislribuita

ecclesiaslicamente in 163 parrocchie, e civilmenlc in 53 comuni, che

formano i 7 distretti della Provincia, novera a sollievo d' ogni sorta

miseria un circa ottanta istituzioni
,

se non tutte egualmente ricche,

iuttc certo piu o mcno suffidentemente provvedute, le piu dalle an-

lichc c nuovc fondazioni di piilegati, molte dalla carit& generosa dei
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possidenti, alcune dalle rendite del comune, e qualcuna cziandio dal-

Ferario dello Stalo. Noi teniam certo che uguale dovizia di istituzioni

caritatevoli difficilmenle puo trovarsi per altrettanta popolazione fuorl

dell
1

Italia : e se nell
1

Italia v'ha province die emulano, o anche vin-

tono la Veneziana in questo punto ,
un tal confronto non mostra mi-

gliore I'animo, ma o maggiore il bisogno, o maggiore il polerc. Noa

intcndiamo di parlar di Roma, la quale per opere di cristiana mise-

ricordia soprasta a tutte le altrc citta di lunga mano
, quasi per di-

nostrare che in ragion della fede vera svolgesi nella pratica la carita.

Perche i nostri lettori tocchino con mano la verita di questa nostra

ssserzione, noiloro offriremo qui una tavola delle Istituzioni per la so*

la citta di Venezia, composta da noi sopra il libro del sig. Bembo.

Segnanvisi in altrettanti colonnini 1'epoca della loro fondazione, o

rinnovazione, or colFanno preciso, orcolsecolo, quando Tanno e in-

certo; il nome, diciamo cosi, legale dell
1

Istituto
;
lo scopo ch'esso si

propone ; qual ordine religioso vi consacri le sue cure, per quelli s'in-

tende che sono ailidati a religiosi ;
il numero medio delle persone

che giornalmente ricevono da quegl'istituti o il totale mantenimento,

o un sussidio qualsivoglia; qual e la natura dei fondi che servono a

mantenere i detti istituti; e infine la somma delle Ike austriache che

ciascuna istituzione spende ogni anno per la propria esistenza. Nel

comporre questa tavola abbiamo alcuna volta dovuto appor noi delle

cifre, mancanti alia storia delFAutore: alcune altre abbiam dovuto

ridurle a rappresentare la porzione spettante a Venezia, dove F Isti-

tuzione abbracciava la Provincia intera. Queste aggiunte, e questi

cangiamenti li abbiam fatti, cercando per mezzo del calcolo di proba-

bilita d'accostarci alia verita il piu che potemmo. Nondimeno perche

altri possa scorgere cio che devesi alle nostre modificazioni, una stel-

letta posta innanzi ai numeri indichera quelli che cosi riducemmo.

Infine e da notare che nella colonna delle spese annuali avremmo

dovuto o dar la cifra media delle spese d'un egual nurnero d'anni

per tutti, o almeno la spesa fatla da lutti nello stesso anno. Non po-

temmo far cio rigorosamente, mancandocene gli elementi; nondime-

no le piu si riferiscono alFanno 1857
;
e le altre spettano alFanno

piu vicinoal 57 che ci riusci di trovare. Premesse queste avverten-

ze leggasi la tavola che segue.
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sima della cilta, che nacque cristiana, e manlenne sempre colla fe-

de cattolica viva la carita. E ce n'e argomento questa tavola stessa;

nella quale se mancano molle delle anliche opere di pubblica bene-

ficcnza, che rantiea Regina delFAdriatico vide dalle vicende sofferte

svanire
;
se ne veggono molte altre sorte a fame le veci.

E fu ventura vera che quelle fondazioni antiche si mantenessero

in mezzo a tanto tramestio e sovvertimenlo d
1

idee e dicose in quesful-

timo periodo di tempo. Perche poniamo il caso d'un incameramento

come la rivoluzione fecelo altrove, o d'una disammortizazione come

il parlamentarismo sta compiendola ora in Ispagna : dove sarebbese-

ne ita Tentrata di circa due milioni di lire austriache che provengo-

no dalle pie fondazioni, e si spendono ora in Yenezia pei poveri?

Avrebbero molto probabilmente quei fondi impinguato sempre piii ii

reddito di alcuni ricchi gaudenti, che negl
1

incameramenti e nelle

disammortizazioni san farsi la parte del lione; senza che per questo

fosse da sperare che nessun erario pubblico volesse caricarsi a fatti

e non a promcsse di tal dispendio per una sola citta del suo stato
;

o volendolo potesse effettuarlo senza moltiplicarvi i poveri col so-

praccarico corrispondente dei balzelli.

Non v'e sussidio preventive meglio divisato come Fallevare i gio-

vanetti dei due sessi, fmo al punto che istruiti in un mestiero o in

un ufficio, e fondati nella religione e nella costumatezzapossano pro-

cacciarsi da se una onorata sussistenza. Ora un si pietoso incarico e

assai ben sostenuto dalla carita dei Veneziani: essendo die circa 1250

tra fanciulli e fanciulle sono da lei educati e mantenuti del tutto fino

alFeta di 18 anni a un dipresso; e allri 2000 a piii ricevono gratui-

tamente pari educazione; e molti di questi 2000 sono anche giornal-

mente sussidiati qual piu qual meno, perche possano giugnere al ter-

mine desiderate .

I poveri che oltrepassata Tcta giovanile, per impotenza d'infermil^t

o di anni, o per altra sventura non possono procacciarsi il con che

vivere, e campano interamente della carila pubblica, giungono a

presso 2250. Ai quali aggiugnendo i 1250 d'ela minore mentovati

innanzi, tuttoche molti d'essi potrebbero essere sostentali dalle lor

famiglie; e postivi per maggior sicurczza di calcolo altri 500 di piu,
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die forsc son mantenuti dallacarilasegreta del privali; ottiensi la som-

ma di 4000 poveri che vivono interamente di carita; il qual numero

da la proporzionc di 1 perogm'30 citladini. A Londraed aParigi vivo

dei soccorsi official}, o della pubblica bencficenza non gia uno sopra

trenta cittadini ma uno sopra mcno di vcnli. Cio e chiaro argomen-

to che la parte piu minuta del popolo, die e pure la piu numerosa, e

piu agiata in Yenezia, che in quellc due citta, che soglionsi animi-

rare come specchio di grandezza, e di civilta.

Ne questa conseguenza si debilita pel numero degli altri nove

mila circa, i quali ricevono giornalmente un qualche sussidio in Ve-

nezia. Questo sussidio non e il sostentamento intero : e un aiuto che

si da a chi senz
1

esso potrebbe vivcre col suo onesto guadagno, ma

si troverebbe in certe distrctte penose : alcuni hanno Tabitazione
,

altri qualche imprestito a pegno, altri la scuola gratuita, altri la me-

dicina nella malattia, allri sono aiutati al lavoro, altri vengono altri-

menti sussidiati. Ne e da tacere che alcuni ricevono bensi nei loro

bisogni un soccorso
,
ma questo e frutto delle loro fatiche

;
avendo

essi nel tempo dell
1

agiatezza data la loro quota alle compagnie o

societa di loro pari, constitute pel soccorso mutuo. Delle quali uti-

lissime istituzioni ci piace veder crescere il numero in Venezia T

sebbene un po
1

men caldamente che in molte citta della Lombardia
;

e vorremmo che quesf esempio valesse in altre citta della nostra

Italia a fame nasccre delle somiglianti. Nulla v'ha di piu provvido r

che questo associarsi di uomini d'una medesima condizione, per

fondare col concorso delle mensili contribuzioni una cassa
,

colla

quale soccorrere dopo morte le loro vedove, e le loro famiglie, anzi

se medesimi ancora nel tempo della infermita e della impotenza. Uno

dei forti alleltativi per gF impieghi pubblici si e appunto la perpe-

luita del soldo, e la pensione vedovile, di sorte che Timpiegato in-

fermo, e la famiglia del defunto non sono d
1

un colpo solo dalF ab-

bondanza gittati nelF indigenza. Non cosi nelle professioni libere ge-

neralmente parlando: una malattia d
1

alcuni mesi conduce il medi-

co
,

il curiale
,
V artista alia miseria

;
e alia morte le famiglie ri-

mangono nude d'ogni benche minimo sussidio. Fate che gli uflicii

privati abbiano per ogni professione divcrsa una lor cassa per tali
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sussidii ;
fate che gli avanzi d'uno di tali esercenti invece di spre-

carsi
,
come avviene

,
in inezie improvide ,

o in fatuita disonoranli

possano raccogliersi in un fondo comune a preparare nelle future

disgrazie un ausilio certo e conveniente : avrete con cio solo estinta

molta parte di quella che chiamasi poverla vergognosa, e che fra

tutte e pur troppo la piu pericolosa, e la piu affliggente.

Un' ultima riflessione faremo sopra questa tavola. Al num. 23

veggonsi segnati gli ospizii. Questa e antichissima isliluzione in Ye-

nezia, e consiste nel provvederc di abitazione gratuila o vedove, o

ariche famiglie poverc. E questo un aiulo cfflcacissimo agli operai

piu poveri, i quali ricevendo una mercedc giornaliera molto lenue, e

avendo in famiglia bisogni piu urgenti, difficilmente riescono a rag-

grancllare quel gruzzolo di monete die e la lor pigione. Quindi ri-

lardando il loro pagamento o cadono nelle unghie degli usurai ehe

li scorticano vivi, o negli artigli non mollo piu pietosi degli uscieri,

o sono alia men Irista gettati in mezzo ad una via colle loro grame

famigliuole : tutte e tre svenlure che portano lunghe e tristi seguele

di affanni per quei poverctti. Oh ! sorga in pensiero di alcuni ricchi

caritatcvoli, specialmente nelle citta dove il fitto delle case e alto
,

di imitare la carita vcneziana, o fondando societa bencvole per pa-

gare ai poveri impotenti la pigione, o fabricando caselte dove pos-

sano essi albergare senza timore d'un esattore spictato, o altrimenti

provvcdendo che sia rimossa dalla classe piu indigcnte una si facile

sorgente di sciagure.

L'opera che se non manca del tuito in Vcnczia, al certo non ap-

parc mollo promossa si e il provvedere le fanciulle povere d'una

dote per prendere stato. Le ragioni umane e divine s'accordano a

magnificare i vantaggi di tale islituzione
;

e crediamo che dov' essa

s aggiugnesse alle tante altre opere di beneficcnza, che fioriscouo

in Venezia, la parle indigente del popolo dovrebbc crescere le sue

benedizioni verso la parte agiata per Tuso che fa delle sue ricchezze.

Ma e tempo che ritorniamo al libro scritto tlal sig. Bembo
;

dal

quale per altro non ci hanno mollo allonlanato le considcrazioui

proposle. Abbiam veduto Fordine da lui tcnulo : abbiam ristretto in

un quadro la piu gran parte delle istiluzioni da lui descritle. Diciamo
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ora come le abbia csso dcscrittc
;
e a dirlo basta assicurare i nostri

lettori che maggiorc scrupolosita nella esattezza, maggior chiarezza

neirordine, maggior perizia nei giudizii difficilmenle si trovano

congiunte in allre opere di questa fatta. Chi si fosse proposto di de-

scrivcre la storia di ima sola istituzione, non ne avrebbe dato tin si

pieno ragguaglio ,
come per ciascuna delle ottanta Irovasi dato in

qucsto libro. Le origini, ossiano antiche, ossiano recent!
,
di ciascuna

fondazione
;

lo scopo quale fu prefisso dagli stessi regolamenti ; i

frutti che se ne ricavano
;

le entrate, le spese ;
tutto vi e notato

con precisione somma ,
e spesso col corredo di document! autentici,

e sempre con note ,
le quali senza rompere il filo della esposizione

vi fanno adentrare in cede particolarita piu minute.

II Bembo pero non la la ne da cronacista impassibile ,
ne da pa-

negirista obbligato, ne da censore arcigno. Egli ha scritto que-

sto libro per giovare co' suoi studii all
1

esercizio della piu nobile vir-

tu, qual e la carita : e quindi il suo inlento e non solo di far co-

noscere fuori di Venezia cio che in Venezia si fa pei poveri ,
ma di

far conoscere a Venezia stessa cio che ancora le manca perche pos-

sa dire : quanto la carita suggerisce io qui lo fo. Per la qual cosa

chi legge il libro del Bembo piu che un narratore vi vede un criti-

co : loda cio che gli sembra ben fatto, biasima cio che gli par cat-

livo
; indica Forigine del male, ne suggerisce i rimedii. Se non che

ne aveva egli il dirilto, ne aveva il potere ? Certo si : perche dritio

c potere glie ne davano Tessersi tanto a lungo e con tanto zelo oc-

cupato'in tali opere, e Faverle per ogni via promosse; dritto e potere

glie ne davano gli studii diligenti fatti di tal materia
,

e Tesperien-

za propria, e Tosservazione delle altrui fatiche
;

diritto e potere fi-

nalmente e sopra tutto glie ne davano e la sua condizione speciale

venutagli dalla nascita, e dalle magistrature municipali ancor supre-

me, e il suo amore patrio, che da ogni parte traspira nel suo libro.

La moderazione stessa con che esegue il suo disegno mostra elf egli

avea bene e dritto e potere di assumerlo : in tutto il libro non vi e

jnai un rimprovero, o una disapprovazione che dia segno di animo-

sita personali : riprende gli abusi, e lascia da canto il giudizio contro

gli abusatori. Non ci e possibile il riferire qui le osservazioni ch'egli
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fa : i desiderii die manifcsta : i vizii die svela : gli crrori die ri-

fiuta. Oltre die sono essi troppi, sono ancora per lo piu (fun inle-

resse tutto speciale per Venezia. La sola cosa che possiamo fare e

di accertare esserci paruto quasi scmpre giusto il giuclizio die TAu-

tore porta, sempre buoni i principii che difcnde, e soprattutio caitoli-

co, anzi ferventemente cattolico lo spirito die informa lulto il libro.

Perche questa lode sia creduta sincera dai nostri lettori, com
1

ella

e neiranimo nostro
;
daremo ragione del perclie abbiamo delto quasi

sempre ,
e non gia sempre giusto il giudizio die TAutore porla dei

fatli e delle loro cagioni. Ei ci sembra die alcuni criterii, ammessi

dalF autore per norma di giudicarc ,
o sicno dubbii

7
o sieno forse

ancora falsi. Proviamolo.

Yietare per legge, e pero sotto comminazione di una pena, la questua

in una cilia (pag. 300-30o) e un confonderc la svenlura col dclil-

to; o alia men Irista e un torre alHndigente quest
1

ullimo diritto die

gli avanza, di ricorrere alFaltrui carila. Molto piu die un lal prov-

vedimento neppure ottiene il fine che la legge si propone. In Lon-

dra e proibito severamenle Taccaitare per le pubbliche vie : e pur

tutlavia noi stessi di questi accattoni ne abbiamo avuto alle cosle,

il picciol tempo che vi abbiamo dimoralo
,
un presso a poco quanti

ne sogliamo avere nelle citta dove non e quella proibizione. Ben e

vero che per deludere gli sguardi non sempre lincei dcgl' inevitabili

policemen, non sempre vi vengono innanzi colla mano protcsa, e col-

la voce querula. Essi il piu delle volte ti ferniano in sul cammino con

un far di cappello cortese per uomo del volgo: e or ti presenlano un

paio di lapis o un librettuccolo smingherlino ,
e ti chiedono che il

comperi a un prezzo altetto per soccorrere Tindigenza^ e avulouo il

prezzo dimandato si portan via il lapis o il libretto insieme colla tua

monela; ora ti porgono una letlera pcrche tu vi legga la dolorosa

sposizione di guai non piu udili e la dimanda di concorrere a una

colletta per sovvenirvi
;
ora ti offrono un manifesto, annunziatore

di qualche nuovo ribasso di mcrci, o nuova applicazione di inacchi-

ne al lavoro
, per poi venire alia niente nuova conchiusione d'una

mancia pel povermo die ne dec campar la vita
;
ora in fine una

qualche altra di queste invenzioni, die noi non provammo , ma die
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dovean certo adoperare con altri piu fortunati di noi. Ma noi credia-

mo che i promolori della reclusione dei poveri concepirebbcro piu

sdegno da questa ipocrisia d' accalto, die Hon fastidio dalla voce di

chi lor dimandassc alia svelata una moneluzza per amor di Dio.

Simile a questa e la proposizione in piu luoghi o supposta o asse-

rita che il denaro della lirnosina aunienta indirettamente i poveri.

Questa proposizione puo esser vera quando la parte povera del po-

polo e scaduta di pieta e di costumatezza ;
e quando la parte ricca

faccia la limosina alia prodiga e senza risguardo alcuno dia denaro ad

ufo al primo die glie lo chieda : doe dire nel caso che la pubblica

moralita sia guasta in tutto il popolo. Quando in un popolo v'e il ti-

mor santo di Dio, invece di dire alFaffamato quella crudele parola:

se chiedi un pane f aspetta il carcere
;
dite piuttosto al povero : se

chiedi il pane quando puoi guadagnartelo, commetti un furto
;
ed al

tempo stesso invece di dire al ricco : se fai limosina aumenti i pove-

ri; dilegli: fa la limosina a chi e vcramente povero. Egli e ben vero

die il senso delFAutore e appunto questo ,
che noi qui svolgemmo:

e si deduce da certc splendide parole ,
nelle quali raccomanda di

soccorrere e raddolcire tutti i mali che s'incontrano nella vita (pag.

344 ). Ma il non averlo sempre con esplicite parole dichiarato, e IV
verlo alcune volte poslo in modo che lasciava alcun dubbio neiranimo

del lettore, ci haindolto a darne in queslo luogo Finterpretazione ve-

ra e conforme alle altre doltrine deirAutore.

Altrove con sentenza affine alia precedentc si dice die la copia dei

graluiti ricoveri aperti all
1

inferma e derelitta vecchiaia e abuso di

carita, fomite d'imprevidenza, incoraggiamento alFignavia e all'ozio

(pag. 258). Questo giudizio ci riesce un po" difficile a capire. Se la

vecchiaia e inferma e dcrelitla davvero
,
che deve farsi egli mai?

Lasciarla a se stessa, quando e da tutti gli altri derelilta ? Offrirle

lavoro, quando e impotente? Suggerirle risparmio, quando manca fin

del necessario ? Sia pure che questi elf ora son vecchi infermi e de-

relitti U'ovinsi a tal distretla per colpa loro, o d
1

ignavia o di sciupio

e di delitti : ma giunti a tale stato vorrete sottrarli alia carita cristia-

na, che allora piu s'innalza a somigliare la Divina misericordia, quan-
do stende la mano a chi e colpevole e miserable al tempo stesso? Se
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non die Foperaio, dirassi, chc vcdc Fospizio senile slendcrgli lebrac-

cia per un tempo avvcnirc
,
invccc di pensare a far risparmii ,

scia-

lacquera i suoi guadagni in islravizzi e in supcrfluita. Ad evitar qucslo

inconvenicnte chc non e improbabilc ,
invecc di condannarc F ospi-

zio, rinvigorite nelFopcraio la fede, rinvigoritc il timor sanlo di Dio :

questa e Tunica soluzione possibile e vcra ed cfficacc di tali problemi.

L' economista, die vuol ordinare una societa senza Dio, e costretto

a dar sempre soluzioni monche, inadequate, inconciliabili : fara peri-

re di fame i vecchi pcrche i giovani lavorino
; porra in carcere Fope-

raio chc non ha pane, non trova lavoro, onon ha forza di farlo, per-

che Faccattone impostorc non chiegga limosina, a cui non ha dritto.

Ma un economista comeil sig. Bembo, pieno di fedc, pieno di carita,

pieno di buon senso ricorrera a quella soluzione
,
che contenia tuttc

le esigenze, sodisfa a tulte le necessita.

Una cerla tendenza all' incentramento nelle opere di Beneficenza

(pag. 320), alia legalita nella carita (pag. 344), alia pubblicita nelle

amminislrazioni dei luoghl pii (pag. 134); contemperata peraltro

dal retto senso cosi proprio delFAutore, ti fa desiderare che alcuni

principii pur troppo comuni degli economisti moderni non fossero

discesi ad annebbiare in qualche parte quella lucida serenita di dot-

trine sociali e crisliane, che in tulto il resto dellibro mostra FAutore.

Noi non possiamo discutere qucsti tre assiomi della scuola moderna ;

i quali, volendo solo starcene alia tessera stessa di questa scuola che

e la liberta per tutti e in tutto, si oppongono tutti e tre alia piu mite e

piu giusta liberta
,
chc ogni cittadino ha dritto di dimandare dal pro-

prio governo, qualunque ne sia la forma. Ne e necessaria questa di-

scussione : perche se il sig. Bembo non vi si mostra ricisamente con-

trario, non ne accctla praticamente le illazioni, e in tutto il libro in

cento luoghi accetta e consiglia \igorosamenle le pratiche ,
che sono

diametralmente opposte a quei principii.

Un
1

ultima osservazione ci resta a fare per esaurire quanto in que-

sto otlimo libro ci e parso degno di qualche censura. Avrcmmo de-

siderato di non leggcrvi alcunc note. La pdma e la nola (7) della

pagina 167 ; la quale non era ncccssariamcntc richicsta dall' argo-

mento, e postal! cosi sola senza una parola di confulazione o di bia-
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simo lascia ncl lettore un ccrto dubbio
,
dal qualc non rinvicnc die

dopo aver proccduto molto innanzi nclla Icltura del libro. Ouella no-

ta e la citazione d'un brano di Memoria d
1

un tal Piazza, che consi-

gliava la vendita al pubblico incanto del possedimenti dei Regolari

per costiluirnc un Monte di Pieta, riscrbando ai religiosi una modica

sussistenza, sollo il consuelo prcieslo die quei religiosi non fan nulla,

c posseggon troppo. In tulto il libro son tali e lanle le lodi del bene

chefanno gli Ordini religiosi, dclla loro annegazione, dellaloro virtu;

tale e tanto e il rispelto alia proprieta dei luoghi pii, alia volonta dei

testator!, ai dritti della Chiesa
;
die ne riesce evidente di chiarissima

luce il cattolico sentimento delF Autore. Questo sentimento stesso gli

lascio forse porre senz'allro avvedimento quelle mal caule parole del

Piazza, sicuro che poste li nel suo libro non potea venirne male a niu-

no : ma noi crediamo che nei tempi in cui simili sofismi corrono sen-

za alcun riserbo per tulto
,
e ottcngono fede presso molt!

,
non deb-

bansi mai ripetere senza la confulazione oalmeno senza il biasimo.

Altra nota ci e spiaciuta, perche ci feriva direttamente (pag. 46)

incolpandoci di avere con acerbita
,
con sarcasmo , con esagerazio-

ne, con non ponderata detrazionc vitupcrali gli Asili d'infanzia, che

FAulore loda molto nel trallanie die fa, e a favore dei quali cita le

lodi fattcne dai due Patriarchi di Yenezia
, lacopo Monico Cardina-

le di S. Chiesa, e Pietro Aurclio Mutli, non die quelle delFaltro Emo

Porporalo il Card. Morichini. Avendo letta quella nota con attenzio-

ne; avendo riletti gli arlicoli scrilli gia dalla Civilla Cattolica sopra

tal argomento, e paragonato ogni cosa col giudizio die FAutore for-

ma di questa istituzione
;

ci siamo meravigliati non poeo deU'essere

dal ch. Conte Bembo cilati fra gli avversarii, quando crediamo che

saremmo potuti esserc citati fra i faulori degli Asili infantili. Noi in

effetto li abbiamo giudicati utili quanle volte vi fossero le seguenti

condizioni: necessita vera di aprirli, tutela datane agli ecdesiastici

solto la vigilanza del Yescovo, direzione affidata piutlosto a persone

claustrali die asecolari emercenarie, separazione deiduesessi, istfu-
C*JM>fi '' 7^ : t'tliff LJ? I -

I l
*

zione conveniente spccialmcnle del catechismo, lemperanza in 'tulto

ei6 die e pompa e lusso eslcrno, semplicila neiramminislrazione,

conlinuazione di tutela per quei fanciulli anche dopo usciti degli
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Asili. Ora le lodi che il ch. Contc Bembo da di suo e (Taltrui a questa

istituzione suppongono emcntovano appunto queste condizioni. Dun-

que la discordia di parere non c'e. Ma pure le acerbe parole che il

Bembo cita nella nota, son nostre. Cerlo si : ne v'e ragione di doverle

disconoscere ora, come non v'era ragione di non doverle dire allora.

Quelle parole parlano degli Asili dlnfanzia, quali il Protestantesimo

introdusse, e quali il liberalismo miscredente promosse in Italia, te-

stimonio il Montanelli. In quesli Asili si trovano appunto le condi-

zioni opposte alle precedent], oltre il fine confessato dal predetto

Montanelli, di volere per mezzo d'essi procacciarsi influenza sopra il

popolo, e prepararsi la gioventu favorevolc ai loro tristi disegni. E
creda pure il sig. Bembo che quella mac-china burocratica che egli

pensa amplificata da noi
, quel Manuale ch' egli ci dimanda qual

sia, quegl'inconvenienti ch'egli fovtunatamente ignora, non son cose

descritte di mera fantasia
;
ma cose vive, cose reali, esistenli tali

quali in certi Asili, che lo scrittore di quegli articoli avea visitati,

esaminati e studiati, e cui s'astenne di nominarc, per non cangia-

re la questione generale di principii in questione di luoghi e di per-

sone. Posto cio e naturale in noi la mcraviglia del vederci dal ch.

Autore citati come contradittori; e non sappiamo spiegar questo fat-

to altrimenti che supponendo cosi immuni da difetti gli Asili dlnfan-

zia conosciuti da lui
,
e cosi improbabili nell

1

opinione di lui gli alirl

viziati da quei difetti, die egli fu indotto a credere la noslra accusa

ingiusta perche senza fondamento.

Dopo questa cosi franca dichiarazione di cio che a noi dispiacque

nel libro del sig. Bembo, potranno i nostri lettori intendere la since-

rila dellelodi, che non oslante queste note meritaim tal lavoro. Es-

so, ristringiamo qui le doti indicate nel corso di quest' articolo, esso

per lo spirito cattolico ondc e tulto informalo, per la retta dollrina

sociale che propugna, per la pienezza delta maleria die tratta, per

Fordinc prescelto, per Findipendenza dei giudizii, i>er Tequila della

critica, c per Fopportunita dei consigli c uno dei migliori libriintor-

no alFescrcizio della carita cristiana die sieno uscili alia luce. Pos-

sa esso senIre di stimoloinsiemc, e di modcllo alle altrc citla d'l-

talia
;
le quali se hanno lino ab antico ana tal dovizia di caritatevoli
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istituli, die nessun'altra nazionc pu6mettersiloroalparagone,man-

cano per la piu parte cf'uno storico fedele cd imparziale clie faccia

conoscerc al di fuori do die sa creare la carita
,
e stimoli al di

dentro a progredire sempre neiresercizio dima si divina virtu.

III.

Cenni suUhtituto dei Sordi muti dello Stato Pontificio, esistente in

Roma presso k Terme Diocleziane. Roma 1858. Tipografia di

Filippo Cairo.

Regolamento interno dell'Istituto dei Sordi muti in Roma. Ib.

Di quest! due piccoli libretti non possiamo dare miglior contezza ,

che compendiandone pei sommi capi il contenuto. Cosi faremo cono-

scere in die modo siasi praticamente data in Roma una soluzione a

quel problema, die in altri Stati e ancora rimasto in quistione : co-

me doe debbasi provvedere alia educazione di tutf i sordi muti.

Roma fu la prima citta d
1

Italia ch
1

ebbe scuola pubblica di sordi

muti. Essa fu aperta nel 1784 dal sacerdote Tommaso Silvestri
,

il

quale ne avea dall'ab. de FEpee appreso il metodo. Nel 1841 furo-

no le scuole dei sordi muti cangiate in Convitto nell'Ospizio di San-

la Maria degli Angeli ,
e vi erano ammessi a tenue pensione men-

sile
, supplcndo al resto delle spcse TErario pubblico. Lo scorn-

partimento dei maschi fu direlto da ecclesiastici secolari: quello

delle feminine dalle Suore di Nostra Signora del Monte Calvario. Ne

fu assai benemerito protettore TEmo Card. Brignole; e il regolamen-

to da lui sancito nel 1844 produsse buoni effetti. Succeduto non ha

lungo tempo al Brignole nel Protettorato di quel Convitto TErno

Card. Paracciani Clarelli, volse le piu zelanti e amorevoli sue cure

a pro di quegFinfelici, e promosse dal paterno animo di SuaSantita

tali riforme, che puo a ragione quell
1

Istituto dirsi novamente cosli-

luito. Giova accennar qui le basi di queste riforme, si perche posso-

no in altri Stati servire di esempio, e si perche vi troviamo un'auto-

revolissima conferma a quei principii da noi professati, allorche trat-

tammo delVeducazione dei sordi muti.
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Per prima aim principalissima eosa atlunquc i'u posto il principio

die tutti i Sordi mati del due sessi nella Stalo Pontificio
1 debbo-

no riccvere educazione e istruzione in quel Convitto, purche non sie-

no o ebeti o mal.sani, pci quali sonovi manicomii e ospedali. Quindi

si dilato la fabbrica in modo die fosse capace di accoglierli; si mol-

tiplico il numero dei maestri e degli assistenti
,

si fisso una rendita

certa e sufficicnte pel convenevole mantcnimento. Ogni provincia

dello Stato concorre annualmente con sc. 3.66 per ogni 1,000 ani-

me ; salvo il diritto airamminislrazione provinciate di rivalersene o

sopra le famiglie dei Sordi muti se sono possidenti, o sopra iComuni

se le famiglie sono povere. Al reslo dclla spesa necessaria al Convitto

supplisce FErario pubblico, e a tale scope noi abbiamo trovata nella

Tabella preventiva pel 1859 stanziata la somma di ^ 3,698. Con

tal sistema Feducazione del sordo muto non e posta in dubbio
;
e il

gravame ne cade sopra chi deve ragionevolmentc tollerarlo. Questo

fatto pone immcdiatamenle lo Stalo Pontificio sopra qualsivoglia al-

tro, quanlo a tutela e cura di quegli infelici.

In secondo luogo fu in parte confermato, in parte migliorato Fan-

damento interno delF Istilulo. Eccone i punli principali. L'ela abile

per F ammissione e tra i 12 e i 16 anni : ne prima ne dopo, pcrche

F esperienza dimostra die vi si sprecherebbe il tempo intorno. La

dimora nel Convitto e fissata al minimum di sei anni, come regola ge-

nerale : si prolunghera per clii ne abbia bisogno.

L'istruzione ed educazione religiosa e compiuta. II catechismo e

insegnato periodicamentc: lepreghiere ed ilRosario in comunc ogni

giorno: Fislruzione morale una volta la seltimana: i santi Sacrament!

della confessionc e dclla comunione due volte ogni mcsc. L'istruzio-

ne lelleraria consiste nella lingua ilaliana, nella calligrafia, ndFarit-

metica, negli elementi delle Ire slorie (la sacra, kprofana, la natu-

rale) , nella geograFia. 1 Sordi muli delle classi piu agiatc possono ave-

re allre scuole a loro conto invece delle arli e de'meslieri, die agli

altri s'insegnano. Questi pei maschi sono il disegno, la plastica, la

1 La Provincia di Bologna viene esclusa, perche possiede un Gonvitto

per i suoi Sordi muti.
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seultura
,
c qudli del sarlo, del cal/olaio, del tornitore, del lalegna-

mc, dclVcbanisla e del ferraio
;
e per le femminc

,
oltre le Industrie

donneschc, le arti della sarta
,
della ricamatrice e della fiorista.

L7 orario e distribuito per modo die toccano alia scuola ore 3 V2 ,

alle arti e ai mestieri ore 4, alia refezione e allaricreazioneoreSYj,

al sonno ore 9. Nella disciplina interna i castighi, volti piu al cuore

die al corpo dei fanciulli
,
sbanditine i troppo afililtivi : dati liberal-

mente premii alia diligenza, airingegno, alia buona condotta: la vi-

gilanza continua di nolle e di giorno, ma paternamente soave: diver-

timenti non a distrazione ma a giuslosollievo, e corroboramento: nu-

triraento sano e abondanle 1 : assislenza affettuosa nelle infermita.

Presiede airistitulo un Cardinale, die al presente e V Emo Cla-

relli, al cui zelo devesi il nuovo organamenlo. Gli ecclesiaslici cura-

no i masdiie sono divisi in tre categoric: un direttore col suo \1ce-

direttore, quattro maestri, quattro assistenti, oltre gFinservienti e i

maestri d'arte che sono semplici laid. Le suore di N. S. del Monle

Calvario curano le femmine esono una direttrice, una \ice-direttrice,

cinque maestre, una conversa, e all'uopo per aiuto alcuna delle sor-

de mute piu provelte nell'ela e neiristruzione.

Qucsta nei sommi capi e la soslanza si della bre\e Sloria
,

si del

Regolamento che abbiamo annunziato. Noi ci siam molto consolati

nel leggerli , percke vi abbiam trovalo la causa di quest! poveri

Sordi muti vinta oramai per tale nuova spinta. Fin dal secondo se-

mestre del 18o8 fu posto in pieno atto questo ordinamento, e ne fu

dato avviso ai singoli Communi. Gli effelti oltenutisi corrispondono

alle mire avute, e ai mezzi disposli. Gia dicemmo come il S. Padre

si degnasse di coronare la sua opera con una amorevolissima visita

falta alFuna e all'altra parte del Convitto
;
nella qua! visita osservato

che ebbe ogni cosa manifesto la sua piena soddisfazione a quanti

erano concorsi ad organizzarlo c ad cffetluarlo. In memoria dei be-

neficii comparliti dalla Santita Sua a questa istituzione fu dalFEmi-
j>

1 Pranzo ordlnario: Minestra, piatto caldo e frutta, pane, vino. Cena:

Minestra od insalata ed un piatto caldo. Colezione-: Pane e companatico.

Le feste qualche cosa di piu secondo le solennita. otofm
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nentissimo Card. Clarelli posto al S. Padre un busto in marmo
;

e la

seguente iscrizione
, scolpitavi sotto

,
ricorda tutti i miglioramenti

piu sostanziali, die noi gia riferimmo.

PIO . IX. PONT. MAX.

AVCTORI , ET . STATORI . FAVSTITATIS . PVBLICAE

QVI . SAPIENTISSIMIS . LEGIBVS . LATIS

CONSVLVIT

SVRDIS . MVTIS

RELIGIONS . ET . ART1BVS . PROBE . INSTITVENDIS

EOSQVE . E . SttiGVLIS . PROVINCIIS

HAS . IN . AEDES

MVNIFICENTIA . EIVS . LAXATAS . EXCVLTAS

COLLEGIT

VTQVE . RATVM . FORET . BENEFICIVM

CENSVS . CERTOS . ADTRIBVIT

MCOLAVS . PABACCIANI . CLARELLI . CARD.

PRAESES

EFFIGIEM . GRATI . AKIMI . TESTEM

DEDICAVIT

AW. MDCCCLVIII.

(Antonio Angelini d. C. d. G.).

II fin qui riferito sara per tutto il mondo cattolico stimolo efficace,

per provvedere alia educazione dei sordi muti, senza la quale essi

non potranno, ordinariamente parlando ,
dallo stato d

1

abiezione, in

che li gilto la sventura, assorgere alia qualita di buoni cristiani e

d' utili ciltadini. Lo zelo sacerdotale comincio 1' opera dell
1

educarli

ed istruirli : Tesempio di un Pontefice si benefico la compia col-

restendere a tutti cssi questa educazione.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 50 Aprile

I.

COSE ITALIANS

STATI PONTIFICI 1. Settimana Santa 2. Concision) segreto 3. Libri proi-

biti 4. II S. Padre a S. Agnese 5. II S. Padre a S. Clemente 6.

Tabella preventiva per Tesercizio del 1859 7. Strade ferrate 8.

Morte del Principe Rospigliosi 9. Avviso del Generate Gonte di Goyou.

1. La solenne cerimonia della domenica delle Palme, le commoven-
ti funzioni della Settimana santa, e le liete festiyita della Pasqua, eb-

bero luogo quest' anno in Roma nella cappella Sistina e nella basilica

Yaticana colla solita pompa e frequenza di popolo di ogni paese. La folia

fu al solito straordinaria per la solenne benedizione papale. A queste
sacre funzioni assistettero pure in separate tribune quando tutti e quando
alcuni dei seguenti Principi stranieri abitanti ora in Roma ; cioe la regi-

na Maria Cristina di Spagna, il principe di Galles, il principe Giorgio
di Mecklemburgo Strelitz, coll' augusta sua consorte la granducbessa Ca-

terina di Prussia, e i Principi Romanowski di Leuctemberg. La sera il po-

polo accorse allo spettacolo dell' illuminazione della basilica Yaticana
;
e

la sera seguente alia girandola che s'incendio sul monte Pincio. Al qualc

spettacolo assistettero pure nella loggia dell' Eccell. Senatore di Roma il

Re e la Regina di Prussia
,
e gli altri predetti augusti Principi e Priu-

cipesse.

2. La Santita di nostro Signorc ha tenuto, il giorno 15 Aprile, nel pa-
lazzo Apostolico Yaticano, il Concistoro segreto, nel quale, giusta il co-

stume ha chiuso la bocca all'Em. sig. Cardinale di Pietro creato nel Conci-

storo dei 19 decembre 1853, e pubblicato in quello dei 16 giugno 1856.
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Quindi ha proposto la Chiesa cattedrale di Funchal nell'Isola Madera
di Portogallo, per Monsig. Patrizio Saverio de Moura traslato clalla Sede
diS. Giacomo di Capoverde; di Yiseu in Portogallo, per Monsig. Giu-

seppe Saverio Cerveira e Souza traslato dalla Sede di Beia; di Nitria in

Ungheria, per Monsig. Agostino Roskovanyi traslato dalla Sede di Yac-

cia; di Pasto nell'America Mcridionale recentemente eretta da Sua San-

tita, per Monsig. Giuseppe Elia Puyana traslato del Yescovado di Cara-

dro in partilms ; di Yaccia in Ungheria, per Monsig. Antonio Giuseppe
Peitler

;
di Saudomir in Polonia, pel R. D. Giuseppe Michele luszynski;

la Chiesa vescovile di Camaco, o Chemach in partibus, pel R. D. Giu-

seppe Maria Barrutia
, Deputato ausiiiare di Monsig. Francesco Garcia

Pelaez Arcivcscovo di Guatimala; di \Tmtideinpartibus, pel R. P. Fr.

Gianfelicc di Gesii Zepeda, del yen. Ordine de'Minori Osservanti di S.

Francesco, Deputato ausiiiare di Monsig. Francesco Garcia Pelaez, Arci-

vescovo di Guatimala; di Tranopoli, o Traianopoli in part-ibis, pel R. D.

Giovanni Giuseppe marchese d'Aycinena.

Dopo cio Sua Bcatitudine ha manifcstata la elezione dei seguenti Ye-

scovi fatti per organo della Sagra Congregazione di Propaganda Fide,

dall' ultimo Concistoro fino al presente.

Per la Chiesa arcivescovile di Halifax nella nuova Scozia, Monsig.
Tommaso Lodovico Connoly promosso da S. Giovanni nell' America Set-

tentrionale
;
di Port d'Espagne nelle Isole della Santissima Trinita, depu-

tato Amministratore Apostolico Monsig. Giacomo Etheridge Yescovo di

Torone, e Yicario Apostolico della Guiana Britannica; di Chicago nel

territorio Illincse, negli Stati Uniti di America, Monsig. Giacomo Duggan
gia coadiutore di Monsig. Arcivescovo di S. Louis, traslato dal Vescova-

do di Gabala in partibus ; di S. Paolo di Minesota negli Stati Uniti di

America, il R. P. Tommaso Grace del yen. Ordine dei PP. Predicatori

di S. Domenico; di Marcopoli in partibus, il R. P. Giacomo Whelan

del yen. Ordine dc'PP. Predicatori di S. Domenico, deputato coadiu-

tore di Monsig. Riccardo Pio Miles Yescovo di Nashville; di Rafanea in

partibus, il R. P. Giacomo O'Gorman, Priore della Congregazione dei

Trappisti presso Dubuque, deputato Yicario Apostolico di Nebraska nel-

rAmerica Settentrionale
;
di Adelaide nell' Australia, il R. P. Patrizio Bo-

naventura Georghegan, del yen. Ordine de'Minori Osservanti di S. Fran-

cesco, di Brisbane in Australia recentemente eretta da Sua Santita, il

R. D. Giacomo Quinn; di Artuin nell'Asia, di rito Armeno, il R. D. An-

tonio Hallagi; d'Hispahan, di rito Armeno, il R. D. Giovanni Zadighian.

Quindi Sua Santita, haaperto, secondo il consueto, la boccaall'Em. sig.

Cardinale Di Pietro.

In seguito si e f'atta a Sua Beatitudine Tistanza del sagro Pallio per la

Chiesa metropolitan di Leopoli di Rito Armeno a lavore di Monsig.

Gregorio Michele Szymonowich ;
e per la Chiesa di Rennes, recentemen-

te eretta in Metropolitana, a favore di Monsig. Goffredo Saint-Marc.
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.In fine, il S. Padre ha assegnato all' Em. sig. Cardinal Di Pietro il

titolo Presbiterale di s. Giovanni a Porta Latina.

3. Sono stale poste novellamente all'indice dei libri proibiti le opere

seguenti. .-,*'**

Le Livre dc Job traduit de Ulebreu
, par Ernest Renan membre de

i'lnstitut.

J. Michelet, VAmour.

Dictionnairc des coneiles par Alletz; nouvelle edition augmentee d'une

analyse historique et critique des conciliabules nationaux, tenus par les

constitutionnels, en 1797 et 1801 parTAbbe Filsjcan. Donee corrigatur.

P. Enfantin 1858. -IL Saint-Simon 1813. Science delTIomme, Phy-

siologic Religieuse.

La mia opinione intorno alia Teandria di Maria Yergine e della Chiesa

Cattolica per Francesco Lavarino. Auctor laudabiliter se subiecit, et opus

wprobavit.
Die speculative Tbeologie des h. Thomas v. Aquin; etc. sen: Specula-

tivaTbeologiaS. Tbomae dc Aquino, Doctoris Angelici, in suis praecipuis

lineamentis systematice exposita a Doctore Joan. Nep. Paulo Oischinger.

Die Christliche Weltanschauung in ihrer Bedeutung fur Wissenschaft

imdLeben, i. e. Mundi Contemplatio Christiana in sua relatione ad dotri-

nam et vitam, auctore Doct. Lcopoldo Trebych. Yindobonae 1852. Deere-

to Per. V. Auyusti 4838.

Katholisches Andenkenvon Thomas Braun PriesterzuHolzkirchen Bi-

sthuin Passau; latine vero: Memoria cathoiica auctore Thoma Braun Sa-

cerd. Holzkirchens. Dioec. Passavien. Deer, eodcm.

4. II giorno 12 di Aprile la Santita di X. S. recossi il mattino a S.

Agnese i'uori le mura, dove, dopo alcune soavi e commoventi parole, di-

rette agli astanti, dispense colle sue mani la santa Comunione ai Canoni-

ei.Regolari Laterancnsi, a varii fedeli, ed agli alunni del Collegio di Pro-

paganda che eransi cola avviati processionalmcnte di buon niattino coi

loro superiori , secondo la promessa fatta di rendere pubbliche grazie a

Dio per essere stati salvi dal pericolo corso il 12 Aprile del 1855. II S.

Padre visito poi il luogo della memoranda catastrol'e ora in tutte le sue

parti ornato ed abbellito. Nelle ore pomeridiaue, per ciira dei RK. Cano-

nici Lateranensi cui la driest appartiene, lueantato il Te Deum, cui assi-

stettero la Regina Maria Cristina di Spagna e gli EmJ ; Gardihali d' An-

drea, titola-e della Basilica, e Mattei. =

5. II giorno 18 di Aprile il S. Padre recossi alia Basilica di S. Cfemen-
te dove, ricevuto dal R-. P. Giuseppe Mullooly, priore del Convento dei

PP. Domenicani della provincia d'lrlanda, cui e data incustodia 1'insigne

basilica, dopo orato dinanzi al SS. Sacramento, voile visitare cio che

d'importante si osserva nel tempio c poi discehdere nell'antica basilica,

die la commissione di archeologia sacra, eccitata dalle ture di S. Santita,

erieIV,vol.II. 23 50 Aprile 1859
'
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rcstitui ora alia luce dopo tanti secoli. La scoperta consiste fmora in

una navata laterale lunga 159 palmi romani
,
sette colonne tutte in pie-

di, ayanzi di pitture, frammenti d'antico payimento di epoca constauti-

niana ,
ed un' iscrizione sepolcrale trovata neH'antico portico e segnata coi

consoli Orso e Polemic, cioe dell' anno 339. II S. Padre lascio, partendo,

generosa sovvenzione agli operai e larga elemosina ai poveri.

6. E stata pubblicata pei tipi camerali la Tabella preventiva gene-
rale per 1'esercizio del 1859. A formarla si tiene quest' ordine. Si riu-

niscono presso il Ministero delle Finanze le tabelle preventive pre-

sentate dai Minister! e dalle Direzioni speciali, e formatasi con questi

element! la Tabella generale, si sottopone all' esame del Consiglio del

Ministri. II risultamento di questo esame costituisce la Presunzione dell

Amministrazioni. Questa presunzione viene presentata alia Consulta di

Stato per le Finanze
,

costituita dai deputati di ciascuna provincia ,

da alcuni deputati per la Camera Apostolica. La Gonsulta di Stato esa-

mina la detta presunzione ,
la discute, e dove occorre la moditica, e

cosi forma quella che dicesi Proposta delta Consulta di Stato. Fatto

quest' esame, si porgono all' approvazione del S. Padre si la Presun-

zione delle Amministrazioni, e si la Proposta della Consulta di Stato.

Noi daremo qui la Tabella preventiva generale secondo questi stadii di

presunzione, di proposta, e di approvazione.

La prima cosa che deesi osservare si e die la Tabella preventiva

chiudesi con un avanzo attivo di sc. 183,507 ;
e seallespese vogliasi

aggiugnere anche il ibndo di riserva, ravanzo attivo sara di sc. 83,507 :

risultato sodisfacentissimo
, perche. questo avanzo, non essendosi olti

nuto con aumentare le gravezze pubbliche, e indizio di buona ammini-

strazione dalla parteMi chi regge le Finanze dello Stato, e di cresciuta

prosperita dalla parte della popolazione.

La seconda osservazione cade sopra il conto in che dai Governo pon-

tificio si tenne quest' anno, come sempre per lo addietro, il parere della

Consulta di Stato per le Finanze. L' approvazione data da Sua Saiitita.

non si differenzia dalla proposta della Consulta, che per soli sc. 5,445

aggiunti alle spese nel Ministero delle armi; e questa agghmta cade

sulle gratiticazioni e medaglie da concederc ai militari, sulle provvi-

denze sanitarie pei varii corpi, sul materiale dell' artiglieria, e per soli

100 scudi sul culto.

Osserviamo in terzo luogo che, paragonando la tabella preventiva del

59 con quella del 58
, pubblicata da noi altre volte ,

nella maggior

parte delle Ammiiiistrazioni (Dogane, Poste, Zecche, Titoli speciali, In-

lenio, Comiuercio, Lavori pubblici) si sono quest' anno ottenutio rispar-

inii maggiori nolle spcse, omaggiori introiti. Ese questo progredimento

si prospero si fosse potuto estenderc a tutte ugualmente, 1'avanzo at-

tivo sarebbe assai maggiore. Siccome pero, per la maggior parte, le

cagioni die hamio cio impedito quest' anno non sono costanti, cosi vi
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ha luogo a sperare miglioramenti ancora piii notevoli per le finanze Pon-

tificie nel yenturo anno
, quante yolte pero le condizioni dell' Europa

non vengano a disturbare il pacifico corso degli affari.

Ecco ora la tabella, compilata sopra la stampa dinanzi delta, sop-

primendone pero le frazioni per comodo della nostra impressione.

TABELLA PREYENTIYA GENERALE
PER L' ESERCIZIO 1859.
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7. II giorno 12 di Aprile cbbc luogo, in forma private, rinaugurazionc

della strada ferrata da Roma a Civitavecchia. La sacra cerimonia fu com-

piuta da Monsignor Ligi Bussi, Arcivescovo di Iconic, Yicegerente di Ro-

ma; dopo la qualc parti il convoglio degli invitati, faccndo ritorno la se-

ra con molti viaggiatori. II giorno seguente cominciarono le corse pei

viaggiatori, secondo 1'orario pubblicato per cura della societa.

8. II giorno 5 di Aprile, il Principe D. Giulio Cesare Rospigliosi Palla-

vicini, nato il 25 Novembre del 1781, cesso di vivere in Roma in mezzo

a' conforti di quella religione che egli in vita avea si piamente praticata.

Daremo altra volta alcuni cenni biografici di questo compianto signore.

9. Essendosi fatte udire in Roma, in due diverse circostanze di gran fol-

ia di popolo, alcune poche voci atte pero a turbare 1'ordine e la pubblica

quiete, il Generate di divisione, Conte di Goyon, pubhlico il seguente av-

viso: Alcune dimostrazioni pacifichc ma pubblicbc hanno avuto luogo,

Qualunque possa esscre la nostra simpatia per i sentimenti che sono stati

espressi, noi non possiamo permcttere che si rinnovino. Ogni dimostra-

zione pubblica e un attentato diretto a turbare 1'ordinc, qualimque sia la

bandiera, o il motive ch'essa prcnda, e ne derivano sempre misurc di-

spiacevoli per coloro che nc sono vittime. La legge vieta tutti gli attrup-

pamenti, ed ingiunge che al bisogno siano dispersi colla forza. Posto qui,

per ordine dell'Imperatore, per aiutare il Yenerabile e Venerato Ponte-

fice e facilitare al sno Governo il mantenimento dell'ordine, io devo, co-

me Comandante la forza pubblica, fare osservarc la legge. Questo do-

vere, per quanto penoso esso sia
,
noi sapremo compierlo in ogni circo-

stanza. Ma io conto sopra lo spirito si intelligentc e si saggio della popo-

lazione romana per I'adempimento piu facile .

STATI SARDI (Nostra corrispondcnza). 1. La Guerra 2. Preparalivi e di-

sposizioni 3. Una Loggia massonica in Mzza i. Convocazione del-

la Camera dei Deputati 5. I? ultimatum austriaco.

1. Yi scrivo in mezzo alle prime voci di guerra; la quale, da principio

tanto detestata in Picmonte, e omai creduta il minor male. Imperocche da

un mese e piu noi viviamo nello stato d'incertezza, che e il pessimo di

tutti. Ad ogni momento vien fuori la diceria che gli Austriaci stanno per

piombare in Torino, ed e un timore universalc. E se cio accade riguardo

alia capitale, pcnsatc che sara ne'pacsi di confine ! In Novara gli abitanti

passarono insonne la nottc del 18 di Aprile, perche paventavano un'in-
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yasionc. Da Voghcra c da altre citta molte famiglie emigrarono. Molti

agricoltori tralasciarono in quest' anno di coltiyare i campi e gettare

le semcnti
, giacche dicevano che gli cserciti combattenti ayrebbono in

qualunque caso mandate a male ogni cosa. La nostra condizione politica

e tale che richiede o una guerra regolare, o una rivoluzione. Posti a que-

sto bivio
,
yei yedete che la guerra regolare diyenta un benefizio.

2. All' ultimo prestito di cinquanta milioni si die fondo ben presto;

ed ora si parla d' un nuoyo prestito di cento milioni. Ma contrarlo

fuori non e possibile ; giacche i banchieri non hanno ora confidenza,

ed impongono durissime condizioni. Ney'ha speranza di poterlo otte-

nere yolontariamente neH'interno, sia perche il numerario manca, sia

perche ya scemando quel desiderio, un po' troppo largamente soddis-

iatto, di ayere cartelle del Debito Pubblico. Laonde si yuol ricorrere

all'estremo ripiego che abbiauo in pronto i governi nelle gravissime

circostanze in cui yersiamo; intendo dire ad un prestito forzato. II

Ministero, fattisi dare dal Parlamento pie.ni poteri per proyyedere a tutte

le circostanze, pubblichera il nuoyo prestito, ed altri proyyedimenti,

tra i quali e, come diro qui sotto, la sospensione della liberta della stam-

pa. Questa sospensione non mutera di molto la condizione presente del

giornalismo conseryatore.

3. Molte yolte s'era detto che il Piemonte troyayasi ingombro di societa

massoniche, e non s'ignoraya come esse tenessero le loro adunanze in To-

rino e nelle principali citta dello Stato. Ma nessuna loggia ayea ancora osato

di presentarsi al pubblico col nome della framassoneria. Dayasi a queste

societa un altro titolo; edora si chiamayano di mutuo soccorso, ora asso-

ciazioni nazionali, e yiadicendo. Ma ultimamente comparye in Nizza dima-

re una loggia intitolata La Filantropia ligure, che ha il suo presidente, il

suo yuardasigilli e il suo ospitaliere. Essa indirizzo. sotto la data del 7

di Aprile 1859, una lettera al sindaco di Nizza, doye dice di non contare

che alcuni mesi d'esistenza, ed offre al sindaco, per le famiglie dei contin-

genti chiamate sotto le armi, un' elemosina di cento lire.

4. La Camera dei Deputati, sospesa da due settimane per mancanza di

lavoro, yenne straordinariamente conyocata pel 23 di Aprile, e si raduno

a mezzodi in circa. Dopo letto il processo yerbale dell' ultima seduta, un

segretario lesse il seguente disegno di legge in mezzo a grande attenzio-

ne dclle tribune affollatissime.

Art. 1 . In caso di guerra coll'Impcro d'Austria il Re sara investito

di tutti i poteri legislativi ed esecutiyi, c potra, sotto la responsabilita
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ministeriale, fare, per semplici decreti reali, tutti gli atti necessarii alia di-

fesa della patria e delle nostre istituzioni.

Art. 2. Rimanendo intangibili le istituzioni costituzionali, il Govcrno del

Re, durante la guerra, avrala facoltadi emanaredisposizioniperlimitare

provvisoriamente la Jiberta della stampa e la liberta individuate.

Letto questo disegno di legge, alzossi il Cavour e lesse un discorso in

cui, fatta una breve relazione delle trattazioni diplomatiche, disse che il

rappresentante dell'Inghilterra a Torino, d'ordine del suoGoverno, aveva

officialmente annunciate al governo sardo che 1' Austria aveva deter-

minato di rivolgere al Pienionte un inyito diretto a disarmare, chie-

dendo detinitiva risposta nel termine di tre giorni . Aggiunse pero che

ieri (22) ad ora tarda giimse indirettamente notizia che 1'Austria indu-

giaya a compiere il divisato inyito al Piemonte . E benche quell
1

intima-

zione non ayesse ancora ayuto luogo, pure il Governo chiedeya i pieni

poteri, secondo il disegno di legge gia letto alia Camera. In queste cir-

costanze, disse il Cavour, Le disposizioni prese dall' Imperatore dei Fran-

cesi
,
sono per noi

,
ad im tempo, ed un conforto ed un argomento di ri-

conoscenza .

II Ministero voile che la legge fosse discussa subito : si che il presi-

dente Rattazzi propose alia Camera di tenere una seconda tornata alle

ore tre pomeridiane. II Deputato Depretis, capo della sinistra, osservo

che non si dovea precipitare; e chiese che la tornata si differisse fino allc

ore sei. Ma la maggioranza fu per le ore tre: si che riunitasi di nuovo a

quell' ora la Camera in numero di 136 deputati, in mezzo alia folia che

avea aspettato, dopo breve relazione della giunta, approve la legge con

110 voti favorevoli, 2i contrarii
,
e due astensioni. I due che si asten-

nero furono il Conte della Margarita e il sig. DC Rosses. II Conte della

Margarita fu il solo, che prima della votazione, dicessc sopra la legge alcu-

ne gravi parole in questo senso. Non intendere lui discutere la legge :

secondo la sua opinione non potere i deputati consentire all' abolizione

delle franchigie costituzionali : ma non volendosi opporre al Ministero,

seguiva 1'esempio che nel 1849 avea dato il sig. Lanza ora Ministro: il

quale in simile circostanza si astenne dal votare .

La legge approvata ebbe alcunc leggieri modificazioni : giacche nell'ar-

ticolo 1. dopo impero d'Austria si pose e daranlc la mrdmma; e nell'ar-

ticolo secondo le parole durante la guerra furono poste dopo prowi-

soriamente.
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Tutto cio accadde in Torino prima chc fosse ricevuto Finvito luTiciale

del disarmo per parte delFAustria.

5. Ma lo stesso giorno 23 era giunto a Torino, verso il mezzo giorno

un dispaccio elettrico da S. Martino Ticino, die annunziava essere par-

titi, col sesto conYOglio della strada ferrata di Novara per Torino, il Ca-

valiere Ceschi di S. Croce ed il Barone Ernesto Kellersberg: dei quali

F ultimo era incaricato di uua missione del Govemo austriaco presso il

Governo sardo. II convoglio, che doveva giimgere ad un'ora e tre quarti,

tardoFino alletre, pei molti materiali che doveva trasportare dalle stazio-

ni piu vicine ai conFmi
;
dalle quali furono pure ritirate le macchine ed i

carri. Molta gente aspettava in Torino quei due ufficiali, dei quali il Ce-

schi e Intendente Generale dell' esercito ed il Kellersberg e Yicepresiden-

te della luogotenenza della Lomhardia. Quest'ultimo fu ricevuto alle cin-

que e mezzo dal Conte Cavour, a cui fu presentato dal Conte Brassier di

S.Simon, inviato prussiano in Torino. La sua missione era appunto quel-

la di presentare F ultimatum del Conte Buol, che chiedevail disarmamen-

to e il licenziamcnto dei volontarii dentro tre giorni, e riteneva il riFiuto

come dichiarazione di guerra.

Non vi e dubbio chc non si risponda all' ultimatum con un riliuto : e in

tal caso le ostilita saranno tra breve cominciate. Intanto il 24 fu ordinato

con decreto reale la chiusura dei corsi universitarii in Tcrraferma: le tor-

nate della Camera sono sospese fino a nuovo avviso del presidente : un

avviso del Sindaco di Torino invita i proprietarii di muli e di cavalli a

yenderli al Governo. Le truppe partono da tutte le direzioni verso i con-

fmi. Insomma,mentre vi scrivo, siamo alia vigilia della guerra; la quale,

quando si leggera questa mia lettera, avra probabilmente fatto gia qual-

che passo.

Mentre finisco la lettera vedo nei fogli genovesi che, verso le ore otto

matntine del 26 stavano in vista del porto di Genova le navi francesi che

recavano le truppe inviate in nostro aiuto dalF Imperatore Napoleone.

BERGAMO (Nostra corrispondenza) . Le Mission!.

Non debbono passare inosservate le Missioni che si sono fatte nella

Biocesi di Bergamo, nell'occasione del Giubileo dell'anno 1858, che, per

grazia speciale del sommo PonteFice, fu per noi prorogate a tutto il Feb-

braio 1859. II zelante Yescovo di Bergamo, Mons. Pietro Luigi Speran-

za, in una bellissima pastorale, che in quella con^iuntura indirizzo al Clero
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ed al popolo, diccva: lo spcro di yedere in qucsta occasionc rinnoya-

to ncllc paiTOcchic dclla mia citta e diocesi lo spettacolo cosi edificante

e salutare delle sacrc Mission!. Quci parrochi specialnientc die, da lungo

tempo, non procurarono al loro popolo un si grande e si utile beneficio

non lasceranno al certo trascorrcrc in vano questa occasione .

Tutti fecero a proya di rispondere alia yoce del loro Pastore
;
in guisa

die, quasi in ogni parrocchia e in ogni yillaggio di questa nostra Diocesi,

che comprende ben 333 parrocchie, fu fatta una straordinaria predicazio-

ne dove di otto, doye di dieci e doye eziandio di dodici giorni. Anzi in

quasi tutte le parrocchie si yollero aycrc formali missioni di quattro ed

anche di cinque predicatori, che alternatiyamente predicavano.Ne fu mal-

ageyole il troyare sacerdoti pronti e idonei
;
anche perch e la Diocesi di

Bergamo fu semprc ricca di suoi missionarii
;
risuonando tuttavia cari a

noi, e pregiati anche fuori, i nomi dci Mozzi, dei Greppi, degli Agazzi,

dei Passi, dei Benaglia, dei Tomini, dei Merloni, dei Morzenti, dei Zuc-

chetti, dei Bonzi, dei Fenaroli e d'altri illustri. Ai missionarii diocesani si

aggiunsero parccchi di fuori, scelti dallo stcsso Vescoyo, che yolledirig-

gere egli stesso innnediatamente tultc quelle Missioni. Essi scorsero la

yasta Diocesi, annunziando dappertutto il Vangelo con uno zelo veramen-

te apostolico. I frutti delle loro fatiche risposero alia frequenza del po-

polo, che traeya d'ogni parte adudire, c furono certamente grandi e tali

da rendere paghi i piii larghi desiderii.

lo non mi stendero a toccare tuttc le particolarita di queste Missioni
;

yi diro solo che tutte le Chiese dclla Missione furono rihoccanti di popolo,

che i missionarii piacquero assai c furono scnza misura soddisfatti. Erano

state predette da taluno beffe e derisioni contro la noyita delle istruzioni

ordinatc dal Vescoyo in forma di dialogo. Ma ayyenne precisamente il

contrario
; perche quei medesimi, che da principio si e.rano dichiarati av-

versi al dialogo, doyettero riconosccrc appunto in esso il mezzo piii efli-

cace a condurre la curiosa moltitudinc ad ascoltare la parola di Dio e a

far penetrare nclla mentc e nel cuore, anche dei piu rozzi, le verita piii

astrusc della fede e i punti piu delicati dclla morale cristiana. Durantc le

Missioni in ogni luogo fu ordine e silenzio, con marayiglia degli stessi

'tbrcsticri che in quei giorni visitarono la nostra citta ;
e in ogni tempo,

ancorche le funzioni terminassero ad mi' ora molto avanzata, fu compo-
stezza e tranquillita. L' opera dei missionarii fu dunque fruttuosissima e

talc che io credo, che in una condiziono regolarc di cose, le sole missioni,

ogni dieci anni, basterebbero a toner yiyo nel cuore del popolo quei
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cristiano e quella fedc chc, pur troppo, per tantc agitazioni social!,

va ogni giorno scemando.

Lo stesso spettacolo prescntarono le Mission! in tutte le parrocchie della

nostra Diocesi. Dove che si presentassero missionarii, sia che i villaggi

fossero montuosi o dispersi, sia che cadessero folte le nevi o dirotte le

pioggc, sia che furiosi imperversassero i venti
; sempre vi era ima gran-

de folia di popolo, che attcndeva benedicendo a chi vcniva nel nome del

Signore. Lc chiese in ogni luogo furono incapaci della moltitudine, che

accorreva anche dalle parrocchie circostanti. Le inimicizie spente, o alme-

no sedate, i danni, di somme talora rilevanti, risarciti, i limghi litigi

composti, i vincoli coniugali rannodati, Ictrcsche scandalose cessate, le

grossc limosine largite ,
le conversion! dei peccatori piii ostinati ottenu-

te, furono dapertutto il frutto ordinario.

II. .

COSE STRANIERE.

OLANDA (Nostra corrispondensa). 1. II bilancio del culto cattolico 2. I!

bilancio della guerra 3. Le vie ferrate 4. II liberalismo in Olanda

5. Liberia di culto 6. Finanze 7. Cattolici nelle colonie 8. Be-

neficenze 9. Insegnamento 10. Elezioni politiche 11. Societa se-

grete 12. Giansenisti.

1 . Vi scrissi altra volta che, all'apcrtura delle Camere legislative nel pas-

sato Settembre,moltidisegni di leggc erano stati presentati: aggiungendo
che era molto difficile il determinare quale sarebbe il risnltato di questa

sessione. Ne ora posso dirvi molto di piu: giacche dall'aperture delle Ca-

mere insino alle vacanze diNatale, dopo le quali si riapersero, esse non

operarono nulla di molto rivelante. Si comincio, secondo il solito, dal Bilan-

cio pel 1859 che venne approvato. Due soli capitoli, vale a dire quello

della Guerra e del Culto, furono causa di lunghe discussion!. A molti

membri delle Camere scmbro troppo grave il bilancio pel culto cattolico;

la somma del quale ammontava a 644,801 tiorini. Essi disapprovarono

specialmentc la concessione degli slipendii conceduti dal Governo ai pro-

fessor! dei seminarii,eneinterpellarono ilMinistro del culto cattolico, chie-

dendogli se una tal concessione era stata fatta col consenso del Governo.
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II Ministro parlo in favore del hilancio del suo compartimento, e pro-

testo che y'era la piii pcrfetta concordia tra il Goyerno e i Yescovi. Fi-

nalmente il bilancio pel culto cattolico venne approyato. In quanto a me,

io non so comprendere come mai si possa troyare chi osi parlare contro il

bilancio del culto cattolico
;
mentre il Goyerno da 1'enorme somma di

1,693,053 fiorini pel culto dei protestanti, i quali sono 1,527, 168; e non

concede che 644,801 fiorini pel culto dei cattolici, i quali ascendono a

1,238,500. Molto maggiore ragione ayrebbero dunque i cattolici di la-

mentarsi, specialmente per due titoli non yoglio che qui passare sotto si-

lenzio. II primo e lo stipendio di 1,200 fiorini che si da al ministro pro-

testantedi Smirne in Turchia; il secondo e la soyyenzione di 598 fiorini

per la comunita protestante in Torino. Io non yoglio poi dedurreniuna con-

seguenza da cio che ebbe luogo nelle Camere rispetto al decreto reale dei

24 Agosto del 1824, il quale proibisce di fondare, risarcire, o atterrare

qualunque chiesa senza il consenso del re. Io so che il Ministro del culto

cattolico ha difesa la yalidita di questo decreto, per legittimare un atto

stanziato dal suo Ministero : ma so altresi che molti membri nelle Came-

re, ed alcuni rinomati giureconsulti che non sono deputati, non danno al

suddetto decreto forza alcuna di legge. Inoltre alcuni giornali, e fra gli

altri la Femlle hebdomadaire du Droit, dicono chiaro che questo decreto

reale non ha avuto mai forza di legge, e conseguentemente dey' essere

annoyerato tra quei decreti, di cui I'alta eorte non tiene yerun conto. Molti

membri hanno altamente protestato contro la tendenza che trapela nel

Ministero del culto cattolico, sospettosi com' essi sono che essa degeneri

in una Prefettura di polizia. Io non yoglio portar giudizio sopra cio; e mi

basta di daryi contezza dei fatti.

2. La somma ordinariamente stabilita pel bilancio della guerra prima

era di 10 milioni incirca di fiorini; ma da qualche anno a questa parteessa

supera i 12 milioni. A questo aumento si sono opposte le Camere. II pro-

blema che queste yorrebbero sciogliere e il seguente: Considerate lo spe-

se richieste dal nostro sistema di difesa, come troppo ingenti in paragone

delle nostre finanze, si yorrebbe un sistema di difesa piii concentrate, per

mezzo del quale le spese venissero a diminuire dasemedesime. Ma ilye-

ro problema consiste nella possibilita della cosa. Gli uni dicono, che cio e

impossibile a farsi, senza nuocere grayemente ai nostri mezzi di difesa;

altri dicono 1'opposto. Comunque sia, il bilancio yenne yotato com' e-

ra statoproposto. E sayiamente, perche, paragonando la nostra colle altre
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nazioni, non e molto quello che viene concesso al bilancio della guerra; e

poi noi abbiamo colonie oltremare, molto piii chenonaltre nazioni.

3. Le Camere trattarono poi una questione importantissima per noi,

yale a dire quella delle strade ferrate. II disegno del Ministero e gran-

dioso; e se fosse approvato ed eseguito, noi vedremmo fornito ben presto

il nostro paese di vie ferrate, le quali potrel)bero avanzare assai facil-

mente, volendo il Governo concedere per cio grand! somme, e guarentire

le rendite per niolti anni. Ma voi, lo sapete, 1' Olandese e ecouomo e pru-

dente oltremodo; ed e probabile die, per la nostra economia e prudenza, noi

niancheremo ancora per molto tempo di vie ferrate
; essendovi qui dei pe-

danti, i quali sanno abusar troppo di questa economia e prudenza olan-

dese. Sventuratamente questi pedanti sitrovano per tutto e s'intromettono

in ogni cosa, anche nelle Camere. Dimodoche quando viene presentato

un disegno qualimque di pubblica utilita, e bramato dall' opinione pub-

blica, voi vedete costoro applaudire altameute al disegno presentato ;
ma

nel tempo stesso vi trovano sempre dei difetti e si danno a proporre altri

disegni meno dispendiosi e piu prudent! . La conseguenza poi e chiara. II di-

segno proposto nou passa : e quel che dev' essere proposto non e ancora

preparato. Cio accade spesso in Olanda, e cioaccadra facilmente delle vie

di ferro, si ardentemente desiderate e d'un' utilita incalcolabile. Giaigior-

nali annunziano, che questa quistionesi trattera nel 1860. HMoniteur poi

des interets materiels, nel suo numero dei GFebbraio, mostratimore che le

strade finiranno col non farsi. lo spero che i giornali s'ingaimeranno.

i. Del restole Camere ci hanno offerti alcuni aneddoti assai curiosi.

Trattandosi,nella seconda Camera, intorno aH'insegnamcnlo, vi si fece una

dissertazione politica filosofica sopral'espressioneiL^ra/e moderate, no-

meche il Ministero presente assunse, non appena giunsealcomando.il si-

gnor Thoebecke, capo del partito liberale, sosteneya che 1' espressione di

Liberale moderate equivale a quella di mezzo liberale; e il siguor Van

Hall, Presidente del Gabinetto, cerco di dimostrarc che liberale moderate

signitica invece interamente liberale. Secondo lui la parola liberale

esprime un certo sentimento del cuore, e per conseguenza liberale mo-

derate non vuol signiticare un sistema d' idee
,
ma un sentimento del

cuore, il quale essendo veramente liberale, non ama di scorrere troppo

oltre. lo non credo che il Ministero sia stato molto contento di questa

defmizione del suo liberalismo. In ogni caso, questa ci ha spiegato

quanto sia elastica la politica del signor Van Hall. Del resto-gli Olan-

desi non sono liberall in quel senso che quasi dapertutto si suol dire.
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Noi siamo eostituzionali, cioe dimandiamo ima leale applicazione della

Costituzione, ossia della legge fondamentale.

5. Un altro caso curioso comincio nella seconda Camera, e si termino

nella prima. Trattasi d' una risposta data dal signer Boot, Ministro di

Giustizia, intorno ad una questione proposta da un Membro delle Ca-

mere, la quale senza dubbio era stata eccitata dai giornali protestanti.

Ecco come sta la cosa. Nel mese di Novembre 1856 yenne fatta una

domanda nelle Camere relativamente all' esercizio del culto ftiori del-

le chiese. Allora yennero prescntati catalogbi, i quali indicano i luoghi

nei quali e permesso una tal pratica ,
e quelli nei quali non e permessa.

Ora la processione che si fa ogni anno, gli 8 Settembre, in Ossendrecht,

yillaggio della diocesi di Breda, era annoverata nella classe di quelli

oye erano proibitc. Ciononostante la processione vi fu 1'anno passato sen-

za ostacolo di sorta. L'oratorc chiese dimque da quanto tempo il gover-

no avesse avuto dei motivi per permettere 1'uscita di questa processio-

ne? II Ministro di Giustizia ha risposto, rincrescergli molto che questa

quistione abbia dato luogo ad alcuni articoli di giornali, che si occu-

pano di portare la liaccola della discordia
;
c la cosa dispiacergli tanto

piii, perche e di si piccola importanza. Narro che dopo 1' interpellanza

fu esaminato doye erano permesse le processioni. Nello stesso tempo

il suo collega pel culto cattolico trovo che la processione era stata per-

messa prima della reyisione della legge fondamentale. E se essa decreto

che le processioni continuassero pure a farsi in que' luoghi, nei quali

soleano farsi prima della reyisione, questo diritto doyeva essere con-

seryato, e non vi si poteano opporre ostacoli, ncanchc indirettamente.

II Ministro aggiunse spiacergli molto il vedere sorgcre cosi frequen-

temente controversie di religione, nelle quali si dimentica soventi il

primo comandamento della religione, che e la carita.

II discorso del Ministro fu accolto con applausi, e compi la sconfitta

che avea gia ricevuta il partito reazionario, e dell' agitazione dell' Apri-

le 1853
; giacche in piene Camere il Ministro ha disapproval e ri-

gettati i giornali di questo partito, cd anzi il partito stesso; men-

tre niuno dei suoi fautori oso zittire contro. Ecco dunque il partito

dell' agitazione d'Aprile sepolto, almcno per ora. Esso diede pero anco-

ra l'estremo soflio di vita nella prima Camera dcgli Stati gcnerali, ove

seggono i nostri grandi aristocratic! . II signorc Van Dam Van Isfelt,

gia da molto tempo Gran Mastro delle logge massoniche
, presidente

della societa segreta delta Unita, lo scopo della quale e di sostenere
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Bel paese le forze protestanti con mezzi materiali, e d' immiserire i cat-

tolici; il signer Van Dam Van Isfelt, dico, predicando il culto della

ragione, nel quale intanto e annoverata la religione cattolica, in quanto

rappresenta la carita, predico la tolleranza ai cattolici, ed ai prote-

stanti, ma specialmente ai primi. Egli protesto d' essere d'accordo col

Ministro della Giustizia rispetto a quel principio Sia resa giustizia a

chi si deve : ma disse d' essergli molto incresciuto che il Ministro,

parlando intorno alia proccssionc di Ossendreclit, avesse rimprovera-

to ad alcuni giornali, di ergcre essi la tiaccola della discordia, mentre

invece essi difendono la liberta di coscienza e i diritti di tutti. Se-

condo lui, cotesto rimprovero deve essere fatto agli organi dell'oltra-

montanismo, perche 1' oltramontano e di sua natura intollerante.

A tali proteste il Ministro della Giustizia rispose, sostenendo il discorso

prommziato da lui nella seconda Camera, ed aggiungendo non potersi

ettenerc la pace, quando una i'razione della Chiesa cristiana cerca costan-

temente di calunniare le altre, e di esporle all' odio e alia derisione del

paese. I mcmbri della prima Camera hanno accolto qucste franche parole

con un' approvazione generale.

Ecco quanto vi fu di notevole nelle nostre Camere legislative in questa

sessione. II giorno 15 Febbraio le Camere si assembrarono nuovamente,

per determinare i disegni di legge 1. intorno alle vie ferrate; 2. intorno

all' abolizione della schiavitu delle Indie ;
3. intorno alle tariffe doga-

nali; 4." intorno il potere giudiziario. In altra corrispondenza vi daro il

ragguaglio di queste discussioni.

6. II Stants-Courant, ossia Gazzctta dello Stato, ba pubblicato ultima-

mente una relazione, nella quale si die ragguaglio delle esazioni che i

prodotti dell'anno 1858 hanno procurato al Tesoro. Questo rapporto mo-

stra sempre piu che la condizione fmanziaria del paese va sempre

prosperando. E infatti, quantunque molte imposte, le cui esazioni ascen-

devano annualmente a 5 milioni di tlorini, sieno state annullate in questi

ultimi anni
; pure le riscossioni dell'anno passato ammontano a 58 milioni

e mezzo di fiorini
,
alia quale somma giammai non erano giunte. E vero

che nel 1855 il bilancio ascendeva a 59,200,000 tiorini : mabisogna con-

siderare che appunto dopo quel tempo furono abolite le imposte nella som-

ma di 5 milioni. Togliendo dunque questa somma dalle imposte general!

per 1'anno 1855, restano soltanto 54 milioni e 300 mila fiorini incirca; e

se noi paragoniamo questo risultato con quello dell'anno passato, vedre-

nio che le esazioni del 1858 hanno dato un soprappiu di 4,200, 000 fio-
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rini. Quest! risultati dimostrano che noi camminiamo nel retto sentiero e

che dobbiamo proseguire nell'opera, se yogliamo far sempre piii fiorire le

iinanze nostre.Essi sono poi tanto piu da ponderarsi perche le somme ri-

chieste dalbilancio sono state maggiori degli anni precedent! ;
e perche

1'anno passato puo considerarsi come oltremodo disfayoreyole al Tesoro

per molt! riguardi e per causa del ristagno generale degli affari. Dal die

puo dedursi la prosperita delle nostre iinanze non essere il risultato del

caso, ma il risultato d'uno stato di cose che
,
fondato sopra solide has!,

crescera sempre piii.

7. Altra volta io vi prcsentai una statistics dei Cattolici dell'Olanda, trat-

ta dai fogli official!
; oggi faro lo stesso, rispetto allc nostre colonie d'oltre

mare. Yoi sapete che di tutte le helle colonie, che noi altre volte pos-

sedevamo
,
ce ne restano ancora alcune nelle Indie orientali ed occi-

dental!. Queste colonie sono affidate ai goyernatori general! ,
assistiti da

un Consiglio; e tutto s'amministra ciononostante dal nostro ministero

delle colonie
, capo del quale e ora il signor Rochussen, antico gover-

natore delle Indie occidental!. II governo spirituale dei cattolici e affidato

a tre Vicarii apostolici , Vescovi in partibus, 1'uno nelle Indie orientali e

due nelle occidental!. Nelle Indie orientali, secondo calcoli fatti un poco

aH'ingrosso ,
i cattolici sono solamente 17 mila. Ma i registri ciyili, che

ci danno solo questa cifra
,
e probabile che non siano molto esatti

;
ed

abbiamo tutta la ragione di credere che i cattolici sono assai piu. Essi

posseggono sei chiese e sei stazioni
,
oye i niissionarii si fermano nelle

loro escursioni: in questc chiese dimorano 10 preti; ed e loro superiore

inonsignor Franchen
,
Yicario apostolico. Tutti sono stipendiati dal go-

yerno : lo stipendio del Vcscovo ascende a 6 mila fiorini
,
e quello dei

preti in servigio attiyo e di 4,200 fiorini. Le religiose Orsoline hanno una

casa in Batayia. Nelle Indie orientali yi sono due Vicariati apostolici ;

quello di CAiracao e di Suriname. II primo yiene amministrato da monsi-

gnor Nieurrindt e conta 20,788 cattolici con 11 chiese e 17 stazioni de-

stinate alle escursioni apostoliche dei niissionarii, i quali non sono che 23,

di cui 11 solamente stipendiati dal goycrno. II Vescovo ha 2,500 fiorini,

e gli 11 preti salariati hanno 1,200 fiorini per ciascheduno. A Curacao y'e

una casa di Snore della Carita ed un Scminario
,
nel quale yengono ini-

ziati al sacerdozio i giovani che, terminate il loro corso di lettere, abban-

donano la patria per dedicarsi tutti alia conversione degli schiavi. Final-

mente nel Vicariato di Suriname, piu piccolo e piu povero, yi hanno 9,000

cattolici con 5 chiese ed altrettante stazioni con 6 preti, il cui capo e mon-
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signer Scheepers, stipendiato dal governo con 3,500 iiorini, mentre del

6 preti imo soltanto ha 1,500 tiorini, gli altri neppure un soldo.

8. Yi diro ora qualche cosa della carita cristiana in Olanda
,
sia che

questa opcri per donazioni, Icgati o eredita, sia che per la pubblica assi-

stenza dei poveri. lo non vi posso parlare che delle donazioni, dei legati

e delle eredita lasciate ad opere pie dai cattolici
, poiche i protestanti

mancano di statistiche a questo riguardo. II totale ascende a 239,630 fio-

rini. Questa cifra non abbraccia le donazioni, le quali possono essere accet-

tate senza il consenso del governo, e che, come puo snpporsi per alcuui

lasciti probabili , sorpassano di molto le cifre approvate dallo Stato. La

beneficenza in sollievo dei poveri fiorisce merce 4,930 instituti dif-

ferenti; dei quali 1,482 sono istituti civili o, almeno, di natura inista;

2,846 sono istituti ecclesiastici destinati ai poveri d'una determinata cre-

denza; 602 sono istituti privati. Tutti questi istituti hanno distribuito

in un solo anno I'enorme somma di 9,296,385 fiorini a 558,361 poveri.

Queste cifre yi dicono chiaramente che la beneficenza e nell'Olanda in

pieno vigore. Paragonando insieme 1'azione della carita largita dai di-

versi istituti, ne risulta che, se la carita civile o mista ha aiutato
16

/4o so~

pra mille poveri ;
la carita ecclesiastica ne aiuto

20

/ lo ,
e la carita priva-

ta
s

/ 40
: il che prova sempre piu che la Chiesa e la vera madre dei po-

yeri. E da aggiungere che la carita ecclesiastica va ogni di piu dilatan-

dosi in Olanda.

9. Vi diedi altra volta alcunc cifre relative al nostro insegnamento, trat-

te dalle statistiche officiali. In quanto all' insegnamento superiore queste

statistiche dimostrano che v' hanno a Leida 628 studenti, a Utrecht 583,

a Groninga 218, in tutto 1429 allievi; 549 per la teologia (bene inteso,

protestante) ,
543 per il diritto, 262 per la medicina, 33 per le matema-

tiche e per la fisica, e fmalmente 42 per la tilosofia e per le lettere. Nelle

scuole di latino eneilicei vi sono 1857 allievi e 249 precettori.

Per 1'insegnamento inferiore v'erano 3425 scuole pubbliche, non con-

tando fra queste le scuole private o particolari. Gli allievi di tutte queste

scuole sono 393,951, dei quali 141,386 venivano istruiti gratuitamente.

II numero dei giovani che frequentano queste scuole si e aumentato

di 7409.

Molti membri della seconda Camera hanno insistito perche si facesse

una rivista delle leggi intorno all'insegnamento superiore e medio, e il

Ministro disse che egli dal canto suo avrebbe fatto tutto cio che poteva,

e che gia aveya preparati alcuni disegni di legge intorno air insegnamea-
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to si superiore, si iuferiorc. Egli e dcgno di lode per aver pcrfezionato

1'istruzione, benche qucsta possa ancora perfezionarsi in molti altri puntL

Bastapero che non yenga troppo migliorataenon si allarghi troppo la cer-

chia delle conoscenze necessarie ai maestri ed agli scolari, come e avvenuto

nella legge intorno all'istruzione primaria, votata nel 1856. Gli effetti di

questa legge si fanno sentire per tutto per la ingente inopia dei maestri

di scuola. E non e da mcravigliarsene ; poiche im giovane, che e adorno

di quelle conoscenze che la legge richiede, rispetto all' istruzione prima-

ria, poco inyidierauna condizione sociale come quelladel maestro di scuo-

la; condizione durissima e che appena da i mezzi per vivere alia meglio.

Con le stesse cognizioni puo benissimo darsi al commercio o airindustria

con la speranza di far fortuna. Non yi dico niente dei giovanettija mcnte

dei quali yiene sopraccaricata di cose astratte, di cui quci cervelli inco-

stanti non comprendono un iota.

10. La legge fondamentale stabilisce che perogni 4o,000 anime un mem-

bro sia inyiato alleCamcre. Ora, dopola riyista della legge fondamentaie

del 1818, la popolazione si e cosi aumcntata, che si e doyuto yenire all'e-

lezionedi 4 membri dipidperla seconda Camera degli Stati generali. Tale

elezione si fece in Amsterdam, Rotterdam, Gorcum, e Dokkum. L'aspet-

to che hanno preso le elezioni a Rotterdam c ad Amsterdam e assaisigni-

ficante. Niuno puo merayigliarsi se il partito costituzionale abbia trionfa-

to a Rotterdam. Ivi il cuore batte con maggior vivacita ela yita yi scorre

piu liberamente, che non in Amsterdam, capitale del Regno. Rotterdam

ha dunquc eletto a gran maggioranza il signor Betz, candidate costituziona-

le. La Capitale inyece propose duecandidati; Funo yero costituzionale; 1'al-

tro amico delle sette politiche che tanto nuocciono al paese : esso pero fu

questa yolta proposto sotto 1'aspetto di costituzionale. Alia prima elezione

la cosa rimase indecisa; ma il di 8 di febbraio, nella seconda elezione, la ca-

pitale rigetto 1'amico delle sette ed elesse il signor Heukelom candidate

costituzionale. A Dokkum citta della Frisia, venne eletto eziandio un co-

stituzionale^ a Gorcum citta dell'Olanda meridionale, famosa nella storia

per i martiri di Gorcum, 1'elezione del signor Giyen, capo del partito

reazionario, non e riuscita, malgrado tutte le mene fatte in quclla citta

tutta protestante; e cosi leduenostre piu grandi citta commerciali spedi-

rono alle Camcre rappresentanti yeramente costituzionali.

11. In un paese, oye yarie sono le credenze indistintamentc ammesse

dalla legge fondamentale, tutti gli abitanti doyrebbero darsi a yicenda la

"mano inpolitica e doyrebbein esso regnare tollcranza in questo senso, che
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almeno, non fosse lecito odiarc chi professa una religionc divcrsa dalla

propria. Cosi precisamente la pensano ed operano tutti i cattolici, e la

maggior parte dei protestanti, i quali generalmentc sono assennati. Yi ha

nondimeno chi non la pensacosi; e specialmentc dalle societa segretc dei

protestanti noi vediamo proclamarsi 1'opinionc contraria, come un dovero

sacro per tutti. E ci da di cio una prova un discorso tenuto dal signor

Kist, membro, nelle Universita nostre, della facolta di Teologia, e l\\-

moso editore degli Archivii della storia ecctesiastica neiPaesi BassL Eali

proclamo altamente in un'assemhlea generalc della societa Welstand tc-

nuta a Utrecht, che la vera tolleranza si trova nelle societa segretc, chc

i membri di queste societa sono i wri tollcranti. Perche i yostri lettori

possano giudicare quale sarehbe la tolleranza qui in Olanda se si mcttes-

sero in opera le idee manifestate dall'oratorc, io vi faro parola primicra-

mente del famoso suo discorso, c poi delle societa segrete in generale.

In questo discorso yeramente fanatico il professore, largamente sti-

pendiato dal Govern o, calunnia spudoratamcnte si i Cattolici si i pro-

testanti, i quali offrono il loro obolo affine di dare al professore un pin-

gue stipendio. Egli appella stranieri i cattolici: contro i cattolici royescia

1'odio dei protestanti, e diffama ed esponc allo scherno dei protestanti

Roma, il Papa e i Vescovi. Egli raccomanda la ribcllione dell'Aprile 1853,

ene prometteun'altra, inyitando i suoi uditori a imitare rammutinamen-

to di Brusselle nel Maggio ecc. ecc.,e questo egli dice un inculcare la

vera tolleranza.

In quanto poi alle societa segretc, la prima e quclla di Welstand, della

quale e presidente il teste nominate professore. Essa non e soltanto una

specie di banca per i contadini protestanti, ai quali anticipa capital! con

frutti minimi e talyolta anche senza frutto: ma difende inoltre presso i

protestanti la pretesa tolleranza, come appunto yenne insegnata dal pre-

sidente nel suo discorso.

Ma la societa Welstand non e sola a combattere per questo fine
;
che si

e affratcllata ad essa un' altra societa segreta detta Unita, la quale sotto

la presidenza del Signor Van Dam Van Isfelt, tende al medesimo scopo di

sostenere le forze protestanti in Olanda, e che egli sostiene col commer-

cio e coll'industria. Eccovi uno scopo morale con mezzi materiali. Per so-

stencrc i protestanti si grida scmpre danaro! danaro! Una banca d'agricol-

tura ed una di credilo mobile fanno di tutto per tener salve coteste forze

protestanti e per sostenere la falsa idea di una tolleranza pretesa ed

esagerata.
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Vieiie terza la societa Phylacterion, la quale non cammina con la bor-

sa del danari e con la veste del banchiere, ma con 1'abito del rivoluziona-

rio: e ima fraternita, ima convenzione. Ne si briga esclusiyamentc degli

all'ari politic] , poiche la sua missione e di solleyare le basse classi del

popolo a fine di assorbire col protestantesimo il cattolicismo sul terreno

politico. Ha insomnia un carattere demagogico.

DaH'ammutinamento poi che ebbe luogo nell'Aprile del 1853 nacque la

societa detta Evangelica, il cui scopo e, piii che altro, di convertire i

cattolici al protestantesimo per fame i yeri concittadini. Queste quattro

societa segrete s' affaticano insieme con mezzi materiali e morali per in-

culcarc ed attuare, come dicea il presidente della societa Welstand, la

yera idea della tolleranza. Quella loro tolleraiiza consiste nel sostenere i

protestanti con tutti i mezzi per immiserire i cattolici : essa yuol conyer-

tire tutti ad ogni costo, ma sopratutto i cattolici
,
contro i quali aizza le

passioni dei protestanti per separarli dai Vescoyi e da Roma. II disegno

d'intolleranza cosi concepito produce effetti funestissimi in qualche con-

trada. Cosi la societa di Welstand e dell' Unitas difendono talmente i

protestanti in alcuni luoghi co' loro banchi d' agricoltura e di credito mo-

bile, col commercio e coH'industria, da togliere ai cattolici 1'acquisto dei

mezzi di sussistenza si nell'agricoltura, si nel commercio e neH'industria.

Fortunatamente dal Phylaeterion ossiadalla societa democratica non e

tanto il male che ne deriya, essendo 1'olandese poco simpatico della de-

magogia. Lo stesso puo dirsi della societa detta Evangelica, che ha per

iscopo la separazione dei Cattolici dalla loro Chiesa. E cio spiegasi age-

yolmente; perche 1' Olandese e cattolico per conyinzione, e tutto cuore

yerso la sua Chiesa, yerso Roma e yerso il Sommo Pontefice. Pero la so-

cieta Evangelica sa talora ingannare i semplici, aggiungendo alia luce e-

yangelica una buona somma di fiorini
,
coi quali corrompe nelle grandi

citta, piu di quello che s'immagina.

Se poi i Cattolici non soffrono di piii dalle societa segrete, se non sono

anchc piu impoveriti, non bisogna gia ringraziarne le societa segrete,

ma i protestanti assennati che non nc yogliono piu. Cosi la societa Wel-

stand ha perduto solo in Amsterdam due terzi dei suoi mcmbri. I fogli,

i (juali rappresentano 1'opinione di queste societa, sono diyenutipiu pru-

donti dopo il rimproyero fatto loro in piena Camera dal Ministro di Giu-

stizia
,

di portare cssi la fiaocola della discordia nel paese : altri mo-

strano ancheuna disposizione migliore. La mostrano essi sul serio?Il

tempo ce ne chiarira.
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12. II nuoyo Arcivescovo giansenista di Utrecht ha ardito far sapere

alia Santa Sede la sua nomina illegittima e sacrilega. II Sommo Pontefice

ha risposto, com' era da aspettarsi ,
con una Bolla di scomunica, diretta

ai cattolici d'Olanda. Noi scomunichiamo, dice il Santo Padre, lui (1'Ar-

civescoYO
)
e tutti quelli ,

che hanno avuto qualche parte nella sua ele-

zione o nella sua consecrazione col loro concorso, coi consigli o col loro

consenso . Nella diocesi di Ruremonda, la Bolla e stata letta ai Cattolici

in tutte le chiese. Dal 1850 lino al 1838, mentre la popolazione ha au-

mentato di 204,348 anime, il piccolo branco dei giansenisti ammontanti

a 5,427, non ne ha guadagnato una sola. Nello spazio poi di 135 anni

le loro parrocchie, non solo non sono aumentate, ma sono anzi dimi-

nuite di Yenti.

LNGHILTERRA (Nostra corrispondenza] . 1. La riforma parlamentare 2. Pro-

posizione del Ministero Derby 3. Strategica del Russel per rovescia-'

re il Ministero 4. Yittoria del Russel e scloglimento del parlamento

5. L' Inghilterra e gli esuli napoletani.

1 . E finito il primo atto del gran dramma parlamentare della Riforma; a-

yendo la Regina deciso di sciogliere il Parlamento: si che le nuove elezioiii

si faranno dopo Pasqua. Esaminiamo le circostanze di codesta crisi politica.

Gia sapete che nel 1831-32 si fece quel cambiamento nella legislazione in-

glese il quale si chiatna Parliamentary Reform. Furono allora aboliti i pri-

vilegi di molti piccoli paesi, i quali eleggevano Deputati ;
ed il diritto di

eleggerli fu trasferito a Birminghan, Manchester, cd altri luoghi popolosi

ed important!, e fu grandemente aumentato il numero degli elettori. Cosi

la parte popolare della Costituzione acquisto assai maggior potere. Ma la

legge del 1831-32 non tolse tutti i difetti del sisterna elettorale. Giacche ri-

masero alcuni piccoli borghi rappresentati nel Parlamento, mentre altri luo-

ghi important non godevano il privilegio di eleggere Deputati proprii :

e col progredire del tempo le anomalie del sistema divennero sempre piu

CYidenti. Ora poi il miglioramento del paese fa si che si potrebbe, senza

inconvenienti, accrescere di HUOYO noteYolmente il numero degli elettori,

e cosi rendere piu ampia e piu soda la base della Costituzione. Percio

gli uomini di stato inglesi doYettero rimaner persuasi che sarebbe cosa

giusta e saYia riformare il Parlamento gia riformato. Ma bisogna conce-

dere che i difetti del nostro sistema di rappresentanza nazionale sono

piu teoretici che pratici. Conciossiache la Camera, in sostanza, rappresenta
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ttitti gli intcressi cd i sentimcnti della nazione. Dimque non esiste un

gran bisogtio di riforma
;
e 1'opinione pubblica a questo riguardo giudica

la questione freddamentc.

2. Ma i capi del partiti parlamentari proiittano sempre della questio-

ne della Riforma per sodisfare alia propria ambizione. II Miuistro Derby
dovette dunque anch' egli promettere la Riforma parlamentarc , per to-

gliere un'arme dalle mani del Palmerston e del Russell. Intanto ii Bright,

Deputato di Birmingham, lento di eccitare in Inghilterra lo spirito de-

mocratico con grandi invettiye contro 1'aristocrazia, e promettendo al

popolo molti vantaggi politici, sociali ed economici, per mezzo d'una Ri-

forma parlamentare fondata sulla pretta democrazia. Non riusci questa

crociata del Bright contro le classi superiori. II popolo lo ascolto, lo ap-

plaudi, ma non si arrolo sotto la sua bandiera. Radunatosi poi il Parla-

mcnto nel mese di Febbraio scorso, il Ministero propose un progetto di

Riforma, il quale non piacque alia maggioranza della Camera. Duemem-
bri del Ministero, cioe Walpole e Henley, persone rispettabilissime, si

ritirarono, dichiarandosi contrarii al disegno dei loro colleghi ; e si vide

che le loro idee crano piu liberali di quelle degli altri Ministri. II Mini-

stero fece capire che, quando si verrebbe alia discussione degli articoli

del Bill, cioe in Comitato, si potrebbcro fare cambiamenti, i quali sodisfa-

rebbero probabilmeute il maggior numero dei Deputati.

3. Ma Lord lolm Russel si servi di una strategia profondamente cal-

colata per rovesciarc il Ministero, sperando di prenderne il luogo. In

vece di aspettare la discussione degli articoli della legge, egli propose

per la scconcla lettura
,

cioe per la discussione del Bill in complesso,

una dichiarazione (resolution) anticipata, la quale condannasse due de-

gli articoli principali del Bill. L'intenzione del Russell era di impe-

dirc la discussione degli articoli in Comitato
,

nella quale il Mini-

stero poteva cedere alle opinioni della Camera senza discapito della

propria dignita , anticipando la condanna di quei due articoli note-

yoli in un modo quasi insultante
,
e rendendo percio assai difficile al

Ministero qualunque concessione. II Palmerston yedeva di mal animo

una tattica, la quale poneva il suo rivale nella vanguardia dell'opposizio-

ne, e rcndcvalo cosi, nel caso che rimanesse rovesciato il Ministero,

il pid probabile primo Ministro futuro. Ma il Palmerston promise di soste-

nere la proposta dichiarazione del Russell
,
e il fece in un discorso nel

qualc egli combatte il Ministero ; sperando tuttavia che esso, spaven-

tato dell' aspetto formidable dell' opposizione , cederebbe alia opinione



CONTEMPORANEA 378

della Camera, e che cosi sarebbero deluse le ambiziose speranze del Rus-

sell. Ma il Palmerston pretcse troppo : giacche consiglio al Ministero

di proseguir la discussione del Bill anche nel caso che fosse yinto nella

lotta col Russell. II Disraeli rifiuto dunque con dignita questo falso con-

siglio, e dichiaro che, se la Camera accettava la proposizione del Rus-

sell, il governo abbandonerebbe il Bill.

4. Dopo sette tornate, si passo alia yotazione il 1 di Aprile alle ore 2

dopo mezza nolle
;
ed i voli furono, per Russell, 330, e per il goyerno

291. II Lunedi seguenle le due Camere ebbero la nolizia officiale che la

Regina scioglierebbe il Parlamenlo dopo Pasqua. lo credo che queslo

proYvedimento sia pericoloso pei minislri. Conciossiache essi non possono

ragioneyolmenle sperare di ollenere nelle prossime elezioni una Camera piu

favorevole alle loro yisle politiche ;
che anzi forse il Parlamenlo sara piu

democralico. II Ministero yedendo che il Bill non era totalmenle appro-

yalo dalla Camera, poleya con dignila cedere alcuni punli e cosi acconcia-

re le sue proposizioni ai sentiment! del Parlamenlo. Ma spingendo la lot-

ta all'estremo, il Goyerno rimarra fosse sconfillo, e yedra fmalmenle

rienlrare al polere il Palmerslon ed il Russell. Quesla yilloria del Rus-

sell puo precipitare la guerra; quanlunque lanlo il Palmerston, quanlo il

Russel abbiano dichiaralo che si deyono manlenere i Irallati.

5. Lo sbarco delPoerio e dei suoi compagni in Inghillerra, ha prodotto

una cerla sensazione, ma quesla circoslanza non ha alcuna imporlanza

polilica. I Palmerslon
,

i Russell
,

i Gladslone, ecc. si sono affrellali ad

accogliere con soccorsi ed onori quei condannali
;

i giornali schiamaz-

zarono conlro il Re di Napoli ;
ma F Inghillerra e ora quasi inlieramenle

occupala dei proprii affari inlerni.

RUSSIA (Nostra corrispondenza) . I Raskolnilks.

La queslione inlorno ai Raskolniks, ossia scismalici della Chiesa orlo-

dossa, di cui yi parlai allreyolle, duratullayia piu calda che mai. I yo-

slri lellori non ignorano che, sollo il rcgno di Nicolo, un cilladino staro-

vero, yale a dire seguace degli antichi libri lilurgici, Iraffico, aiulalo da

alcuni ebrei, medianle una somma di pecunia, la sua consacrazione, con

un Vescoyo deposlo, che gli yendelle 1'ordine episcopale. Al lempo che

feryea la guerra di Crimea, queslo Yescoyo di contrabbando era slalo in-

fillralo dalla polilica d' un' allra Polenza a Salzbourg ;
ma di li a poco gli

conyenne rilirarsi nella cilia di Bukoyine ;
doye egli prese ad ordinare
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sacerdoti, a consacrare Vescovi e formare una chiesa contrapposta alia

Ghiesa ortodossa. II Governo e convinto che una gran parte di cotesti

preti e Vescovi sono riusciti a penetrare nella Russia : percio si vede che

tutte le pratiche tanto del Goyerno quanto del Sinodo, per le quali si

tentava abolire lo staroverismo con 1' abolizione del suo sacerdozio, sono

ora andate in fumo. Ne ha prodotto eifetto di sorta la parola di Monsignor

Gregorio, Metropolitano di Pietroburgo, il quale yolgendosi in un suo li-

bro agli scismatici diceva, argomentando per filo di logica : L' episco-

pate e essenziale alia vera Chiesa : voi non avete episcopate : dunque
non siete la vera Chiesa . Anzi le cose sono venute a tale, che sembi

no al tutto rassodati gli ordinamenti di cotesta setta, col suo falso sacei

dozio e con la sua propaganda.

Fu dunque forza di appigliarsi ad un quahmque partito ;
mentreche non

si potevano costringere gli staroveri raediante la forza; essendo essi 15

milioni circa, ed organizzati come le sette segrete. E poi certissimo che

amministrazione, danari, corrispondenze, corrieri veloci e sicuri che le

trasportano da un' estremita all' altra dell' Impero, non mancano agli sta-

roveri. L' Iraperator Nicolo si servi di molti mezzi violenti per contener-

li
;
ma benche essi fossero assai ineno nunierosi che al presente, non vi

riusci, perche gli uffiziali, anche altissimi, si sono per lo piu lasciati vin-

cere dall' oro di questa setta. Ne le riforme recenti hanno potuto rendere

piii onesta per questa parte la pubhlica amministrazione. Ora si e scelta

altra via. La legislazione, e vero, non fu alterata, si che il Governo resta

armato di tutto quel terribile arsenale di leggi, a cui teme di rinunziare
;

ma queste si vogliono mantenere con forme piu miti. Percio il Ministro

dell'Interno ha spedito istruzioni a tutti i governatori, prescrivendo loro

come debbano contenersi nell' eseguire gli ordini rispettivi. E vietato

severamente ai Vescovi e ai sacerdoti Raskolniks, consacrati al di fuori,

di entrare in Russia
; parimente e proibito ogni propaganda da parte de-

gli scismatici, ne e permesso di fondare templi o conventi, e di far pro-

cessioni : in una parola nulla e concesso che possa aver qualche importan-

za estcrna e pubblica. Ma, da queslo in fuori, si raccomanda la tolleranza

delle loro pratiche religiose, delle feste, dei battesimi, dei matrimonii, dei

iunerali loro. Ai semplici preti poi e vietato di ricorrere alia forza secola-

re : se essi vengono a sapere uu fatto di qualche momento, debbono su-

})ito riferirlo al loro Vcscovo diocesano, e questi dal canto suo deve in-

tendersela col govematore. Ma ove si consideri lo spirito, col quale sono

stati concepiti questi provvedimenti, non si puo a ineno di dire che la
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lolleranza fara chiudere quasi sempre gli occhi. E la natura stessa di que-

st! proyyedimenti yi dice, che essi altro iinalmente non sono che un taci-

to compromesso fra le parti contrarie. Ora non y' e piu 1'energica e spie-

tata repressione, che regnayanegli atti del Goyerno rispetto ai Raskolniks,

quando era Ministro il sig. BibikolT, ma, per altra parte, ne anco puo dir-

si che 1' inauguramento della nuoya politica, alia quale ora s'eyoltoil

Goyerno, troyi patrocinio e patrocinatori nei personaggi piu cospicui ed

operosi. Prima che si yenisse alle concessioni suddette si tennero calde e

lunghe dispute. Si e proposto di far accettare ai Raskolniks i Vescoyi or-

dinati dal Sinodo
;
al che essi hanno ben yolentieri annuito, a condizione

pero che i Vescoyi si sottopongano ad ima non so quale ridicola cerimo-

nia, con la quale credono di tergerli dalle sozzure contratte nel comuni-

car che fecero coi Niconiani. Fra i membri laid del Comitato incaricato

di csaminare questa ardua quistione, i piu cospicui hanno fortemente pro-

testato contro 1' esecuzione di questo disegno ;
ne parra strano ai Cattoli-

ci che anche Monsignor Gregorio, Metropolitano di Pietroburgo, yi si sia

opposto fermamente. Infatti non e da stupire che il Goyerno russo sia

pronto a riconoscere 1' esistenza di ima Chiesa e di una gerarchia di sta-

royeri, ma sarebbe assurdo che la Chiesa russa con le proprie mani con-

sacrasse yescoyi e sacerdoti che doyessero stare separati dal suo consor-

2io. Ne posso lasciare di faryi notare la mutazione ayyenuta nel clero ri-

guardo al potere temporale. Trasportateyi col pensiero ai tempi dell'Im-

perator Nicolo e del Conte Protassolf. Allora nessun prelate della chiesa

russa si prendeya la liberta di parlare a suo talento
;
e guai a chi ayesse

fayellato con quell' energia di espressioni usate teste dal presente metro-

politano di Pietroburgo.

Non intendo di farmi malleyadore di quanto si ya dicendo intorno a

questa seduta del Comitato. Una sola osseryazione bastera a daryene

un'idea. Monsignor Bajanoff, confessore dell' Imperatore e della famiglia

imperiale, membro del Sinodo e fornito di tntti quei titoli che procacciano

influenza ed autorita grande in corte, al yedere che le dispute si faceano

aspre assai, crede conyeniente di entrare in mezzo come conciliatore, e

prese a parlare. Ma Monsig. Gregorio 1'interruppe gridando : In quanta
a te, popo, io ti proibisco di far parola ;

e se tu aggiungi una sillaba sola,

io ti degrado . Gli uomini che hanno conyinzioni religiose e che cono-

scono cio che e necessario aH'unita di una Chiesa, approyano certamente

1' operato da Monsignor Gregorio : altri nondimeno (e nei nostri ordini

officiali ye ne ha molti) non yeggono nell' ayyiamento delle cose se non
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chc im interesse politico, donde inferiscono non doversi poi guardar tanto

sottilmentc in queste quistioni di ortodossia.

II giornale il Nord ci ha fatto sapcre chc un Goycrnatore di provincia

si e appigliato al sistcma conciliative riprovato da Monsig. Grcgorio, e

nc ricavo un fausto cffctto. Qucsto Governatore, secondochc ne dice la

corrispondcnza del Nord, assistette alle funzioni religiose degli starovcri,

i quali dal canto loro comimicarono in sacris con esso lui : sicche 1'induV-

genza del Governatore ha concorso a convertire due convent! e molti vil-

laggi. Noi prestiamo fede volcnticri alia prinia parte di qucsto fatto e ci

mcravigliamo chc il Nord proponga 1' esempio di un solo Governatore il

qual sia niconiano e starovero tutt'insiemc: non possiamo pero credere

al riusciincnto di cotali doppiezze, conoscendo benissimo i principii degli

staroveri e 1'eccessivo loro rigore, onde nacque lo scisma. Del resto se vi

iu in questo fatto alcuno die sia state burlato, questi e per certo il Go-

vernatore ed anchc il Nord che ne fa il panegirico.

CINA (Nostra corrispondensa ) . 1. Spedizione di Lord Elgin 2. Rumori

politici 3. Un mandarino dello Scian tun 4. Curiose maniere di

mendicare 5. I Bonzi gradual! .

1. Viparlai, nell'ultima mia corrispondenza, d'una spedizione, che in

Scian hai prcparavasi per isgomhrare, come dicevasi, da'ribelli 1'occupata

Nankino. Si vide infatti partire con alcune navi Lord Elgin verso quella

direzione, e lungo tempo si aspetto 1'esito di quella gita. N' e ritornato

contentissimo di averc spianato al commcrcio la via del Yan tse kian: ma

in verita non chhe co' ribelli chc un conflitto passaggero. Sfilava colle

sue navi dinanzi Nankino
, quando si vide piovere addosso una scarica

delle batterie che ahharravano qucl passo. I colpi giungevano bene ap-

puntati ;
ma fu facile alia forza del vaporc sottrarsi hen presto a quella

furia. Se non che la dimane, riunitisi a consiglio i capi dclla spedizione,

giudicarono di dovcrc, quantunquc non hen provvcduti di forze, ritornare

al luogo della mischia
,
e toglierc a quci cannonicri il vezzo di ricomin-

ciare le offese. Ritornarono infatti
, guadagnarono il luogo, ne uccisero

o volsero in fuga i difensori, distrussero la hattcria, e continnarono il loro

cammino. S'inoltrarono poi molto a dcntro ncl paese e i'urono bene accolti

in tuttii luoghi ove fermaronsi: ma le acque scmprc piii ahhassandosi, fa-

ceano loro seiuprc sentire la necessita di ritornare. Ncl ritorno infatti tro-

varono in un scno le acque di gia ahbassatc di 40 picdi; duede'piu gran-
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di navigli non poterono percioriycnire: si die 1'ambasciadore doyette con

solo qualche cannoniera ripassarc sotto i bastion! dc'ribelli. Ma qucsti

gia intimoriti gli inyiarono alcuni capi a fargli millc sense dello sbaglio

preso da certi loro malaccorti compagni ,
ed a promettergli libero pas-

saggio per tutti i commercianli inglesi, che yolessero cominciare le loro

comnnicazioni co' porti nell' ultimo trattato loro aperti.

2. Mentre 1'ambasciadorc inglese scandagliava il valico |dcl Yan tsc

kian
, quello di Francia

, campato per divina misericordia da un immi-

nente pericolo di naufragio, rccavasi iinalmentc in Hong kong, ed i Com-

missar! imperial! ritirayansi in Sn ceu. Tutti attendono 1'esccuzione del

trattato, e corrono intanto mille yoci checrcscono dubbi e sospetti sopra

la sincerita de'Cinesi. In Canton una lettera si troy6 indirizzata dalla

Cortc ad un mandarine, la qualc raecomandava di tenersi sempre sulle

guardie e sulle difese
;
che il Sovrano avea ceduto si alia forza, ma

non mai avuto pensiero di venders! agli Europei. II re tartaro poi ,
a

quel che dices!, ha chiesto alle sue tribii numerose truppe di soldati : e

siccome i tartar! sono al presente assai malcontent! dell' imperadore che

1! lascia morir di fame sulle Tie di Pekino, e pero facilissimo sarebbe a

quel re destarli ad una riyolta, cosi 1'influenza di colui e grandemente te-

muta da Hien fun, e le sue yoglie di leggier! eseguite.

3. La religione e in pace, e continua in silenzio il suo diyino aposto-

lato.NelloSciantun un cristiano richiesto da un ricco proprietario gentile

di yendergli un certo terreno, ricuso, e fu per dispetto citato al tribu-

nale. II mandarino, chiarito appieno Taffare, mando libero 1'accusato
;
e

chiamato a se 1'accusatore, ed ayutone che il cristiano non era di altro col-

peyole che di appartenere ad una religione proscritta ;
e non sai

, rispo-

se, che la religione cristiana e \era e lodcyole, e che io stesso son cri-

stiano ? Ed in questa lo mando assoluto con una semplice multa di dieci-

mila taeli.

4. Nella Provincia di Peckino, come nellc altre settentrionali, si

yiaggia sui carri. Quel yiaggiare e oltremodo incomodo, specialmente

nelle ore piii calde della state, tra pel calore che ti fa respirare un'a-

ria di fuoco
,
e pe' turbini di pohere ,

la quale impastatasi col copioso

sudore, ti forma addosso una crosta tale, che per ben layarsi sarebbe di

mestieri andare al bucato. Quando si yiaggia nclle grand! strade, chia-

mate tatao, si troya almeno, giuntosi all'albergo, una camera mediocre

ed una basteyole refezione. Ma nelle piccole, i yiaggiatori non troyano

che meschinissimi alberghi, ed il pasto consiste in una mincstra di cert!
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grossi ed indigcsli vermicelli
,

in tma frittata
, ed in un' insalata di

zucche gialle.

Or in queste vie, proprio la ove s'ingolano in qualche borghetto,

ti scontri talvolta in certi mendicant!
,

che sanno costringerti a far

loro liinosina con uno spediente proprio cinese. Si stendouo bocconi a

traverse di quel seno della via, ove il tuo carro e costretto a passa-

re: il popolo guarda con indifterenza questo spettacolo ; qualcuno se

ne sdegna; ma nessuno osa metier la mano su quel gemente, per ti-

more che quella vita gia strutta c logora di fame e di miseria non gli

manchi tra le braccia, e gli attiri mille guai dal Mandarine . Se vuoi

passare, fattigli vicino, e lasciagli correre in mano alcune sapeche: esso

allora si alza, e resta in piedi linche il tuo carro non sia passato, e

senza lasciare ad altri il tempo di trarre profitto da queirintervallo, rien-

tra tosto nel suo pacifico possesso.

Due altri modi qui in uso di esigere liinosina mi son pure sein-

brati singolari : 1'uno e di porsi all' imboccatura di qualche ponte con

un vivo serpentaccio alia mano, e presentarloti iniuaccioso al viso con

Tintimazione di arrenderti a sborsare qualche cosa. L'altro e di aprirsi

con un coltelletto il sommo della fronte, e fame spicciare a varie liste

il sangue, fmche tal vista non muova in altri quella compassione, cui

aveano indarno provocato le piii lamentevoli voci della miseria ab~

bandonata.

5. Come i mendici di professione sogliono distinguersi alia fronte li-

stata di quelle cicatrici, cosi i boiizi d'importanza hanno per contrasegno

tre profondi buchi scavati sul mezzo del capo. E poiche v' ha per essi

tre specie di grado, cosi i loro piu anziani hanno la testa guastata con

nove di siffatti fori: ed allora acquistano il privilegio di dover essere

alimentati in qualunque bonzeria deH'impero si presentino. Quei buchi

formansi con un metodo molto doloroso; giacche incisa dapprima la

cute, vi si coniicca dentro una verghetta profumata, di quelle che so-

gliono ardersi dinanzi agli idoli
;
la quale si lascia tutta hruciare insi-

no alia radice, con tanto spasimo del paziente, che molte volte ne

muore. Quanto e mai crudele il diavolo !
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DIPLOMAZIA E GUERRA. 1. AspcttazioDe delle spiegazioni 2. Le spiegazio-

ni del Moniteur3, Le spiegazioni del gabinetto inglese 4. Nuove pra-

tiche e primi fatti.

1. Prima di sciogliere il parlamento, il Ministero inglese doyea dare alia

Camera, e con essa all'Europa, che stavaansiosamente aspettandole, quel-

le spiegazioni sopra lo stato presente delle cose riguardo al Congresso ed

alia guerra, che il Palmerston ayea chieste ed il Ministero promesse da

qualche tempo. Ma yolendo dare spiegazioni il piu che potesse chiare e

certe, e yedendo di non poterle dare tali cosi subito, andava procrastinan-

do di giorno in giorno ;
e in tanto si affannava, proponendo mezzi termini

e disegni yarii di accomodamento alle potenze litiganti, tanto per poter

in qualche modo assicurare alcune basi di Congresso e qualche punto di

discussione sopra cui esse yolessero accordarsi. Giungeya intanto il giorno

fatale delle spiegazioni, e benche il Gabinetto che doyea darle non fosse

molto innanzi nel buon esito di sue pratiche pacifiche, pure tutta quel-

1'immensa folia di leggitori di giornali in tutta Europa, che ne sapeyano

meno del gabinetto inglese, salutarono con applausi 1'alba fortunata di

quel giorno delle spiegazioni: del giorno in cui si sarebbe yisto il frutto

che si ricava dall'avere un Parlamento che interroga i Ministri e li sforza

a informare di tutto i deputati e le nazioni. Se non che il Governo fran-

cese, proprio lo stesso giorno in cui il Gabinetto inglese doyea parlare, si

incarico di dimostrare die, anche senza parlamenti e senza interpellanze,

le nazioni possono essere infonnate. Giacche esso pubblico nel Moniteur

un rendiconto di tutte le pratiche di pace e di guerra corse fino a quel

giorno diciotto di Aprile. Ed e a notare che le spiegazioni del giornale

ufliciale francese furono molto piii ampie e chiare che non quelle che pote

dare il Ministero inglese.

2. Ma checche sia della fonte delle spiegazioni. il certo e che esse furo-

no date e comparvero come un lampo di luce sinistra che, rompendo le

tenebre di una notte buia, fa improyvisamente yedere a chi si trova per

yia 1' orrore della foresta in cui si trova impacciato e della tempesta

che gli pende sul capo. Dopo accettato il Congresso proposto dalla Rus-

sia (disse il Moniteur} ,
le potenze s' accordarono in questi cinque punti

proposti dall' Inghilterra. 1. Determinare i mezzi coi quali la pace puo
essere mantenuta fra 1'Austria e la Sardegna. 2. Stabilire come possa me-

glio attuarsi lo sgombro degli Stati Romani dalle truppe francesi e austria-

che. 3. Esaminare se conviene d' introdurre riforme nell' interna ammim-
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strazione di quest! e dcgli altri Stati italiani, la cui amministrazionc avcs-

se difctti che tcndesscro cvidcntemente a stabilire uno stato permancnte

e pericoloso di turbamento c di malcontento : e quali dcbbono essere que-

ste riforme. 4. Sostituire ai trattati tra 1'Austria e i Ducati una confede-

razione degli Stati d' Italia per la loro mutua protezione esterna ed interna.

L'Austria, accettate queste proposte, chiese inoltre il disarmament della

Sardegna, e poi il disarmament generate prima del Congresso. L'lnghil-

terra invece penso che il disarmament poteva essere escguito dopo

aperto il Congresso. La Francia accetto questa proposta : ma non tutti si

accordarono sopra la questione del sapcre se 1'adesione ufficialc della

Sardegua a tale proposta era o non era indispensahile. La Francia penso

che non si poteva esigere cio dalPiemonte sc egli non era rappresentato

nel Congresso : e 1' Inghilterra avendo chiesto che la Francia ottenesse

dalla Sardegna 1'adesione al disarmamento, il Governo imperiale promise

di farlo, se la Sardegna e gli altri Stati italiani erano invitati al Congresso.

II Moniteur conchiuse da tutto questo che nulla poteva piu opporsi alia riu-

nione del Congresso.

3. Le spiegazioni date dai Ministri nel parlamento inglese non disscro nul-

la di pid quanto alle pratiche essenziali diplomatiche, c dissero anzi qual-

che cosa di meno, in quanto tacquero affatto della ultima proposta francese.

Ma aggiunsero alcunc circostanze molto gravi in quanto esse si opponeva-

no direttamente alia conclusionepacifica delMoniteur. IlConte di Malmes-

bury fmi anzi la sua narrazione col dire, che nulla e conchiuso c che

le potenze sono d'accordo ora come il primo giorno; e conchiuse cosULa

guerra se vcrra non sara una guerra ordinaria. Sara una guerra a cui

prenderanno parte persone che, senza il mcnomo scntimento di patriotti-

smo, sperano ottenere rattuazionedeiloro dispcrati uisegni. Questa guer-

ra avra con se tutti i fabbricanti di governi impossibili ,
i repubblicani

d'ogni specie, tutti i forsennati, tutti coloro che sperano qualche cosa;

essa comprendera ogni sorta di principii ,
c fara nascerc ogni specie di

speranze; inguisa che e assolutamcnte impossibilc ad un uomo, per quanta

pratico egli sia, di prevedere ragioncvolmcntc la line di una tal guerra)).

E prima avea detto che la Sardegna aveva da qualche tempo dinicnticato

i suoi doveri : che 1'Austria possedcva i suoi tcrritorii coi mcdcsimi di-

ritti con cui 1'Inghiltcrra possicdc i suoi ; che ringhilterra avrcbbe sem-

pre difesi i trattati del 181 5, e che egli non vodcva puiito per qual tilo di

raziociniiil capo del governo francese fosse stato condotto a pcrsuadcrsi di

dover intcrvcnirc ncllc lottc di altri popoli. L' Ingliiltcrra non aiutcra

mai FAustria contro i proprii sudditi; ma non intcnde perche la Francia,
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potcnza forestiera, yoglia entrarc in qucsto litigio . E prima avea

detto riguardo all'Austria i sentimenti del popolo inglese sono stati

sempre quelli di antichissimi alleati . Da tutte qucste frasi pare che, per

lo meno, il gabinetto inglese presente non sara contro 1' Austria. Al qual

discorso rispondendo il Clarendon
,
disse che le cose erano troppo in-

nanzi, e che niuna delle due parti avea confidenza nell'altra
;
si che nean-

che aveano fiducia nel congresso : e che percio niuno yolea disarmare .

Si oppose poi ad ogni modificazione dei trattati e quanto all' Italia Fu-

nita italiana, disse, e un'utopia e il detestahile partito delMazzini e spen-

to. lo non posso comprendere a che servirehbe la guerra; imperocche am-

mettendo ancheche gli austriaci fossero espulsi, mai gli italiani non giun-

gerebbero ad intendersi . Lord Derby, dopo osseryato che tutti i par-

titi in Inghilterra erano d'accordo nel yoler salyi i trattati del 1515
,

disse chiaramente che la Russia, colla sua proposta di congresso,

avea impacciata 1'Inghilterra, e imbrogliate le cose. lo non dubito ,

disse, che colle migliori intenzioni del- mondo
,

la proposta russa

non abbia introdotte tutte le presenti difficolta e credo che la soluzio-

ne sarebbe uscita piii presto e meglio dalla missione di Lord Cowley .

Dopo accusata la Russia Lord Derby accuse la Sardegna, dicendo:

Debbo dichiarare che io attribuisco in parte la diffidenza, 1'incertezza e i

preparatiyi militari alle infelici parole uscite di bocca al Re di Sardegna

aH'apertura delle Camere. Dopo tali parole non e a stupire che 1'Austria

si sia armata.L'Austria ha sempre protestato che, se la Sardegna non assa-

liva, essa nondoyea nulla temere da lei.Tornopoi ad accusare la Russia

dicendo che se Lord Cowley era lasciato fare, FAustria ayrebbe modifi-

cati i suoi trattati italiani, togliendo cosi'uno dei pretesti principal! della

guerra; e vcnendo al future il momento e vicino, disse, in cui 1'onore

dell' Inghilterra vorra che tutte queste pratiche siano finite. L' Inghilterra

fece ancora una proposta (e niuno allora sapeva qual essa fosse) . Se essa non

e accettata, 1'Inghilterra dira si e perduto tempo abbastanza e si ritirera

riseryandosi tutta la liberta di seguire la politica che le suggerira il prin-

cipio della neutralita. Se la guerra scoppiera,le sue conseguenze peseran-

no anzitutto sopra 1' Italia, chiunque sia il primo che snudera la spada.

L' Italia sara il centre di una guerra crudele di principii e di passioni.

Sara una guerra violenta di cui, quanto all'Italia, non si puo prevedere la

fine. Ma essa non sara solo in Italia. Altre passioni sorgeranno, altre na-

zionalita si ecciteranno : F Europa intera sara in incendio. L' Inghilterra

non vedra in tal caso con indifferenza mutate le sorti dell'Adriatico e del

Mediterraneo, e stara attenta contro ogni impresa possibile di qualunque
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Potenza. La Germania, il Belgio, la Syizzera non saranno forse lontane

dal prender parte alia lotta. La nostra neutralita sara armata, e in ogni

caso noi farcmo quello che 1'onore, la giustizia e la dignita ci dette-

ranno . Qucste e moltc altre parole non meno eloquent! e significant! si

fecero udire nella camera dei Lordi.

Nella Camera dei Comuni si ripeterono presso a poco le stesse cose.

II Disraeli non dissimulo tutto cio che vi ha di impacciante ed anche di

equivoco nella condotta recente della Sardegna e disse chiaro che ella

ayea torto nel voler entrare nel Congresso ;
assicurando pure che le pro-

poste inglesi portate da Lord Cowley erano a buon termine quando fu loro

opposta una contropropostarussa. Ripete che le acque dell'Adriatic*

non possono essere turbate senza che 1'agitazione riesca fino al Reno . E

cio perche il porto di Trieste appartiene all' Italia ed alia Confederazione

Germanica. Nel qual caso 1'Inghilterra sara forzata a prender parte

alia guerra, non solo per motivi di civilta ma ancora d' interesse . Rispose

il Palmerston scusando la Russia di essersi interposta, e accusando il gabi-

netto di non ayer data alia missione del Cowley quel carattere ufficiale che

.ayrebhe impedita la controproposta russa. Censuro pure la proposta del

disarmaments, assicuro che 1' Italia e quieta, die ragione alia Sardegm

pel suo desiderio d' interyenire al Congresso, non mostro niun timore

una guerra generale ;
insomnia disse tutto il rovescio di quello che aye-

yano detto i Ministri a cui yuole succedere. II Gladstone e il Russell du

sero presso a poco lo stesso, accusando anche i Ministri di parzialita per

1' Austria. II giorno dopo questi discorsi parlamentari , il Parlamento fu

prorogate tino al giorno cinque di Maggio. La dissoluzione ehbe luogo il

23 di Aprile. Pel 25 furono conyocati i collegi elettorali: e nei giorni se-

guenti ayranno luogo le elezioni.

4. Ayea detto il Derby che 1'Inghilterra ayeva fatta una nuova proposta ;

dopo la quale, se non riusciya, essa si sarebbe ritirata dalle pratiche.

La proposta, allora ignota, si conobbe poi qualche giorno dopo per mezzo

del Moniteur, e consisteya nel disarmament simultaneo prim a del Con-

gresso : il quale disarmamento sarebbe stato regolato da una commissione

militare e ciyile indipendente del Congresso: nella quale avrebbe ayuto

luogo un commissario sardo. Appena raunata la giunta e cominciati i

suoi layori il Congresso si sarebbe raccolto a discutere le quistioni po-

litiche. I rapprcsentanti degli Stati italiani sarebbero stati inyitati al

Congresso, come in quello di Laybach nel 1821.

A queste proposte inglesi acconsentirono Franc ia, Russia e Prussia.

Ma uon V Austria, la quale, come annunzio il Moniteur del 22 Aprile
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parcva che avesse invece deciso di fare ima comunicazione diretta al ga-

biiietto Sardo per ottenere il suo disarinamento . Aggiungeva il foglio

ufficiale che in presenza di questi i'atti 1'Imperatore ha ordinato una

concentrazione di parecchie division! sulle frontiere del Piemonte .

II Moniteiir poi del giorno segucnte annunzio che il governo austria-

co ha creduto doverc indirizzare una comunicazione diretta al governo

sardo per invitarlo a porre il suo esercito in istato di pace ed a licenziare

i volontarii. Questa conumicazione ha dovuto essere trasmessa a Torino

per mezzo di un aiutante di campo del generate Giulay, capitano coman-

dante 1' esercito austriaco in Lomhardia. Quell' ufficiale dee essere stato

incaricato di dichiarare ch'egli aspettava la risposta fra tre giorni, e che

ogni risposta dilatoria sarehhe stata considerata come un riiiuto. L'lnghil-

terra e la Russia (e poco dopo anche la Prussia) non esitarono a profce-

stare contro la condotta dell'Austria in tale circostanza .

Seguiva questa nota la notizia che 1'Imperatore riparti il comando del-

le sue truppe; dando al Maresciallo Magnan il comando dell'esercito di

Parigi: al Maresciallo Pelissier di quello di osservazione a Nancy; al Mare-

sciallo Castellane di quello di Lione : al Maresciallo Baraguay d'Hilliers di

quello del 1. corpo dell'esercito dell'Alpi ;
al Gen. Mac Mahon del 2. cor-

po: al Maresciallo Canrobert del 3 . corpo; al Gen. Niel del 4. corpo. II Prin-

cipe Napoleone avra il comando di un corpo separate. II Maresciallo Ran-

don e nominato maggior generate dell'esercito delle Alpi.

La Gazzetta ufficiale di Vienna pubblico, dal canto suo, net suo N. del

22 Aprile, il seguente articolo : Desiderando sinceramente S. M. Flm-

peratore di conservare, se e possihile, la pace al mondo, e di mostrare co-

me I'Austria in un caso di guerra ,
non abbia alcuna responsabilita ,

fu

fatto, per la conservazione della pace, un tentative estremo e diretta-

mente presso la Corte di Sardegna. Osteggiandosi da lunghi anni i di-

ritti dell'Austria
,
e recentemente anche in modo aperto, ed essendo 1'as-

setto di guerra della Sardegna una permanente minaccia di attacco, I'u-

nico mezzo per il Piemonte, onde persuadere il mondo non aver esso in

mente guerra e rivolgimenti, si e di deporrele armi ch'egli potrebbe usare

soltanto in atti d' incalcolabile temerita contro le basi dell'ordiue legate,

contro il vero benc d' Italia, contro la prosperita d'Europa. Una Nota del

conte Buol al conte Cavour domanda incalzantemente il disarmo con una

ultima, conciliante, ma seriae grave ammonizione. Questopasso del con-

te Buol e appoggiato dalle rimostranze di altre Potenze. Ponendosi la

Sardegna sul piede di pace , impegna 1'Austria la sua parola per assicu-

rarla contro qualunque attacco. D' altronde il governo Imperiale non si
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ritrac dalla primiera proposta del generale ritorno al piede di pace, ma
non intende pcro di subordinare alle trattazioni in proposito le dirette

pratiche col Piemontc. A questa comunicazione possa quanto prima se-

guirne un' altra che sia amichevole, c soddisfaccia gli amici di ima pace
onorevolc e la tranquilla coscienza dell' Austria. Del resto, nel magnani-
mo Monarca e nei fedeli suoi popoli non yerra mai meno la tiducia nel

diritto e il coraggio. Contcmporaneamente la Gazzetta prussiana in un

suo articolo diceya che la Prussia mentre operava a pro della pace come

grande potenza, non aycva dimenlicati i suoi doveri di potenza tcdcsca :

e che, come talegia, ayeapresi i proyyedimcnti necessarii a quel tempo
di guerra che si ayyicinaya. Crcdcva poi il Goyerno prussiano essere

giunto il momento di proporrc alia Confcderazione gcrmanica un proyye-

dimento generale, ed in tanto ayeya fatto porre in assetto di guerra tre

corpi di esercito. Cionon impedira che la Prussia resti, come fu neutrale,

finche la Confederazione stessa non yenga assalita.

In mezzo a tutti questi preparativi, che paiono essere quelli di guerra

immediate, pure i giornali recano ancora, mentre scriyiamo, speranze di

pace, in quanto assicurano che 1'Inghilterra, udita 1'intenzione dell'Austria

di proporre alia Sardegna un ultimatum, pose in opera tutti i mezzi pos-

sihili per impedire l'esccuzione o almeno le conseguenze di quell' ultimo

passo yerso la guerra. A questi mczzi alludono senza dubhio i dispacci,

ricevuti mentre scriyiamo, che recano avere 1'Austria accettata una me-

diazione inglese che la Francia riliuto.

Ayendo poi alcuni giornali discorso di una lega francorussa il Moniteur

la nega rccisamente. II govcrno francese intanto gia niosse yerso il Pie

monte le sue truppc, e chiese al corpo legistatiyo 500 milioni di prestito,

ed una leya, pel 1839, di 110 mila uomini.

Le ultime notizie che riceyiamo degli Stati sardi si riferiscono tutte

agli immcdiati preparatiyi di guerra da combattersi cogli aiuti di Francia

che giungono per Genoya e per Sayoia. Sono poi nominati con decreti

reali, commissarii straordinarii
; per le diyisioni di Genova e Sayona Pon-

za di S. Martino
;

di Novara e Vercelli Sebastiano Tecchio ;
di Alessan-

dria, Noyi, Acqui e Casale Giacomo Plezza. Le loro attribuzioui straordi-

naric saranno tracciate con istruzioni ministeriali
;
cd essi dipenderanno

dal comandante capo dell'esercito e dal Ministro dell'interno. La famiglia

reale
(
dice la Gazzetta di Genova

)
ya ad abitar Nizza

;
ed il Re di Sar-

degna dee partire il 27 da Torino per assumere il comando dell'escrcito.



PREFAZIONE
ALLA VERSIONE FRANCESE

DI UN NOSTRO ARTICOLO

L' Articolo da not pubblicato intorno al Governo pontificio , trovo non

solo in Italia, ma eziandio e piii forse al di fuori ,
un eco cost largo ed

unanime , die solo pud spiegarsi dall' interesse vivissimo die desta nei

Cattolici di tutti i paesi quel lato capitale della Quistione italiana. Bcn-

che quel lavoro fosse dettato con qualche fretta e riuscissepiii prolisso di

quello die sogliano i nostri articoli, pure lo vedemmo per intero voltato

in francese nell' Univers, in ispagnuolo nella Regeneracion, in inglese nel

Weekly Register. In Francia poi, oltre a do, lo vollero stampare a parte,

e diffonderlo quanta piii si potcsse tra le persone piii bisognose di disin-

ga?ino per questo capo. Ed in occasions di quella ristampa } I' illustre

Monsignore Filippo Gerbet , Vescovo di Perpignano , degno decorarlo di

una sua prcfazione , la quale, sia per I' autoritd dello scrittore
, sia pel

merito dello scritto, ci e sembrata la parte piii pregevole dell'Opuscolo 1.

Ora parendoci potere tornar caro ai nostri letter i leggere lepoche ma su-

gosissime pagine di quel dotto Prelato, noi qui le offeriamo loro, voltate

fedelmente nel nostro idioma.

II caraltere di universalita della Chiesa cattolica, di questa societa

spirituale che si stende fmo agli ultimi confmi della terra, ha offerto

fin dagli inizii due quistioni, cui la Pro\ videnza doveva risolvere.

1 La Question Ualienne en 1859, enrichie tfune preface de Mgr GERBET,

Eveque dc Perpignan Brochure grand in 8" de 72 pages, Prix 1 fr. A
la librairie de Gaume freres, Rue Cassette 4.

Serle IV, vol. II. 25 42 Maggio 1859
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La prima era : Come mai il Capo della Chiesa potrebbe esercitare

liberanrcnte il suo rainistero univcrsale
,

se esso fosse polilicamente

in condizione di soggetto ? La seconda : Se per contrario il Capo della

Chiesa e indipendentc o vogliam dire Sovrano, come ottcncre chc ii

suo potere politico non recasse qualclic offesa alia coniidenza figliale

dovuta air autorita del Pontcfice Supremo ,
eccitando sospizioni per

gFinteressi temporal! dei popoli sommessi alladipendcnzacatiolica?

La Provvidenza Divina ha risoluta la prima quistionc, tcnendo la

via die suole tenere nello stabilire le grand! istituzioni. Egli vi ha

quasi sempre un periodo di tempo, lungo il qualc un seguilo di cir-

costanze funeste, di violenze, di perturbazioni apparecchia il mondo

agFistituti salutari; in quanto coi disastri lo conduce a comprendcrne

il bisogno. E per qual guisa i prim! Ponlefici hanno soslcnuto la li-

berta del loro ministero sotio la scure dei persecutor! ? Per una via

al tulto scmplicissima. Essi morivano. II catalogo dei Sovrani Pon-

tefici, da S. Pietro fmo all' avvenimento di S. Silvestro, e un marti-

rologio di trc interi secoli.

Dopo quelFepoca, quando parccchi successori di Costanlino si po-

sero a torturare la Fede, o die i loro vicarii in Italia e i Capi delle

nazioni conquistatrici posero lamanosacrileganelle dottrine religiose;

T indipendenza de' Pontefici non ebbe sovente altra umana guarcn-

ligia, chc le disposizioni piu o meno favorcvoli degli autocrat! domi-

nant! in Roma. Alcune volte il limore di popolari commovimenti im-

briglio le violenzc
,
onde i Pontefici erano minacciati

;
alcune allrc

ess! redarono il prezioso rctaggio degli anlichi Papi : Tesilio, la ca-

plivila, la morte nello squallore delle prigioni. Tultavolta egli era

cvidenle chc una condizione di cose, nella qualc la liberla del mondo

cristiano, pcrsonificala in quella del suo Capo, non altrimenti avea

potuto esser salva, die per virtu eroiche o per contingenze provvi-

denziali
;
era cvidcnte, diciamo, die una tale condizione, non potea

lungamentc durare, e doveva cangiarsi in uno di quegli slabili ordi-

namenti, cui le sole isliluzioni possono fondare.

Pcrtanto ad assicurare, quanlo fosse possibile, il Pontefice conlro

le minaccc di violcnze, di esilio o di ccppi, il sicurissimo dei mezzi

era di collocarlo sopra di un trono. Ouesla maravigliosa islituzione
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era come a dire la corona ed il fasligio di cio che si era compiuto

nelle altre appartenenze delForganismo ecclesiastico
;
nel quale per

via di stabili istituti si era occorso ai gravissimi inconvenient! delle

condizioni precarie e balenanti. Nci primi tempi i cristiani non ave-

vano avuto pel loro culto die santuarii sotterranei o innalzati a tem-

po ;
ma giunse Fora, in cui la regolarila delle sacre cerimonie fu as-

sicurata colla costruzione dei templi. Le opere della carila erano

state da principio alirnentate dagli incerti sussidii delle collette; ma

presto la creazione della proprieta ecclesiastica permise di sovve-

nire d
1

una maniera stabile al mantenimcnto del culto e al bisogno

dei poveri. II minislero dei Vescovi fu protetto dalle medesime leggi

civili contro il polere arbitrario, cui T antica legislazionc conferiva

aipubblici magistral!. In tutti questi casi s'era vcnuto sostituendo

alia incertezza dei ripieghi il benefizio permanente delle islituzioni.

Un somigliante perfezionamento doveva compiersi eziandio nella

Chiesa
;
ed il Principato civile dei Papi fu la dotazione, diciam cosi,

della loro indipendenza. Ed ecco per qual maniera la Provvidenza

ha risposlo alia prima delle due quistioni enunciate piu sopra, la

quale riguardara Torganisino ecclesiastico. La Provvidenza mede-

sima si e tolto il carico di rispondere alia seconda, che riguarda le

relazioni del Pontefice stesso come Principe a rispetto degli altri

polentati.

11 potere Icmporale dei Papi non puo ispirare sospizioni e limori

per gl' interessi politici del popoli, siccome quello che, moralmente

grandissimo, e materialmente assai debole. Suppongasi per figura

di esempio che il Tonchino od il Giappono, divenendo cristiani, si

aggiungano alle comunioni che hanno per capo, sia T Imperalore

delle Russie, sia la Regina d
1

Inghilterra. Con cio solo il Tonchino

ed il Giappone si troverebbero sommessi ai due colossi politici, mi-

litari, commercial!, di cui avrebbono acceltata la supremazia reli-

giosa. Per contrario chi non vede che, se essi dessero il nome di

Padre al Pontefice che regna dal Vaticano, i cannoni di Castel Santan-

gelo non turberebbero ne le loro citta ne i loro porti ;
ed essi politi-

camente sarebbero domani ne piu ne mono di quello che sono oggL
L' Inghilterra e la Russia mirano, anzi tutto, T una ad aprire mercati

pei prodolti delle sue officine
;
F altra a conquistare posizioni slrate-
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gichc per la sua diploma/da c pc
1

suoi esci'cili
;
c la suprcmazia reK-

giosa clei lore Sovran! nulla non cangia in qucllc tendcnzc e piultosto

le avvalora. Un tal predominio e nclla natura medesima dclle cose,

in quanto chc essi non sono capi delle loro Chiese rispeltive, se non

perche sono Principi temporali. Per converse il Pontefice e Principe

temporale sol perche e Capo supremo del cattolicismo. Una cosi falta

condizione lo costituisce in relazioni al tutto diverse riguardo al mon-

do politico. 11 suo supremo intercsse e Finnalzar templi, il conquistar

anime, il moltiplicare ogni dove non i suoi sudditi temporali, ma i

suoi figliuoli spiritual! ;
e per conseguenza suo supremo intercsse c

di mantenersi in pace con tutli i paesi che fanno parte della famiglia

cristiana. La sua sola forza umana, vogliam dire Tuniversale opinions

del mondo cristiano
,
riconosce essere tanta conlrarieta tra il Papa-

to e la guerra aggressiva, quanto trail semplice saccrdozio e la

violenza. Certo il Papa ed il prete possono difendersi quando la ne-

cessita lo ricliiede
;
ma fuori di questo caso la mansuetudine non e

solamente una convenienza del loro stato : essa ne e un dovere, e il

sentimento universale applica al padre comunc dei fedeii T antica

parola: Ecclesia abkorret a sanguine. Talmente die il carat tore del

Papato, il suo precipuo interesse, la debolezza medesima del suo

principato gli tolgono il provocare mai chi si sia. Pel suo caraUcre

non dcve farlo
; pel suo interesse non vorra farlo

; per la sua debolez-

za materiale non puo mai farlo. Che se altri opponesse qualche rimem-

branza di tempi, in che una cosi maestosa e salutare impotenza soffri

alcuna eccezione
;
io mi reslringero a domandare cio che dovria pen-

sarsi deiraulorita paterna, del governo civile, del diritto di proprieta,

base della umana convivenza, quando se ne dovesse recare giudizio

sopra casi rari o solamente possibili? In qualunque ordine di cose il

solo che possa volcrsene e che gF istituti siano buoni per loro mede-

simi
;
ma le eccezioni non hanno nessun valore nelF organismo so-

ciale del mondo.

Sollo questi diversi aspelti, il polcrc temporale dei Papi e slalo

un efletto naturale dclle idee e dei scnlimenti che hanno coslituilo

il mondo cristiano. Egli non ci e, ne ci e stata giammai una sovra-

nita che abbia avuta la sua ragionc di esscre in bisogni cotanto strin-

gent!; che abbia corrisposto ad inleressi di un ordine cosi generate;
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chc sia slala ordinata a uno scopo cotanto cccelso, come quclla del

Pontciici. 11 pcrche non dec recare meraviglia il vederla segno a

tanti odii ed a lante invetiive : questo e il privilegio d
1

ogni cosa che

sia salutare e'santa. Nei tempi che corrono quella sovranita ha avuto

a suoi sfidati nemici tutti i nemici della rivelazionc : i loro doltori

non ignorano che il Papato c il cardine dell' edifizio cristiano e che

le sette proteslanti sono, come Y ha novellamente detlo uno di loro,

le mille porte, per le quali si esce dal Cristianesimo. Essi investono

in Roma la corona del Monarca, perche F uomo, del quale essa cinge

la fronte e il solo che innalzi la croce sul mondo universo. A questi si

rannodano tutti coloro che, versando in un Cristianesimo vago e mal

definite, sono phi protestanti che cristiani. La eterodossia anglicana

si e collocata in prima fila
;
e nessuno dee avere dimenticato qual

grido di gioia essa innalzo ne
1

suoi giornali, nelle sue tribune, nelle

sue cattedrc, quando, sono appena dieci anni, quell
1

orgia sangui-

nosa ed ignobile, die appcllavasi Costituente Romana, ebbe decre-

tato il dccadimento del Papato. L
1

odio invecchiato del protestante-

simo anglicano si e inacerbito per le sue recenti sconfitte. Uomini

ragguardevoli, che erano a giusto titolo il suo orgoglio, hanno abban-

donala la Chiesa di Enrico VIII per riparare in quella di S. Pietro;

e le antiche sedi dei Vescovi cattolici si sono, dopo tre secoli, sotto

novelli titoli rialzate. Vi ha chi pensa a Londra che la distruzione, o

se non tanlo, il debilitamento almeno della sovranita del Pontefice

sopra i suoi Stali, sarebbe una buona rappresaglia della Gerarchia

cattolica ristabilita in Inghilterra.

In politica poi tutti i parliti rivoluzionarii sono legali tra loro conlro

il Governo dei Papi: cio sMntende da se. Ma egli e eziandio oppor-

tune Tosservare che ciascuno di essi associandosi ai compagni nell'o-

dio comune, ha il suo speciale richiamo ed il suo dentc venenato

contro di quelli. I comunisti, i socialisti, distruttori dei dirilto di pro-

prieta, sanno che il Vicario di Cristo non cancellera giammai il VII

precetto dal Decalogo. I democratici, nemici di qualunque gerarchia

socialc, disperano di aver mai per loro complici i Pontefici. I repub-
blicani per sistema, parati a rinnovellare in ogni istante il giuro dl

odio al principato, non perdoneranno giammai ai Pontefici Taver im~

presso sulla fronie dei Re un carattere cotanlo augusto die li fece
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rispcliali anclie quando perscguilavano la Chiesa. E perche non po-

tro aggiungerc che uomini eziandio invaghiti di dotlrine mcno per-

niciose, e che sono in voce di sapienti, hanno essi altresi i loro ran-

cori conlro del Vaticano, poco disposto a benedire i loro concetti?

Essi son cerio lontani dal cospirare per la dislruzione della sovranita

temporale dei Papi ;
ma in sostanza non sarcbbcro rammaricati so

fosse lor data, com
1

essi dicono, una lezione od un rabbuffo.

Codeste svariate animosita
, sopite alcima volta

,
ma vive sem-

pre , scoppiano e si danno la mano ogni qual volta peculiar! cir-

costanze vengono a provocare la loro simultanea esplosione, co-

me abbiain potuto osservare in questi ullimi mesi per isvariate oc-

casioni. I giornali rivoluzionarii
7

sia in religionc sia in politica,

hanno raddoppiato di sforzi e d'astuzia per produrre agli occhi della

moltitudinc una vituperosa, quasi dicemmo, fantasmagoria. Rimesta-

re asserzioni gratuite, inesatte, false compititamente, senza dir ver-

bo delle risposte : mettere in luce cio die non e, e nasconder neirom-

bracio che e; tale e stata la loro invariabile stralegia. Se ne trove-

ranno le prove sovrabbondanti ncllo scritto che viene appresso a

questa prefazione ;
ma fia pregio dell

1

opera anticiparne qui qual-

che saggio.

Questi giornali hanno gridata di una maniera cosi assoluta la ne-

cessita di secolarizzare (come dicono) ramministrazione degli Stati

Romani, che moltc persone, scrittori eziandio, che hanno Fabitudine

di pensare e di leggere, credono da senno la maggior parte degli

uffizii civili essere cola confidata a preti. Ora si e dimostrata fino al-

Fevidenza la falsita di codesta asserzione
;

si e provato con cifre au-

tentiche, gli ecclesiastici non partecipare airamministrazione tempo-

rale, che in piccolissima proporzione 1. Che si e risposto da quei va-

lentuomini? Essi hanno taciulo.

1 Intoriio a questo capo ci fu fatto osservare che gli uflizii commessi

agli ecclesiastici, benche pochissimi di numero in proporzione agli occu-

]>ati tlai laici (poc'oltre a 200 rimpetto ad oltre 7,000) ,
sono i precipui nel-

T importanza. Cio e verissimo ;
ma gia fu detto che quel chiamare i laici

alia partecipazione del governo dovea farsi, quanto era possibile^ salvo Tin-

dole ecclesiastica del Governo stesso e sopraltulto del Principe ;
or que-

sto non potrebbe ottenersi, se almeno i precipui carichi non fossero tenuti
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Si e voluto dare ad intcndcrc die grinlcrcssi, sia privali sia pub-

blici, sono abbandonati al capriccio d
1

\ui amminislrazione arbitra-

ria. Ora si e svolto solto i loro occhilalcla dell
1

istiiuzioni provincia-

li e municipal! stabilite per gli Stati Ponlificii. Si e mosirato die es-

se riposano sopra fondamenti piu sicuri e, solto alcuni riguardi, piu

liberi di quello die siano le istiiuzioni analoghe di pareccbie contra-

de europee, senza escluderne la stessa Francia. Che si e risposto da

quei valcntuomini? Profondo silenzio.

Si e preteso die le finanze Pentificie non sono sommcssc ad alcu-

no esame. Ora si e ripcluto die esse sono anzi soltoposle ad una

Consulta nominatapcr via di elczioni dai Consigli provindali, e cbe

la moderazione delle imposle farebbe invidia a piu diun popolo, die

paga assai piu caro un Governo parlamentare. Che si e risposto?

Nuovo silenzio.

Si e voluto supporrc die le quistioni riguardanti lo slato civile

dclle persone e le loro propriela sieno giudicate esclusivamente, se-

condo le disposizioni del diritto canonico. Ma si e fallo osservare die

se le prescrizioni dei sacri Canoni governano alcune materie negli

Stati romani, come al presente si lisa eziandioneiringhillerra; egli

non e men vero die il fondo della legislazione civile e T anlico dirit-

to romano, die e pure la base del nostro codicc francese e di pa-

recchi altri
;
die queslo diritto, rettificalo in do die aveva di oppo-

sto al cristianesimo, fu dai Pontefici appropriate ai bisogni ed alle

convenienze della sociela cristiana. Che si e risposlo? Lo stesso si-

lenzio sempre.

Essi si sono inleneriti sulla misera condizione del piccolo popolo.

Ma furono pregali di paragonare la condizione dei poveri sollo il

cattolico reggimento degli Stali ecclesiaslici con quella dei poveri

sia a Londra, per esempio ,
dove 3,000 moriron di fame in quesli

tre ultimi anni, come e slato ultimamente avverato; sia in Irlanda
,

ove la fame li decima a posti periodi immancabilmente. Si e chie-

sto a quei medesimi censori se mai veggansi dalle provincie romane

uscire quelle grandi colonie della miseria, cui chiamano emigrazioni,

da ecclesiastic'!. Ma forse dichiareremo altrove con qualche ampiezza la

necessita che il Principe abbia a se omogenei almeno gli organ! precipui

del suo governo. (Nota dei compilatori).
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le quali van cercaro nolle forcste dell
1

America, e fmo negli estremi

coiifini del globo, il pane, cui la terra natale lor niega. E stato lor

rammentato, come fatto notorio, incontraslabilc, die il'popolo ro-

mano si nudrisce piu sanamenle c fa men disagiala vita
,
die non

qualunque altro di paese piu celebrato dagli economisti. Si e loro

rammenlato che quel popolo e stato gencralmente preservalo da

quella terribile malatlia die e la febbre divorante e quasi frcnctica

pei godimenti material! c die ovunque si mostri
,

si fa radice di di-

sordini e di sventure. Furono iuvitali a considcrare come quella pie-

be medcsima, cui essi pingono a colori si foschi
,

offre per contra-

rio, secondo la testimonianza unanime di viaggiatori imparziali ,
lo

spettacolo di un
1

abituale gaiezza, die non suole essere privilegio di

popoli sventurati ed oppress!. Che si e risposto ? Silenzio, silenzio.

lo non mi avviso die nella storia della stampa possa trovarsi, da

sessanf anni a noi, un sistema di error! e di menzogne sostenuto

con altrettanta unanimita e persislenza, a fine di accecare sopra un

dato soggetto la pubblica opinionc ;
c noi non dobbiamo trascurare

alcun mezzo per dileguarc le pericolose illusion!
,
che quel sistema

ha prodotto e tuttavia mantiene. L
1

articolo della Civilta Cattolica

yoltato in francese e pubblicalo dalF Univers , puo rispondere a

<juesto intendimento. Ma gli associati di questo giornale, istruiti

ilella quistione da moll! suoi articoli precedcnti ,
sono precisamente

quelli che aveano minor bisogno del nuovo lumc recato loro dal Pe-

riodico romano. Ristampando separatamentc quellc pagine c diffon-

dcndole da lull! i lati, esse saran poste sotto gli occhi di un'altra parte

di quei lettori ben disposli che, ad abbracciare la verita, hanno uopo

solamente di vederla. Ogni Cattolico die inlcnde quanto rilevi, so-

prattutto in questi giorni ,
il difenderc quella grande c santa causa

cosi indegnamenle travisata, yorra procurarsi alquanti esemplari di

uno scrilto cosi stringentc , per farlo girare fra le sue attinenze. I

^eminarii, i curati, le comunita religiose, le case di educazione, le

associazioni di carita
,

i circoli cattolici saranno sollecili
,
ne abbia-

mo fiducia, di rispondere a questo invilo.

Ma adoperandosi di rimelterc in .onore la verila dei falti, i Cat-

lolici dcbbono altresi rifiutare con forza i falsi principii di dirit-

to pubblico die i nemici della Santa Sede sogliono fabbricare e
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poscia rivolgere contro di lei. La piu parle tra loro non osano do-

mandarc a \iso apcrto la distruzionc del Principato civile dei Pa-

pi : sanno che questo empio voto non ha alcuna speranza di riu-

scimento. Le mcdesime dinastie prolestanti sarebbero sgomentate

dalla pcrturbazione profonda die un somigliante attentato reche-

rebbc nell
1

ordine sociale
, gia per altri molivi cotanto scosso. Si

sente quasi per istinlo che sc questa grande istituzione, legata si

streltamcntc air organismo del mondo cristiano, venisse a crollare r

si scavcrcbbe al suo luogo una di quelle voragini, die inghioltono

i popoli ,
e dove i regni vanno a precipitare sfasciali. Ma i ne-

mici del Papalo ,
dissimulando pure i loro disegni ,

credono che

le circoslanze presenli diano loro abilita da favorire principii ed

ollenerc provisioni ,
il cui effelto sarebbe umiliare

,
indebolire e

quasi scuotcre dalle fondamenta il governo temporale dei Papi. Per

conseguenza essi chieggono che le grandi polenze di Europa, sia

o no in Congresso, impongano al Papa e ad altri Principi minor!

non so che riforme nell
1

interno reggimenUx dei respettivi loro Slali.

Ora questo c il medesimo che domandare che le teste coronate fac-

ciano dall
1

alto una rivoluzione, come la demagogia vuol fame una

dal basso
; perciocche se alcuni Sovran! fossero spogliati della loro

indipendenza, cio acchiudercbbe il rinnegamento del diritto
;

e la

rivoluzione non e altro che questo. La repubblica francesc avea

istituito sopra le ruine dell
1

antica monarchia un Direttorio di cin-

que cittadini: secondo i rivoltosi s'innalzerebbe un Direttorio di cinque

Potenze sopra le ruine dell
1

ordine generate. Si osservi inoltre die

a quella manicra s
1

indurrebbcro le grandi Potenze a cosa mani-

festamentc contradditloria
;
ad avere cioe due pesi e due misure

nella mcdcsima quistione : a dire si da un lato, e volgendosi dalFal-

tro dire no. E di vero uno dei richiami, di cui si mena maggiore

rumore, e che la sovranita di alcuni Principi minori sia offesa da

trattati che essi hanno con una grande Potenza. Per farvi rime-

dio qucl Congresso dovria dire : Noi vogliamo che, net governo
de proprii Stati, ogni Sovrano sia indipendente ;

e poscia dovreb-

be aggiungere immedialamente : Noi t'ogliamo che il Sovrano di

Roma nel governo de proprii Stati dipenda da not. Son cose co-

deste da dirsi da senno?
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Ne e uopo di ricordare siccome tra le cinque Potcnze die stende-

rebbono la mano alia grande istituzione del mondo cattolico, tre sono

eterodosse; siccome una di esse, F Inghillerra, non riconosce diplo-

maticamente il Governo romano, sola fra le nazioni eterodosse non

ha relazioni diplomatiche con Roma e mantiene in vigore una legge,

per cui saria delitto del Re il riccvere una lettera dal Pontefice. Or
chi vorra dire die queste siano condizioni acconcc per dargli un

consiglio da amico?

Gli avversarii del Governo Pontificio recano in mezzo un altro spe-

diente. Se da una parte le cinque grandi Potenze debbono, secondo

essi, meseolarsi del Governo pontificio, mal grado del Pontefice
;
dal-

1'altra la Francia e rAustria dovrcbbero obbligarsi a non \i entrare,

quando il Pontefice le richiedesse del loro aiuto
;
e cosi le due prin-

cipal! Potenze cattoliche rinuncierebbero al loro diritto ed al loro dove-

re di tutelare in Roma il supremo interesse della Cattolicita; e vi rinun-

cierebbero per incoraggiare i colpcvoli disegni dei segreti cospiratori

e dei pubblici perturbatori, a fine die il partito dominante in Torino

possa minacciare impunemente la S. Sede della sua anarchica intru-

sione. Ma no ! la Francia non puo volere die la istiluiione si cara

a Carlomagno sia aggiogata al carruccio rivoltoso del Picmonte ! la

Francia non rinneghcra sotto Flmpero Tantica missione che ha com-

piuto novellamente sotto la repubblica ! I due primi Potentati del

Cristianesimo, uniti nella stessa fede, sono in realta cio die rappre-

sentano le due statue di Costantino e di Carlomagno nel vestibolo

della basilica di S.Pietro: essi sono, in nome del mondo cattolico, le

due scolte die col pugno sulFelsa, vegliano alia sicurezza del Padre

comune, quando insidiatori sacrileghi vi vengano a ronzarc atlorno.

I Cattolici saranno alia slessa ora chiarili dei fatti e raffermati nei

principii dallo scrilto che io loro presenlo. Essi saranno altresi ecci-

tati sempre piu a dimandare dal Dio della giustizia consolazioni in-

crollabili per Colui, che e in terra la viva immagine della sua bonta.

Perpignano 15 Aprile 1859.

f FILIPPO Vescovo di Perpignano.



SGUARDO RETROSPETTIVO

AGLI

ARTICOLI ECONOMICI

Quando al principio della terza Serie la Civilta Cattolica accetto

da parecchi de
1

suoi benevoli rufficio, a die Finvitavano, di esami-

nare al lume del principii cattolici le teoriche degli economist!, non

fummo certamente si sori, che c
1

immaginassimo compiere in pochi

articoli il nostro viaggio. La maleria e si vasta
,

il campo d'un pe-

riodico e si rislretlo, il modo di trattare secondo oceasione e si sca-

pigliato, che slimiamo gran merce di Dio Faver potuto giungere fin

dove il letlore ci venne accompagnando. Quell
1

andar beccando qua

e cola nell
1

alto stesso del nostro viaggio, come le colombe dell' E-

neide 1, secondo che gli eventi ci porgevano maleria appetitosa, non

era certamente il modo di far molta strada : molto meno di lasciare

limpida e lucida negli animi del lettore T idea delle noslre dottrine.

Pur nondimeno rivedendo i nostri conti prima di chiuderc la Serie,

e domandando a noi medesimi quali impressioni potevamo sperai'e

che essa abbia lasciate per testamento negli animi de
?

leggitori ;
ci

parve poter benedire Iddio che Fopera non fosse riuscila totalmente

inutile
,

e i principii dovessero generalmente accettarsi dagli animi

onesti : tanlo piu che niuno Finora dei nostri benevoli ci ha con-

trapposto o difficolta o dubbii
,
come in altre occasioni sono soliti

,

1 Illae pascentes tantum prodiere volando etc.
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merce ramorevolc loro confidenza. Parliamo degli amorevoli
;
eke

il non avere opposizioni per parte degli avversi potrebbe indicare
,

piuttosto die approvazione ,
una specie di cospirazione di silenzio,

intesa a diminuirc Timportanza, cosi del Periodico catlolieo in gene-

rale, come in parlicolare della nostra filosolia cconomica. Ed abbia-

mo qualche ragionc di supporlo al leggere talora in qualche Perio-

dico ed anche in qualche libro che tratta queste materie ex professo,

citate le noslre dottrine
,
c perllno le nostre parole ,

senza pure ac-

cennare al nome di Civilta Cattolica. Ma anche in questo caso cre-

deremmo aver ragione di rallegrarci di opera non indarno spesa,

vedendo die le nostre idee vanno trapelando anche fra coloro che

professano dottrine contraric e che non trovano probabilmente rispo-

ste calzanti, poiche prcferiscono la via del silenzio.

Ma sia qualsivoglia la cagione di queslo, il silenzio de' nostri be-

nevoli e certamente indizio di gradimcnto ,
al quale non sapremmo

come meglio corrispondere nel ripigliare oggi queste materie, inter-

rotte dalle agitazioni del mondo politico ,
che coll

1

iuvitarli a parte

di quelle riflessioni, che abbiam dovuto fare quasi per bilancio linale

del nostro triennio. Esso venue da noi iniziato
(
se lo ricorderanno

i leltori
)

con due quistioni particolari ;
la prima in risposta al Ci-

mento che mordea
(
come conlinuarono e continuano a mordere i

suoi figli , nipoti e pronipoti )
le tinanze pontificic ;

Taltra sopra la

legge in favore deir usura, che piombo fmalmente come vampiro

sulle borse dei povcri Piemontesi
,
ma che era allora un semplice

disegno proposlo alle Camere. Ma passata quell' occasione, sentim-

mo ben presto il bisogno di assorgere verso i principii, se volevamo

che riuscissero cari i nostri pensieri. Senza smeltcre dunque Tidea

di ciuffare pe' capelli le occasion!, quando si presentassero, eredcm-

mo necessario dar qualche ordine meno fortuito agli articoli econo-

mici, spiegando la natura e le condizioni di quella scicnza, poco no-

ta forse al piu de
1

nostri lellori.

Incominciammo dunque dal delerminare, come meglio si poleva,

la vera idea di Economia sociale
,
osservando come cotesla scienza

molto ancor lascia a desiderarc in matcria di tcoric universal! ed

evident!
, malgrado la tanla copia di particolari osservazioni ond' el-

la e ricchissima
;

fatto generalmenle riconosciulo anche da quei
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mcdesimi, chc piu vantano i moderni progress! delF economia e della

civilla. E la cagione di tale oscurita cd inccrtezza sta in cio, a pa-

rcr nostro, clie ella si dibatte tra lo spirito catlolico e Feterodosso.

Accettare interamente quest
1

ultimo e impossibilc : error puro non

si da: lo stesso Proudhon, audacissimo fra gli audaci, ancor lascia

sussistere qualche elemento di vero. Scguire alFopposto interamente

il Cattolicismo non si vuole dagli eterodossi
(
che nelle scienze eco-

nomichc mettono come utilisti e pero hanno come scritlori un
1

im-

portanza suprema )
: e i Cattolici o non presero finora

,
o non riu-

seirono a mettere in piena armonia col Cattolicismo tutte le nozioni

e le teorie economiche. E dunque naturale che in ogni trallazione

economica la lotta dei due principii introduca oscurita c contraddi-

zioni. Or come volete che in coteste tenebre si contorni limpido il

concetto, si concateni stringatoil raziecinio?

Oueslc osservazioni ci condussero nel secondo e quarto volume

di quella seric a chiarire il principio fondamentale delle due Econo-

mic, la cattolica e Feterodossa. LA BEATITUDINE STA NELLA PIENEZZA

DELL'ORDINE LA BEATITUDINE STA KELLA PIENEZZA DEL PIACERE : ec-

co i due principii ,
da cui deducemmo ineluttabilmente Fidea di

due economic. Ineluttabilmente diciamo
,

si per rispetto alia na-

tura dell
1

uomo , si per rispetto alia idea di Scienza. In forza di

sua natura Fuomo e ad un tempo c un individuo compiuto, per-

petuamente incitato dal sentimento de
1

bisogni a cercarne la sod-

disfazione
,

e una parte dell' universe coordinate con le altre parti

a formarc un tutto. Egli e dunque condollo per necessita a re-

golare le proprie operazioni o relath amente alle s oddisfazioni pro-

prie, o relalivamente alF ordine delFUniverso. Nel primo caso la

legge nasce dal suo piacere, nel secondo dalla yolonta del Creato-

re. Tanto e dunque impossibile sfuggire ad uno dei due membri

dell' allcrnaliva
, quanto il non riconoscere in se o un individuo in-

dipendcnte ,
o una parte del mondo creato ;

fra parte e tulto non

v'e termine medio 1.

1 II perspicace lettore capira benissimo che's^tratta qui di legge morale,

non di conoscimento specolativo. Tanto il Cattolico quanto Feterodosso

ammettono specolativamente (e chi potrebbe negarle senza cavarsi gli oc-

ch'r?) amenduele proposizioni. II Cattolico vede che Tuomo e un indivi-
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Poslo poi uno di cotesti principii, con la tendenza die naturalmen-

ie ne consiegue, a proporsi come ultimo fine o la soddisfazione pro-

pria, o Fosservanza delFordine voluto dal Creatore; anche la scienza

economica prendc ineluttabilmenlc uno del due opposli andamenti
;

essendo impossibile che una scienza pratica non vcnga per ullimo a

determinarsi in ragionc del fine die clla si propone. Quindi vcdcni-

mo nascere i due diversi intcnli negli sludii economic! del Cattoli-

co e delFelerodosso. Agli occhi del Caltolico la scienza economica

studia Fordine 4clla ricchezza, Feconomia sociale Fordine della ric-

cliezza pubblica: agli occhi delFeterodosso Feconomia studia il modo

di far ricco Findividuo, Feconomia sociale di far ricco lo Stato. Be-

neinteso, ripetiamolo, die in pratica niun elerodosso sara mai si

cinicamente utilisla, die non sia condolto t ratio tralto, senza avveder-

sene, a preferire Fordine al piacere, a diminuire la ricchezza pubbli-

ca per non eccedere in lirannia.

Ma queslo appunlo rende ragionc di quelle differenze, anzi di quel-

la perpetua lolta, in cui si dibattono le teorie economiche, e della

quale dovra render ragione la Civilta Cattolica, esaminando le dot-

trine, per lo piu etcrodosse, degli economist!. Di qucsla lotta avem-

mo un bel saggio nella seduta dell
1

Accademia di scienze morali del

Deccmbre del 1855
,
dalla quale prendemmo occasione di meltere

in chiaro le idee cattoliche intorno alia Proprieta , considerando-

ne e le origini primitive e le derivazioni nclla proprieta secondaria.

Ma in questo assunto sentivamo mancarci ad oraad orasotto i piediii

lerreno,doyendo o adopcrare vocaboli die ncllc due scuole opposte

prendono significanza diversa, c che con tale di\ ersila avrebbero po-

luto introdurre confusione in lutti i nostri ragionamenti ;
o fermarci

ad ogni pie sospinto per defmire e chiarire i vocaboli e giuslificarne di-

mostralivamente le delinizioni. Ad evilare ambi gF inconvenienli non

trovammo altro partito che d'inlraprendere queWanalisi deprimi con-

cetti economici, che vennc iniziala nel volume nono della terza scric.

duo, Teterodosso lo vede collocato nel mondo come parte nel tutto. Ma,

moralmente parlando ,
il Cattolico riguarda quell

1

individuo come parte

e ne inferisce dovere supremo, che gli corre, di coordinarsi secondo le

leggi del tulto: Teterodosso lo riguarda come occupato solo di se e della

propria soddisfazione, e pero indipendente dalle leggi del tutto.
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Da cotcsta analisi e da tutto il complesso degli altri articoli, ecco I

principal! teoremi die ci sembra aver posti in sodo e che assumeremo

quinci in poi come gia dimostrali.

I. L'economia cattolica e la scienza, non gia del modo di produrre

molte ricchezze, madelle leggi, secondo le quali Fuomo dee governarsi

rispetto alle cose che gfovano alsostentamentodelcorpo. L'economia

sociale poi e la scienza delle leggi, secondo le quali un governante ordi-

na reltamente i sudditi nelFuso dei loro averi, si rispetto ai concitta-

dini, si rispetto alHntiera sociela 1. Dalla quale definizione vedcmmo

sgorgarc e i giusti limiti, in cui Teconomia dee restringersi, e il ca-

rat tere morale che la lega alle allre scienze morali, e 1'indole man-

sueta e liberate della scienza die presso gli eterodossi diviene rigida

e dispotica. La scienza dunque del produrre la ricchezza forma ben-

si una parto, o piuttosto un presupposto deireconomia sociale, come

Fagricoltura, la metallurgia ecc.; ma non costituisce immediatamente

cotesta scienza. Ed appunto per queslo gli economisli che vollero

confondere Tuna colFallra oscillarono perpetuamente, ora facendola

regolarc dalla morale, ora protestando di separarnela.

II. Se colFeconomia sociale il governanle e guidato nel governo

dei sudditi rispetto agli averi, la scienza dovra determinare che co-

sa sieno cotesti averi, nelFuso dei quali debb'esser guidata la socie-

ta; in qual modo questi averi si producano, secondo quali leggi si

distribuiscano. Gli averi, che sogliono anche dirsi le proprieta di

ciascuno, li vedemmo derivarsi naturalmente dal destino delFuomo

verso il suo Creatore, ultimo fine di tutto il creato. Per giungere a

cotesto ultimo tine, secondo la specifica sua natura, Tuomo e dotato

di facolta e di forze che sono proprieta della sua natura medesima, la

quale le adopcra, e ha diritto di adoperarle, per conseguire cotesto

fine. Proprieta dunque dell' uomo sono, non solo le facolta e le for-

ze, ma anche le opere in cui vengono esercitate. E poiche a conse-

guire quel fine sono necessarii alFuomo anche i sussidii material!
;
la

materia, intorno alia quale Yopera umana legittimamente si esercita

e s' incorpora, diviene essa pure proprieta di quella persona, dalle

cui forze ha ricevuta la forma di esistenza novella. La qual nuova

1 Vedi Civ. Catt. Ill Serie, vol. IV, pag. 397 e segg.
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forma dipende, come ognun vedc, non solo dalla forza c destrezza

del braccio, ma anche, anzi principalmente, dalFeccellenza delle fa-

colta mentali, F opera delle quali entra essa pure c s' incarna nei

materiali prodotti.

Facolta lavoratriee, lavoro umano, materia lavorata, ccco le Ire

supreme class! di propricta: la prima delle quali, radice delle altre r

e inalienabile, 1. perche pura potenza, 2. perche parte della per-

sona umana. Le altrc due assicurate alia persona e dalla natura

stessa die e radice o base del diritto, e dalla posiliva dichiarazione

del Creatore die nel sacro Genesi ne autentico amendue le forme,

e nel settimo precclto ne proibi ogni violazione. II sudore del tuo

volto ti dara il pane; ecco assicurato alFuomo il dirilto di.falicarc

per se, pel proprio sostenlamcnlo : impossessatevi della terra e fa-

tela vostra; ccco assicurato alFuomo il diritto sopra quellc parti di

materia che egli fa sue col lavoro.

Cotesti prodolli e le operc con le quali si oltengono, se possono

per ogni titolo lecitamcnte alienarsi c permutarsi, enlrano nel nove-

ro di cio che sogliamo cbiamare ricchezza sociale, ricchezza pubblica,

ricchezza nazionale ecc.
;
non gia die essa possa consumarsia talcnto

dal pubblico governante, dalla nazione, dalla societa, come le pub-

bliclie entrate (giacche consumare non e yovernare) : ma dee per

modo regolarsi che sieno sah i a ciascuno i proprii diritti in tulto IV

perare degli associati, rispello alia produzione e distribuzione di co-

teste propriela.

III. Ora che YUO! dire saki a ciascuno i proprii diritti? Ciascuno,

abbiam dctto, ha diritto di propriela sopra le opere delle proprie fa-

colta e sopra le materie, in cui queste opere s'incarnano. Assicurare

a ciascuno il frutto di cotcste operc, la proprieta della materia ope-

rata, ecco in poche parole la base della pubblica giustizia cconomi-

ca. Siccome perallro la varia tempra del mondo e dcllc facolta uma-

ne introduce naturalmente la dhisione del lavoro ;
e da tal di\ isione

risulta la neccssila di barattarc scambievolmenlc e le opere e i pro-

dotti
; Fassicurare a ciascuno i proprii diritli non dec recare oslaco-

lo al baratto de'proprii lavori. Si bene deve il governante assicurare

a ciascuno la facolla di ottcnere nel baratto F equivalcnlc di cio che

egli cede. Ora in che consiste colesta equivalenza? Questo qucsifo
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ci obbligo a ricercare la giusla idea del valore, il quale altro non e

die la potenza, ond'edotala ogni mercc, di ottenere un contraccam-

bio. E cotesta potenza donde nasce? Nasce, come ognun yedc, dal-

Tulilita della merce a soddisfare un bisogno del compratore, c dal-

rimpotenza di qucsto a soddisfare quel bisogno, senza conlraccam-

biare equamente la mcrce desiderata. Utilita e rarita di una merce

sono dunque la prima base del valore. Ma come dcterminare i gradi

di questo valore? La difiicolta di rinvenirne la materia, la difficolta

del lavorarla, e per conseguenza il tempo, le spese, le fatiche im-

piegatevi dcterminano la quantita del valore; come Futilita non vol-

gare, ossia non acccssibile a talento, determina primilivamentc il va-

lore in generate.

E poiche gran differenza passa nei giudizii die si formano di tal

materia or nello stato estrasociale, or nel sociale; chi vive in socicta

allora avra determinato equamenlc i valori, quando avra preso per

norma, non il giudizio di due privati conlraenti, ma la condizione

universale della socicta. E val quanto dire che F equivalenza non e

un concetto liberamente stabililo dai due conlraenti, secondo le sog-

gettive loro inclinazioni e giudizii ;
ma un concetto obbieltrvo c rcalc

indipendente dalle personali disposizioni di qualche private.

Ed ecco perche F equivalenza delle mcrci e delle opere, e per con-

seguenza la giustizia o iniquita de
1

contratti puo andar soggetta al

giudizio deH'autorita ordinatricc della comunanza; potendo ella bc-

nissimo ravvisare quando sieno osservate o violate gravemente le

vere proporzioni di giusta equivalenza.

IV. A regolarc poi i sudditi rispetto a coleste funzioni cconomiche,

Ire polenze motrici vennero somministrate dalla Provvidenza al go-

vernante: 1. Hnteresse, il quale ha sulFuomo spontanea gagliardis-

sima forza, ma insieme assai pcricolosa, per gli angusti limiti della

personalita, a cuisola provvede Tinteresse, il quale bada unicamente

al sentimento del bisogno. IT economia dcgli etcrodossi voile restrin-

gcretutte le sue ricerche a questo solo motore, derivando da lui solo

tutti i fcnomeni economici. Siccome peraltro il sentimento non e se

non una parte, e parte infima di quelle forze motrici che mettono in

attivita le facolta umane
;
T economia cterodossa sitrovo incapace di

Scrie IV, vol. II. 26 42 Maggio 1859
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rendere plena ragione dei fenomeni economic!, e molto piu di segnare

le giuste leggi, secondo le quali Fattivita umana dovrebbe concor-

rervi. Essa ci diede Y economia dell
1

uomo animalesco : laonde ogni

qualvolta una societa si ricorda la dignita umana ed opera in con-

formita di questa ;
Feconomista trova sbagliati i suoi calcoli ed e co-

strelto a confessare che il fenomeno oltrepassa la sua scienza.

Ma il vero c che appunto per correggere Fesclusiva tirannia del-

F inleresse
;
2. cisi forni dalla Provvidenza creatrice la Ragione; la

qualc considerando F uomo come parte del tutto
,
subordina F inte-

resse proprio al bene comune. Adoperando questa forza di ragione,

e le idee di dirilto e di dovere, ingenerate in lei dalFaspetto delFor-

dine universale, il governante puo ottenere dai sudditi un anda-

mento pieno di equita e di giustizia nel maneggio dei loro averi
;

essendo certo di trovare nella loro coscienza un eco armonico ed uno

sprone potente che inciti alFadempimcnto d'ogni giusto comando,

anzi ne prevenga molle volte lavoce. Neprevenya la wee, diciamo;

perocche la Ragione non e un motore economics ad uso soltanlo dei

Governanti, ma anche dei produtlori, qualunque essi sieno. Anzi ap-

punlo per questo un governante puo fame gran capitale, perche

ogni uomo sente benissimo, anteriore ad ogni comando positive, il

dovere che gli corre di regolare secondo ragione tutte le sue opera-

zioni economiche.

Siccome perallro la ragione stessa, anche quando parla molto

chiaro, non ha sempre ne efficacia bastevole ad ottenere, ne perfe-

zione basteyolc a sollevarsi verso un bene sempre maggiore ; soppc-

risce 3. nclla coscienza umana alia fiacchezza della natura F onni-

potenza della Reliyione ; e grande stoltezza sarebbe, cosi dello scien-

ziato, come del governante rinunziare alia considerazione e all' uso

di cotesti sussidii
,
senza i quali la ragione sara sempre scarsa, se

non impotenle ,
come senza ragione F intcresse sara naturalmente

ingiusto ed antisociale.

Per ultima conseguenza, scienza veramente sociale sara F econo-

mia
, quando fara capitale di tutte e tre coteste potenze motrici nel

governare i sudditi rispetto agli averi
,

ossia alia ricchezza : e per

conseguenza F economia degli cterodossi, che solo gFinteressi vuol

meltere in conto, mai non riuscira ne ad esplicare adequatamenle
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I fenomeni economic!, ne a guidare vantaggiosamente gFinteressi

della sociela.

Tali sono i principii die crediamo ormai posti in sodo, e chc gia

ci diedero campo nella terza scrie a gravi considerazioni rispetto ad

alcune question! speciali ;
la prima delle quali, come abbiam ricor-

dato, fu quella sopra Yusura, traltata da noi in occasione della legge

piemontese ;
nella quale osservammo, base precipua del dissenso

fra Cattolici ed eterodossi esserc la riverenza dei primi al sudore

del povero, smunto generosamenle a profitto dei ricchi dalla teorica

dei secondi. Quesli, inventala per vantaggio delle loro borse quella

commoda leoria, die ogni capitale e per se fruttifero
, gitlano in

mano al povero una qualche parte del loro scrigno, e co
1

sudori

die egli sopra vi sparge (sia con guadagno o con perdita, a cio non

si bada
) vogliono raccogliere una messe die il denaro per se non

produrrebbe. A questi si contrappose egregiamente nel momento

stesso die ella si pubblicava, oltre tanti altri e Depulati piemontesi

e scrittori catlolici, il signor Emilio Tay, avvocalo nella Corte d'Ap-

pello di Parigi ;
il quale in un bell

1

articolo pubblicato nel Journal

des Economistes 1857 (tomo XIV, pag. o8i e segg.) rinfaccia ai

legislator! piemontesi d
1

avere o dimenticato o ignorato i diritti e le

necessity, che prelendono dilatare e proteggere. II cristianesimo r

soggiunge, aveva imposto un freno alia cupidigia: vorrem noi per-

derne i benefizii abbandonando nuovamcnte il debitore in balia del-

Tusuraio? Tal e il risultalo della legge sarda: non paga di dar la

liberta alle parti contraenti
, neppur si ricorda di stipolare in la-

yore di un mutualario, astretto a consenlire dal predominio della

fame o di allre urgenze. Un venditore avra diritto di ricorrere se

in tali strelte consent! a lesione enorme
;
e il mutuatario, se soc-

combe a simili violenze moral!
,
non avra speranza di riparo (hi,

pag. 388). Cosi parlava il Journal des Economistes, promotore ga-

gliardissimo di ogni liberla nel commercio.

A cotesta autorita possiamo aggiungerne un'altra assai piu re-

cente di un antico capitano del genio, antico direttore delle fucine

di Denain, il quale esponendo i principii economici della sociela

crisliana, tutti quasi interamente li deriya da questo principio, mis-

conosciuto, dic'egli, dalla scienza utilistica. Egli confuta a lungo le
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teorie dello Smith, del Sismondi, del Ricardo ecc. emostra che la

sorgente di tiilli i disordini economic! sla prccisamente ncl preten-

dere che ogni capitale sia per so fruttifero
;
ed assumendo alFoppo-

sto il principio conlrario
(
il capitale non e fruttifero se non pel la-

yoro) sMngegna di metterlo in piena evidenza, riducendolo a formo-

la algebrica 1
. Non e qui luogo di esaminare il valore di coteste for-

inole : solo abbiam voluto ricordarle per la singolarila del fatto che,

dopo tanlo gridio conlro i teologi e i canonist!, i quali scguitatori di

Aristotile
,
non avean vedulo come ogni capitale e fruttifero, venga

adesso un capitano del genio, versalissimo per sua professione nei la-

vori di produzione, a ristorare la riputazione dei canonisli, e confu-

tare con ragioni sperimentali la prctcsa fecondita attribuita al capi-

tale da chi volea succhiare i sudori, onde il povero lo innaffia e lo

feconda. II Cattolico all
1

opposlo mcmore che il sudore dee dar pane
a colui che lo sparge, ricupera il proprio, ma non chiedc raltrui.

Coteste ragioni non persuadono certamenle il liberalismo avverso

alia Chicsa, e noi lo vedemmo perorare per Fusura in nome del-

Fumanita, non solo per bocca dei libertini di Piemonte, ma anche

nelle gravi ossia pcsanti colonne del Journal des Debats, che parla-

va di tali malerie, come se appunto mai non si fosse risposta parola

ai miseri cavilli della spietatezza elerodossa 2. Ma sarebbe ridicolo il

pretendere che o cangino parere o tengano almeno in qualche conto

le risposle di privati scrittori, coloro che deridono con piglio da pro-

fessori
,
non che la tradizione dei secoli

, perfino F insegnamcnto e

Fautorita piu augusta di tuitc sulla terra, della Chiesa cattolica.

Una seconda quistionc, a cui fummo chiamali con i noslri leltori

dalle grida spaventose dei due mondi nauiraganli fu quella famosa

crisi commerciale, in cui affondarono
,
come ben vi ricorda, navi e

vascelli d'ogni grandezza con tanto fracasso, che ancor non linisce

di assordarci. Ed appunto Faltro giorno ci vcnne fra le mani in bre-

ve sunto il Rapporlo della Commissione instiluila in Inghilterra per

esaminare la crisi commerciale del 185": nel quale, non senza noslra

soddisfazione vedemmo confermato dopo lunghi esami dei 27 Depu-

1 LE LIEYRE, Expose des principcs economiques clc la societe chretienne, pa-

gina 368 e segg.

2 Vcdi Civ. Catt. Ill Seric, vol. X, pag. 528. 537.
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tali
(
e pcnsate se erano nomini quo

1

die si sceglievano dalF Inghil-

terra per provvcdcrc alia sua borsa !
) quello appunlo die tin dai 2

Decembre di quelFanno dissc a
1

suoi letlori la Civilta Cattolica, in-

torno alia causa della crisi commercialc, attribuita da noi tilYabusa

delle istituzioni di Credito (torn. VIII, pag. 648) . E questo appunto

dicono adesso que
1

barbassori economisti d
1

Inghilterra, secondo il

compendio recatone dal Giornale delle Strade-ferrate 18 Settem-

bre 1858: aL'abuso del crcdito, la sostituzione di un credito fittizio

al credito fondato sopra solide guarentigie, hanno gcncrati i disse-

sti che travagliarono FEuropa ecc. .

Siccome peraltro quel primo cenno dalo nel moraento degli spa-

venli abbisognava, specialmente pel comune dei nostri lettori, di

molte dichiarazioni tecniche, trovammo a suo tempo il luogo, ove ra-

gionare e della Moneta e del Credito, considerando Tuna e Faltro se-

condo i principii delFeconomia cattolica.

II Congresso internazionale di beneficenza a Francoforte esami-

nato nel volume IX, laMendicita e iMendichi toccati ncl volume IV,

FEconomia eterodossa alle prese col pauperismo e le influenze eco-

nomichc del Frate, furono quistioni economiche anch
1

esse, ma toc-

cate piuttosto che trattate, almeno in cio che si aspetta alia parte

economica. Alquanto piu distesamente abbiamo esaminata per ulti-

mo la quistione della Proprieta letteraria e quella che vi si annette

della Produzione immateriale , alletlati dalla bella opportunita di

quel Congresso economics die venira radunato a Brusselle, e di cui

rendemmo conto ragionato nel primo volume di quesla Serie.

Ecco lettor cortese, le varie trattazioni die nella Serie passata

han dato campo a noi di csercitare la penna, e ai nostri benevoli la

curiosita o la pazienza. Giudicammo necessario ridurle in un ragio-

nato compendio per coloro principalmente die, entrati ora appunto

nel numero dei nostri associati non hanno fra le mani i volumi pas-

sati
,
ai quali molte volte potranno riferirsi le venture nostre tratta-

zioni; prima delle quali sara esaminare (sempre, s'intende, al lume

dc
1

principii cattolici
)

i fattari della produzione. Nel quale assunto

verremo condotti naturalmente a compiere quell'mia/m* critica dei

primi concetti di economia , della quale \i abbiam dato poc'anzi un

breve sunto.
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m. .

La liberta e posta formalmente nella elezione, e pero versa intorno

ai beni
finiti, non connessi necessariamente coir ultimo fine.

Che il libero arbitrio non sia altro, die la virtu elelliva della no-

stra volonta e espressamente insegnato da S. Tommaso la dove di-

ce: Liberitm arbitrium nihil est aliud
, quam vis electiva %. E di

vero il dcterminarci da noi stessi all' azione non allro hnporta ,
se

non il voler un oggetto per guisa, che potremmo non volerlo
;

il che

e evidentemente un eleggere , perclie e abbracciare un partilo riget-

tandone un altro: Ex hoc liberi arbitrii esse dicimur, quod possu-
mus unum recipere, alio recusato ; quod est eligere 3.

L'elezione
,
come e chiaro

, importa sempre una scelta. Pero e

necessario che dinanzi alia volonta slieno presenti piu cose, almeno

due
,

tra le quali ella possa far cerna. Senonchc non e mestieri die

queste piu cose siano piu oggetti materialmente diversi; ma basta

che esse siano diversi aspetti d
1

un solo cd idcntico obbietlo
, degno

sotto diversa considerazione d'esscre accollo o rigettato. Cosi se ci si

propone Tacquisto di una scienza
, Toggctto sara uno

;
ma potcnclo

noi in essa considerarc o il bene, die c di crcscere nel sapere, o il

male, che e la fatica richiesta per apprendere , possiamo indurci a

volerla o disvolerla
,
secondoche ci alteniamo all

1

uno o air altro ri-

guardo. Anzi e da notare che se non potessimo eseguire T elezione

intorno a un solo oggetto, non potremmo eseguirla neppure intor-

no a molti
; perche in tanto e libera la scelta che noi facciamo di

uno tra molti, in quanto non siamo nccessitati da nessuno di loro
;
e

1 Yedi questo volume pag. 322 e segg.
2 Summa th. 1. p. q. 83. a. 4. 3 Ivi a. 3.
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il non essere necessitati da ncssuno di loro suona il medesimo che il

potcrli per singolo volere o non volere, accettare o rifmtare. E vera-

mente se ogni oggetto preso da se ci necessitasse all
1

appetizione,

esso ci necessiterebbe eziandio preso in paragone con altri
;
soltanto

dal mutuo conflilto risulterebbe die il maggiore tra essi vincerebbe

la prova, elidendo la forza dci minor! appetibili

Ma quali sono cotesti beni, intorno a cui puo cadere relezione? La

olezione inchiude sempre Famore di qualche altra cosa, con cui cio

die si elegge e connesso
;
come appunto il discorso della ragione

involge sempre Fassenso a qualche vero, da cui Fillazione discenda.

Non si elegge un obbietto per se medesimo, ma perche si vede in esso

qualche cosa, di cui si va in cerca. L'elezione adunque di un bene sup-

pone sempre un altro bene anteriormente voluto, che diessa siamo-

vente e cagionc. Che se un tal bene sia elelto ancor esso, torna lo

stesso argomento, e la necessita della medcsiuia supposizione. Non

essendo dunque possibile di procedere in infinite, uopo e confessare

che antccedentemenle ad ogni elezione ci sia un bene voluto per se

medesimo
;
come appunlo antccedentemente ad ogni raziocinio con-

vien che ci sia qualche vero ammesso per immediata evidenza. E poi-

che Fatto libero, come diccmmo, consiste nella elezione
; questo be-

ne, non eletto ma voluto, convien die sia voluto necessariamente. Or

qual sara un tal bene ? Non puo essere altro, se non quello die non

prescnla due aspetti contrarii
(
altrimenti darcbbe luogo alia elezio-

ne) ,
ma presenta un solo aspetto, quello doe per cui sia soltanto

appetibile. Cio nella presente vita non si verifica se non del bene

conceputo in univcrsalc, cioe conceputo come bene in quanto bene,

senza considerazione d' alcun subbictto determinate, in cui esso si

concretizzi 1. II bene cosi appreso ingenera necessario amore nella

1 Cio diciamo per rispetto alia presente vita. Imperocche, quantunque
la ragione ci delta che il bene illimitato, puro da ogni difetto e restrizio-

ne
,

si trova in Dio
;
nondimeno F amor di Dio

,
mentre yiviamo quaggiii ,

non e in noi necessario, ma libero. E la cagione si e, perche un tal concreto,

quantunque ci apparisca come subbietto dMnfmito bene e come fonte di

felicita per noi
;
nondimeno ci apparisce in pari tempo come arduo nelFas-

secuzione, atteso Tesercizio della virtu, richiesto per meritarne il possesso,
e come opposto ad altri beni, che ci lusingano per loro stessi, e di cui do-

vremmo privarci per aderire e star saldi nell
1

amore divino. Non cosi nei

beati
;

i quali veggono Dio di faccia a faccia
,
e liberi da ogni sregolata

tendenza conoscono con piena evidenza come in quell' oggetto ,
che essi

posseggono, s'accoglie ogni ragion di bene capace di perfezionarli. Una
tal cognizione produce in loro un necessario amore di Dio

, e talmente li
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volonta
,
siccomc qucllo die prcscnta sola ragion suificiente di ap-

petizione c niuna pel suo contrario. Percio la volizione die versa in-

torno a tal bene non c libera ma soltanto spontanea ; e giustamcnte
si dice die esso ha ragione di ultimo fine, perdie e voluto al tulto per
se. Esso si presenta allrosi come oggetlo di bcatitudinc

, perdie si

presenta come quietalivo di tulla la tendenza del noslro spirito ; il

quale per conseguenza non puo non amarlo. Sotlo tale aspelto dis-

se S. Agoslino die tutli gli uomini ardentcmente desiderano d'esser

beati, e quinci si muovono ad appclire ogni allra cosa: Omnes ho-

mines beati esse volunt
,

et hoc ardcntissime appetunt, et propter
hoc cetera appetunt 1.

Cio posto, e da notarc die, come Fintcllelto aderendo necessaria-

mente ai primi principii, non vicne a dare necessario assenso se non

a quelle illazioni die si manifestano necessariamenle legate con quci

principii, sicclie non possa rifiulare d'assentirc ad essc, senza disdi-

re Tassenso di gia prestato ai principii ;
cosi la volonta dal necessa-

rio amore dell
1

ultimo line non viene indotla a necessariamenle di-

ligere se non quei beni, die ci si presentano come mezzi necessarii

per possedere esso fine
,
sicche non possiamo rinunziare all

1

amor

dei secondi senza rinunziare ad un tempo airamore del primo. Tali

bcni
,
sono a cagion d

1

esempio Y esislenza
,
la cognizione del vero

in generate e somiglianli ;
i quali finclie s' apprendono come connes-

si nccessariamcnte colla vita beata, traggono a se necessariamente la

noslra appetizione. Fuori di qucsti resta Y immensa schiera dei be-

ni, sia apparent! sia rcali, che da noi si apprendono come non con-

nessi necessariamente col fine ultimo
;
sicclie possiamo ritiularli, sen-

za rinunziare per cio ad esser beati. Siffalti beni formano per noi og-

getto di libera clezione: Sunt quaedam particularia bona, quae non

habent necessariam connexionem ad beatitudinem
, quia sine his

potest aliquis esse beatus; et huiusmodi bonis voluntas non de ne-

cessitate inhaeret 2. Gli anzidelti beni a noi si presentano sotto due

aflissa in quel sovrano oggclto ,
die riesce lore impossibile rivolgcrsene

per amore di qualsiasi altro bene finite.

A quella luce cotal si diventa,

Che volgersi da lei per altro aspetto

E impossibil die niai si consenta.

Perocche il ben, ch' e del volere obbietto,

Tutto s'accogtie in lei
;
e fuor di quella

E difettivo cio che li e perfctto.

DAME, Paradiso canto 33.

1 De Trinitate, lib. 13, c. S. 2 S. TOMMASO, Summa th. 1. p. q. 82, a. 2-
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opposli riguardi, porgendoci in virtu di cssi ragion sulRcicntc di ac-

cettazione o di rifiuto. Si presentano sotlo due opposti riguardi, per-

che dall'ima parte si presentano come beni
;

dall'altra si presentano

come deficient! dal bene; perche limitati, e non necessarii aH'assccu-

zione del fine. Ci porgono poi con do ragione suflicicntc d'acceltazio-

ne e di rifiulo; perche se ci appariscono accetlevoli in quanto beni, ci

appariscono nel tempo stesso rifiutabili in quanlo deiicienti dal bene.

Di qui si vede die la liberta benche sia dole della volonta, nondi-

meno ha radice nella ragione: Totius libertatis radix est in ratione

constituta 1. Imperocche la ragione e quella . la quale proponendo i

beni parlicolari sotto il doppio aspetto anzidetto, fa si die la volonta

possa a talento appelirli o rigettarli. Ondeche giustamente si dice

die T uomo e libero
, perche ragionevole : Particularia operabilia

sunt quaedam contingentia ,
et ideo circa ea indicium rationis ad

diversa se habet et non est determinatum ad unum. Et pro tanto

necesse est quod homo sit liberi arbitrii r ex hoc ipso quod est ra-

tionalis 2. La ragione non apprende comunque T oggctto, ma ap-

prendendolo ne penetra la quiddita, ne valuta il merito, ne scorge

la bonta ola malizia, Tutilita o il nocumento. Ouindi in quella gui-

sa die quando apprende il fine ultimo, doe ilbene in genere, lo

presenta alia volonta sotto unico aspetto di bene, e pero come un

tippetibilc die non puo venir ricusato
;
cosi per contrario

,
allorche

apprende un bene particolare non connesso necessariamente colFul-

timo fine, non puo fare die non lo present! sotto duplice aspetto,

cioe come bene e come difctlivo dal bene. Ora un lal giudizio e di

natura sua indifferente. Indifferenle, diciamo, non subbiettivamente,

giacche in se stesso e un atto determinate
;
ma obbiettivamente , in

quanto cioe presenta (
eziandio se trattisi di unico oggetto) un dop-

pio riguardo, F uno invitantc alFappetizione, Taltro al rifiuto. Di qui

nasce che la volonta, la quale tende al bene secondoche le vien pro-

posto dair intellelto, rimane indifferente incontro a tale obbietto
;
in

quanto, sebbene possa per avventura sentirsi inchinala piu air una

parte che air altra, nondimcno cotesto inchinamento non e mai tale,

che la determini alFatto. E la ragione di cio si e
(
come abbiamo detto

piu volte e giova tuttavia ripeterc di bel nuovo
) perche la bonla

appresa nelf oggelto non determina alfatlo la volonta, sc non quan-
do trattasi o del fine ultimo o dei mezzi necessariamente connessi

col medesimo. Allora solo si verifica un movente
,
che adcguando

pienamente la potenza del mobile, sel lira dietro e produce in esso

1 S. TOMMASO, Qq. Disp. Qtiaestio De libero arbitrio a. 2.

2 S. TOMMASO, Summa th. 1. p. q. 83. a. 3. ad 1.
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di necessila il movimenlo. Ma gli altri beni particolari ,
die appari-

scono indifferent! allo stato bealo, sicche Fuomo scuta di potcr senza

di loro esscr felicc, non sono da tanlo. Essi possono cagionare qual-

che allettamento indelibcrato nella volonta per cio stesso die sono

beni ;
ma non possono mai trarla a se necessariamente con atto pie-

no ed efficace 1. La volonta rimanc con piena indipcndcnza da loro

in ordine ad appetirli piutlosto die rigctiarli ;
e cotesta indipendenza

in lei, die e potenza non passiva ma attiva, si trasforma in dominio

sopra la propria azione, nel die e posto veramentc il libero arbitrio.

IV. La virtu eletlivanon e potenza distinta dalla volonta.

Cio die dicemmo allrove della ragionc, non esser clla ima potenza
diversa dall

1

intelletlo, ma essere bensi T inlclletlo stesso, in quanto
dairimmediata evidenza de'primi principii passa a dcdurnc le illazio-

ni
;
vuolsi con proporzione applicarc alia virtu dettiva per riguardo

alia volonta, da cui essa non si distingue, ma e la stessa potenza, in

quanto esercita una peculiar funzione. L'elezione, dice S. Tommaso,
sostanzialmente e atto della volonla

; perocche essa si compie pel

movimento deH'anima nel bene die viene elclto, c pcro e mamfcsta-

mente atto della facolla appcliliva 2.

L'appetito razionale, ossia la potenza di tendere al bene conosciu-

to colla ragione, se aderiscc al fine ultimo, si denomina piu propria-

mente volonta; perche il fine ultimo, come e delto piu sopra, non si

1 Leibnizio, benche preoccupato dalle sue idee sistematicbe parli in

molti luoghi assai equivocamente della liberta, pureneiropuscolo intitola-

to: Causa Dei asserta, dice cosi: Licet nunquam quidquam e venial
, quin

elm ratio reddi possit , ncque ulld unquam detur in differentia aequilibrii

(quasi in subslantia libera el extra earn omnia ad oppositum ulrumque se

aequaliter unquam habercnt], cum potius semper sint quaedampraeparatio-
nes in causa ayente concurrentibusquc, quas aliqui praedeterminationes vo-

canl ; dicendum tamen est has delcrminationes esse tantum indinantcs non

necessitates, ita ul semper aliqua indiffcrenlia sive contingent la sit salva.

Nee tantus unquam in nobis affectus appetitusve est, ul ex eo actus ncccssario

sequalur: nam quamdiu homo mentis compos est, etiamsi vehemcntissime ab

ira
, a siti, vel simili causa stimulctur; semper tamen aliqua ratio sistendt

impetum reperiri potest, el aliquando vel sola sufjicit cogitatio exercendae

suae libcrtatis el in affecius potestatis. CAUSA DKI ASSERTA PER JVSTITIAM

Eivs etc. . 105. Qui espressamente non nega ogni inditTcrenza della vo-

lonta dopo Tapprension deH'oggelto, come sembrava che facesse altrove,

ma ne riconosce qualcuna ,
e nega che le previe inclinazioni della mede-

sima la tirino indeclinabilmente all
1

atto.

2 Electio substaniialiter non est actus rationis, sed voluntatis. Pcrficitur

enim electio in motu quodam anirnae ad bonum quod agilur ; nnde manifest?
actus esl appctitivae potentiae. Sunmia th. 1. 2. q. 13. a. 1.
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degge, ma si vuole : sc poi F anzidetto appetilo dair amore del fine

ultimo si muove ad amare i mezzi, non necessariamcnte connessi col

meclesimo fine
;
un tale alto si denomina elezione. Dove e chiaro die

la potenza ,
la quale esercita cotesto secondo atto, convien die sia

identica a quella la quale esercita il primo ;
altrimenti non potrebbe

in virtu dell' uno muoversi all
1

altro, eleggendo i mezzi per la rela-

zione die essi hanno col fine. Voluntas, per hoc quod vult finem,

movet seipsam ad volendum ea, quae sunt ad finem 1.

Anchc intorno a questo punto non possiamo adagiarci nella opi-

nione del Rosmini
;

il quale non pure distingue F atto elettivo dal-

Fatto libero 2, insegnando esser libera solamente la scelta die si fa tra

il subbieltivo e Fobbiettivo e non quella die si fa tra due subbiettivi 3
7

ma ancora differenzia Y elezione dajla volizione
,
come due atti dei

quali Funo precede all
1

altro 4.

Entrambe quesle asserzioni son false. E quanto alia prima ,
se si

dicesse die Fesercizio della liberla non brilla mai piu fulgido e ma-

gnifico, die quando nella battaglia tra ia passione e il dovere, Fuo-

mo fa trionfare la legge della virtu sopra tutte le inclinazioni egoi-

1 S. TOMMASO, Summa th. 1.2. q. 9, a. 3.

2 Non pud confondersi Fatto elettivo coll'atto libero . Antrop. 1. 3,

sez. II, c. 5.

3 II vero campo dove brilla senza dubitazione la potenza della liberta

umana si e il terzo grado di elezione Ivi. Qual sia poi cotesto terzo gra-
do di elezione e dall'Autore anteriormente spiegato con le seguenti parole :

Pervenuto Fuomo nello sviluppamento di suepotenze alFoperare morale,
Fatto della elezione acquista una nuova forma

,
che e la terza di quelle di

cui questa funzione e suscettibile. Perocche Fuomo nelFeleggere non raf-

fronta piii i beni fisici tra loro, che e la prima forma
;
ne pure si restringe a

raffrontare tra loro i beni fisici e ibeni spiritual!, che e laseconda forma;
ma oggimai raffronta cio che e bene soggettivo con cio che ha una dignita

oggcttiva, e sceglie tra questo e quello ./w, sez. I, c. 4, a. 3, . 11. Ed altro-

ve: A quella stessa maniera, come trovandosi un solo oggetto posto in-

nanzi alia volonta, e questo opinato buono
,
subito ellasi muove a voler-

lo per minimo ch'egli sia; cosi nella collisione de
1

beni e de' mali opinati,

da quella parte ove prepondera la bilancia, fosse anche la preponderanza
di meno che d'uno scruj>olo, ivi la volonta compie la sua volizione; quando
verso a tutti gli altri beni, che rimangono al paragone perdenti in quanto
son beni, ella non pud mai avere che delle velleita o inclinazioni, non Fat-

to compiuto di pur volerli. Dove si noti che tutto questo ragionamento non
vale che pel caso, in cui la volonta sia chiusa ancora nel campo dei beni

unicamente soggettivi . Ivi, cap. 8, art. 7, . 2.

4 I/atto stesso deir eleggere si rimane un atto semplicissimo ,
in cui

non Ve che elezione e non ancora volizione. Gonciossiache egli anzi e quello
che determina Tuna o Taltra tra le volizioni e ehe percio dee precedere a

tutte . Ivi, cap. 9,
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stichc
;

si direbbe cosa vcra c di cui ognuno puo csscrc teslimonio

a se medesimo. Ma il dire clie soltanto in quesla lotta si avvcra la

liberla, e cosa contrai'ia alia ragione ed al falto. E contraria alia

ragione ; perche, come mostrammo piu sopra , dovunque e scelta
,

quale chc sia F ordine 'degli oggetti ,
hi e liberta

; essendo conlrad-

dittorio die si scelga ,
dove una delle parti necessariamenle ci lira

a se. E contraria al fatto
; perche non ci e uomo clie non isperi-

menti in se stesso ad ora ad ora ch' egli liberamentc elegge tra una

occupazione ed un
1

allra
,

tra un afletto ed un allro, tra un cibo ed

un altro : cose tutte die si riferiscono alia sfera dei beni, che il Ro-

smini chiama soggellivi.

Quanto poi alia seconda, noi da prima vorremmo chiedere se

F elezione sia o no atto dclla volonta. Se non e atto della volonta
,

la volonta non si potrebbe, formalmente parlando, denominar libera;

giacche la liberta si avvcra nelF atto della elezione, e niuna potcnza
si puo formalmente denominare dalla dote di un atto che non e suo.

Se poi si risponde die F elezione e atto dclla volonta
; dunque, ripi-

glieremo, essa e volizione, giacche ogni atto della volonta e volizionc,

come ogni atto dell
1

intcllctto e intellezione, c ogni atto del senso e

sensazione. Ouando si parla degli atti d'una potcnza, si polra con

una voce determinata csprimere una peculiar propriela di qualcu-

no di loro in quanto esso si distingue dagli allri
;
ma con do non

s'intende di rimtiovcre dal medesimo la ragione o denominazione

generica die gli compete, in quanto e atto ancor esso di quella po-

tenza. Cos! accade ncl caso prescnte. Col vocabolo elezione si vuol

significare il carattere proprio di una volizionc intorno ad un bene

che non necessita la volonta ad appetirlo ;
ma con tal nome non s

1

in-

tende di cscludere dalF anzidetlo atto la nola generica che gli com-

pete in quanto e atto dclla volonta; e F atto della volonta, torniamo

a ripetere, non puo non csserc volizionc 1.

In secondo luogo non vediamo come qucsto ricorso alia dislinzio-

iie tra Fatto di elcggerc c F atto di volere valga a salvare la liberta.

Imperocche se e vero che la volonta non c libera a rifiularc il bene

soggettivo o il bene oggcttivo, quando F uno o F allro scparatamcntc

se le prcsenta 2
;
non sappiamo inlendcrc come sorga ad un tralto

1 Liberum arbitrium non est alia potenliaavohtntate. S. TOMMASO, Sum-
ma th. 3 a

p. q. 23, a. 2 ad 3. E il S. Doltore soggiunge die Tatto del libero

arbitrio eT elezione: Cuius (liberi arbitrii) aclux cst cligcrc. Eleclio enim

est eorum, quae sunt ad ftnem; voluntas aulcm cst ipsius finis. Ivi.

2 Se un solo dei due beni fosse presente allo spirito, indubitatamente

la volonta opererebbe . ROSMIM luogo citato, pag. 395.
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in lei lal libcrla
, quando ambiduc sc Ic prescntano insieme. Ella

sorge, si dice, in quanto Fazione contcmporanea dei delti due beni

suscita neir animo una nuova spontaneita, per cui esso si determine

ad una volizionc piuttosto che ad un' altra 1. Ma, in prima, cio var-

rebbe per la sola liberta che dicono di specificazione, la quale riguar-

da atti diversi; ma non varrebbe per la liberta che dicono di esercizio,

la quale riguarda una sola volizione che possa liberamente farsi o non

farsi intorno ad un solo ed identico oggetto. Per difendere tal liberla

circa i beni finiti, non connessi necessariamente colF ultimo fine, con-

vien assolutamente ricorrere alia ragione di S. Tommaso
,

la dove

dimostra che i beni particolari, per cio stesso che son particolari, non

adeguano la capacita della nostra volonta, e quindi non possono muo-

vcrla per sola virtu loro. Movens tune ex necessitate causal motum

in mobili, quando potestas moventis excedit mobile, ita quod Ma
eius possibilitas moventi subdatur. Cum autem possibilitas voluntatis

sit respectu boni universalis et perfect!, non subiicitur eius possibili-

tas iota alicui particulari bono. Et ideo non ex necessitate movetur

ab illo 2. Questa ragione e generale, ed ha forza pei beni tanto ob-

biettivi, quanto subbietlivi
;
tanto se proposti insieme, quanto se dis-

giuntamente 3. Inoltre, come gia dimostrammo piti sopra, la liberta

di specificazione si fonda sopra la liberta di esercizio ; giacche in

tanto possiamo esser liberi a scegliere tra due beni nel paragone, in

quanto non siamo determinati da nessuno di essi, anche fuori del

paragone. Dove cio non si presupponga, il paragone non giungera
mai a creare in noi la liberta, ma solamente potra servire a dare tra

diversi beni la prevalenza a quello ,
la cui forza maggiore elida la

minore degli aitri.

1 La quistione si riduce tutta a sapere come lo spirito si determini

piuttosto ad una volizione che ad un'altra. Or si consider! che se un solo

dei due beni present! allo spirito e atto a suscitare la spontaneita di lui
,

formando insiem con questa una cagione plena dell' atto
; quando questi

beni presenli allo spirito sono due o piu ,
allora la loro azione contempo-

ranea viene a suscitare neir unita dello spirito una nuova spontaneita di-

versa dalle due prime, cioe un'attivita diversa da quella che ciascun benc

suscita inverse di se. Questa terza spontaneita e la spontaneita delFelezio-

ne, e la spontaneita che muove Tuomo a formare una elezione . Ivi.

2 Summa th. 1. p. q. 82, a. 2 ad 2.

3 Anche la liberta di specificazione puo awerarsi in ordine a qualsivo-

glia bene particolare considerate da se solo, purche esso si consider! sotto

diversi riguardi: Quaclibet particularia bona, in quantum dcftdunt ab aliquo

bono, possunt accipi ut non bona, et sccundiim hanc consideralionem possunt

repudiari ct approbari a voluntatc, quae potest in idem ferri secundum di-

versas considerationes. S. TOMMASO, Summa th. 1. 2. q. 10, a. 2.
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Da ultimo non e vero do eke il Rosmini afferma, la dislinzione

tra F atlo elettivo e Y atlo volitivo fondarsi nelle tradizioni della velu-

sia sapienza. Imperocche da questa tradizione bisognerebbe da pri-

ma rimuovere S. Tommaso, il quale spiegando in che consiste Tele-

zione per parle della volonta, la ripone in questo, che appetendo ac-

ceptetur quod per consilmm dnudicatur; e cosi conchiude che electio

sit principaliter actus appetitivae virtutis 1. Bisognerebbe in secondo

luogo rimuoverc S. Gregorio Nisseno, 11 quale ripone Telezione nel

complesso del consiglio della mente e deirappetizione della volonta:

Electio neque est appetitus secundum seipsum, neque consilmm so-

lum, sed ex his aliquod compositum 2. In terzo bisognerebbe rimuo-

vere tutli i Dottori scolastici
,

i quali seguono in cio la doltrina di

S. Tommaso. Ne i testi, che il Rosmini cita in contrario, valgono nulla

al suo proposito. Imperocche quello di S. Paolo
,
in cui sono le pa-

role
,
Potestatem habens suae voluntatis 3

?
tratla non della liberta

dell' arbitrio
,
ma della liberta dalla legge ;

ed insegna che, non ob-

bligandoci Iddio ad uno stato di vita piuttosto che ad un altro, ri-

mane libero Tuomo di appigliarsi o al matrimonio, et bene facif, o

al celibato, et melius facit. Gli altri testi poi dei Padri, che 1'Autore

allega, non dicono altro, se non che T uomo ha il potere di volgere

all'ima parte e all
1

altra la propria volonta. Ma la quistione non e se

sia in noi un tal potere. Cio diciamo ancor noi
,
ne forma dissenso

alcuno tra cattolici. Ma la quislione e se Tanzidetto potere si esercita

per un alto distinto e anteriorc alia volizione o per la volizione stes-

sa, in quanto essa non e determinata dalF oggetto, ma dalla volonta

padrona ed arbitra del proprio operare. Or noi dimoslrammo che la

seconda cosa dee dirsi, e non la prima. Che sc datT affermarsi da

S. Cirillo Alessandrino (il medesimo vale di consimili frasi dei SS.

Padri
)
che Tuomo ha potesta di volere cio die gli lalenta, si dovesse

inferire che la potesta di cui si parla si distingue dalla volizione
;

per simil guisa dal dirsi da Tertulliano die Tuomo e costiiuito da Dio

libero del suo arbitrio e con potesla sopra se stesso, Liberurn sui ar-

bitrii et suae potesiatis invenio hominem a Deo institutum 4
7

si do-

vrebbe inferire che la liberta e distinia dalFarbitrio e dal potere sopra

le proprie azioni. Parimenle appoggiandosi alia medesima forma d'ar-

gomentare potrebbe taluno prctendcrc di dimostrare die la liberta

e dislinta dalla slessa potesta di far diverse volizioni e di elcggere a

1 Summa th. I. p., q. 83, a. 3.

2 Presso S. TOMMASO, Summa th. 1. 2., q. 13., a. 1.

3 Ad Cor. \. VII.

i Adversus Marcionem L. II, V.
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proprio talenlo. Imperocche ollimamonic puo dirsi : la libcria ci con-

fcriscc il poterc di dclcrminarci a volcr qucslo o qucllo c di eleg-

gcrc seeondochc meglio ci aggrada. Dalla qual manicra di parlarc

potrebbesi (
secondo la forma di argomentarc sopraccennata )

volcr

conchiudere die dunque la liberta c dislinta c anteriore al potere di

determinarsi e di eleggere a talento
; perche la liberla conferisce un

tal potere, e il conferentee distinto c anteriore a cio die si conferisce.

Chi ragionassc in lal modo non farebbe increscerc bonamentc di se?

V. Dell' influenza delta volonta nelle altre potenze.

E noto ad ognuno T impcro die la volonta escrcita sul sislcma

muscolare in ordino ai movimenti del corpo. Una persona vuol cam-

minare, e cammina
;
vuol alzarc il braccio, e lo alza

;
vuol chiudere

le palpebre, e le cliiude. Quindi e die siffatti movimenti noil
1

uomo
non si dicono sollanto sponlanci ,

ma volonlarii ed andic libcri
;
in

quanto dipendono dalla volonta c dal suo libero impcro. Ma quello

die dee notarsi si e die la volonta non iniluisce immedialamcnle

nella virtu muscolare, ma mediantc la fantasia a cui I'anzidetta virtu

e nelF animate subordinata. Cio, oltre alFordine naturalc delle po-

tenze
,
vien persuaso eziandio dairesperienza ; giacche vcggiamo nel

cervello, organo delta fantasia
,
metter capo da ultimo i nervi mo-

tori
,

i quali dove vengano recisi
,
si rende impossibile il movimento

del membro corrispon denle ;
il die non sarebbc, se la volonta sen-

z' altro intermezzo influissc nei rnuscoli.

Ouanlo poi ai sensi csterni in generate, la volonta influisce al loro

esercizio, in quanto ci fa cercare o fuggirc quelle circostanze, in cui

debbono trovarsi gli oggetti sensibili per poter agire sopra i nostri

organi ;
c in quanto ncl punto stesso di tale azione ella applica o ri-

muove, cresce o sccma I'attenzione delFanima nostra. Lo stesso di-

casi con proporzione dei sensi interni
; giacche noi possiamo bene

spcsso a volonta muovere o rattenere la fantasia dal formar rimma-

gine d'un oggetto, o almeno scemarne o crescerne la vivacita e la

ibrza. Senonche, esscndo alcuni tra quest! sensi, i quali non abbi-

sognano dell
1

attuale presenza di obbictti esleriori, ma di sole spe-
cie conservale nella ritenliva sensibile

;
in ordine ad essi e assai

maggiore 1' influenza die la volonta- puo csercitare. E cosi'noi

sentiamo di poler agcvolmcnle ed a talento risvegliare in noi e

combinare in varie guise delle reminiscenze e dclle sensibili rappre-

sentanze; ed inttuire pel loro mezzo nell' appetito animale, die ha

per eccitativo i fantasmi deirimmaginazione. E di qui segue altresi

che quantunque la volonta non abbia niuna diretta ingerenza nelle
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iunzioni meramentc vegetative (come sarebbero la circolazione, la

nutrizione, la traspirazionc e simiglianti) ; nondimeno v'influisce incli-

rcttamcnte, in quanlo influisce nelle passioni, che sono in istretto

ncsso colla vita organica e importano semprc un'alterazione corporea.
E cosi veggiamo gli affelti spiritual! dell

1

anima cagionaro talvolta o

inodificarc il bone o mal esscre eziandio del corpo.

Resta da ultimo a dire se la volonta muova ancora F intelletto; ov-

vcro se questa potenza, come quclla che dee illuminarc la volonta e

presentarc Fobbietto appctibile, vada esente da ogni sua efficacia.

S. Tommaso traitae risolveconsomma precisionee chiarczza cotesto

punto. Egli comincia dalFosservare die puo considerarsi imaduplice
mozione. L'una linale, cioe propria del line, e secondo essa e Fin-

telletlo che muove la volonta; perche appartiene all' intelletto il pre-
sentarc F obbietto alia volonla, senza il quale noi non potremmo vo-

lere. L' altra mozione e Feffettiva, cioe propria delF efficiente o im-

pcllente alFalto, e secondo essa la volonta puo muovere e muove bene

spesso F intellctlo, come muove le altrc potenze, di cui parlammo.
Cosi noi sperimentiamo in noi stcssi di volgerci liberamente a con-

templare quellc cose che piu ci aggradano, e per contrario di torcere

la considerazione daaltvi oggetti, a cui non ci piace di pensare. E la

ragionc di questa influenza della volonta sopra F intelletto si e, per-

che la volonta nel suouniversalc appetibile, che e il bene in quanto

bene, abbraccia ancke Fatto delF intelletto, il qualc subbieUivamcnte

considerate e bene particolare; e pero la volonta puo volcrlo; giacche

dalFappetizione del Fine puo passare alFappetizione dei mezzi. Non-

dimeno poiche la volonta non puo influire se non in quanto e gia in

atto
,
e in quanto dalF amore di un bene si volge ad amarne un al-

tro
;
e d

1

altra parte essa non puo uscire alF alto se non in virtu di

una previa intellezione che le present! F oggetto ;
cosi ad evitare il

processo in inFinilo o il circolo vizioso, uopo e riconoscere che dalFin-

ilucnza della volonta e da escludere il primo alto delF intellelto
, il

(male non puo esserc imperato dalla volonta, ma e meramente de-

terminate da cause naturali, e precede da Dio, come da autorc della

nalura. Onde il primalo non solo di dignita, ma eziandio d' influen-

za nclFordine cronologico rimane alFintelletto verso la volonta ; giac-

che questa non solo e rampollo di quello, ma oltre a cio, sebbene

possa muoverlo nei posteriori suoi alii, lullavia non puo muoverlo

al primo atto
,
cui essa sempre suppone ,

e dal quale essa slessa

vien mossa 1.

1 Summa th. I p. q. 82, a. 4.
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it.

Le memorie deiroriginc romana durana anche oggi vivissime pres-

so i Moldo-Yalacc-hi, ed ei si gloriano d'essere figli delFantica Ro-

ma, come di un titolo di nobilta che li rende superiori a tutte le altre

razze. Se voi interrogate un contadino valacco : donde sei tu? Eo

sum rumen, vi risponde con nobile alterezza; e si recherebbe ad on-

ta d'essere confuso con gente di sangue barbaro, Slavi, Sassoni, Ma-

giari e simili, dei quali si crede troppo migliore, solendo dire : La

un Rumen dece Sassi (un Rumeno vale dieci Sassoni} . Nel Salterio

del metropolitano Dositeo
, pubblicato sotto gli ospodari Gregorio

Ghika II e Stefano Petricio e comune nelFuso del popolo, leggonsi

in fine questi versi 2
: Donde venne la gente delta terra moldava ?

1 V. questo volume pag. 257 e segg.

2 Nemul t'eri Moldavi de undo deracT a?

Din fera Italii tot omul se cred*a.

Flacu anteiu , apoi Traian au adus pe aice

Pre stremos'i questor t* eri de nemu eu ferice;

Resadit au t' erilor hotarele tote

Pre semne que stau in veci a se vede pote.

lei eu mf a questui nem, t'era romanesca,

Implut an Ardialul s' i Moldovenesca,

Semnele stau de se vid de densul facute,
Turul Severinului se custa'n vremi multe.

SerieJVf vol.IL 27 5 Maggio
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- DaU Italia, ogni uom lo creda. - - Prima Flacco, poi Traiano

qui condussero - - i padri del felici abitatori di questa contrada.

- Essi ne posero i limiti e se ne veggono superstiti i segni.
-

Traiano, del ceppo di quelpopolo, la terra rumena riempi, FAr-

dialia (Transilvania) e la Moldavia Ne stanno ancora in piedi i

monumenti da lui lasciati Da gran tempo dura immobile la tor-

re di Severino.

Traiano infatti e come il Romolo di cotesti nuovi Romani, che nei

loro canti e nelle loro tradizioni non solo lo esaltano come padre e

fondatore, ma lo venerano quasi per Dio. Quindi la sua memoria non

e perpetuata soltanto nelle rupi Carpazie o nei campi, stall gia tea-

tro delle sue imprese, e che portano tuttora il nome dipratul Traia-

nului, campul Traianului; ma e scrrtta negli astri e ne'fenomeni cele-

sti. La via lattea e da essi chiamata il sentiero di Traiano; e quando

romoreggia in cielo la tempesta, credono di senlire il grande Impe-

ratorc precipitare di nuovo sullaDacia le sue legioni fulminanli. Ma

con piu verita parlano di lui i monumenli dalla sua mano innalzati e

di cui tullora si ammirano i grandiosi avan/i. A dir solo del cclebre

ponte da lui getialo sul Danubio, bencbe Adriano. come abbiam nar-

raio, lo rompesse poclii anni dopo, ne restano tuttavia in piedi alcu-

ni Ironchi di pilieri cbe ban resistito ai ghiacci e alle acque per di-

ciotto secoli. Esso incontrasi Ticino ad Orsova in Yalacliia, poco bin-

gi dalla Porta di Ferro, dove il Danubio, aprendosi la via tra le al-

pi del Carpazio a sinistra e deirEmo (Balkan) a destra, ba il leilo

attraversato da un gran masso diyiva rupe, igonnonlato il quale si ri-

versa con gran fragore formando una cateratta, che e un dei passi

piu difficili a vincere nella navigazione del fiumc. Poco sotto a que-

sla cateralta, dove il fmme si spiana ed allarga, veggonsi sulle due

rive due enormi muraglie alte circa 20 piedi: a queste ajj\poggiavan-

si le teste del ponte; le cui venti pile, secondo le misure di Dione

Cassio, aveano ciascuna 150 piedi dialtezza, 60 di oirconferenza e

distavano una dairallra!70. II ponte era di marmo massiccio, ma

la parte superiore pare che fosse di legno, secondo le doile conget-

lurc del Marsigli, del Fabretti e d'allri. Architctlo ne fu il celebre

Apollodoro di Damasco, a cui si deve parimcnte il Foro# la Colon-

na Traiana.
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A mezzo miglio dal ponte sono le rovine della torre di Severino

(turul Severinu), fabbricata verso il 240 da Severino, governatore

della Mesia. Ellasorge sopra una collina artificiale ela cingeinpar-

le una fossa, i cui due capi comunicano col Danubio: ma non ne resta

oramai piu che qualche fianco di muro cadenlCi Quipresso trovansi

pure gli sparsi rudori della foriezza di Teodoro, cretta da Giuslmia-

no; slata gia, come la lorre di Severino, potente bahuirdo nelle

lunghe guerre de' Roman! co'Barbari. Molte arm! ed ulensili romani

furono scavati nelle viciname di questi luoglii nel 1844, che sparse-

ro non poca luce sopra la vita castrense dei Romani. Dcllc lapidi poi

qua e cola trovate in quelle region! ricorderemo solo la celebre ta-

voletla di Traiano, scolpita nel vivo sasso sulla riva del Danubio, vi-

cinoa Rogacz, e destinata ad eternare la memoria della gran ma
Traiana che indi corre dentro il cuore della Dacia. La lavolella e

sormontata da un
1

aquila romana e sostenuta da due genii alati
;

e

benche le lettere delFepigrafe siano state sconciamente guaste dama-

ni barbare, vi si legge tultavia:

IMP* CAESAR '

DIVI
* NERVAE '

F' NERVA '

TRAIANVS
'

AUG* GERM

PONTIFEX *

MAXIMVS '

TRIE' POT

Anche d'Ovidio, il triste esule di Tomi, serbasi in quelle contra-

de viva reminiscenza. 11 lago di Ackermann e chiamato ancora da!

paesani lago d'Ovidio -flacul Ovidului); e anche lung! dal mar Nero,

ai pie della montagna Mika, si mostra la torre d'Ovidio, forse per-

che il poeta ivi fece per qualche tempo soggiorno. Un'antica tradi-

zione di quelle contrade, ricordata dal Puschkin, poeta russo ed esu-

le anch'egli, nel suo poema I Boemi
,
e confermata da Kogalnicea-

no nella sua Storia della Valachia e Moldavia, raccontava come

dalle rive del Tevere fosse ivi venuto un tiomo slraordinario, che

avea la dolczza di un fanciullo e la bonta di un padre, che sospira-

va scmpre e parlava spesso da so solo, ma se volgeva altrui la pa-

rola, pareva che dalle labbra gli stillasse il mele; e che morendo nei

dintorni di Bielograd, prego che le sue ceneri fossero trasportate

nella sua terra natale. Ovidio infatti non solo avea appresa la lingua
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getica 1, ma in essa detto (cosi scrisse egli a Caro, preceltore dci ii-

gliuoli di Gcrmanico) un poemctto, nel quale canlava le lodi di Au-

gusto gia trapassato ;
studiandosi cosi d

1

ingcntilire coi modi greci e

romani quel barbaro idioma 2.

Ma piu die in queste mcmorie romane, 1'origine de'Rumcni e vi-

vamente scolpita nella lingua c nei costumi loro. Quel che il celebre

geografo D'Anville nel secolo scorso, e assai prima di lui il greco

Calcondila nel XV, riconobbero, csscre cioe la lingua valacca un

dialetto latino molto simile al nostro volgare d' Italia
,
e cosa ormai

notissima e attestata da tutti. Basta infatti aprire un dizionario 3 o

una grammatica rumena 4
per vedere che il fondo della limba ru-

manesca (lingua rumena) ,
benche misto di slavo, di magiaro, di tur-

co, e nondimeno per la maggior parte, si nelle radici come nolle in-

flessioni
,
latino. E alcuni dotti aggiungono che esso ritrae special-

mente di quel latino arcaico, che non s
1

incontra piu nella lingua

1 Omnia barbanae loca sunt vocisque fcrinae.

Omnia sunt Gelid plena timore soni

Jpse mihi videor iam dedidicissc latine;

Jam didici Gctice, Sarmaticeque loqui.

Tristium. L. V, eleg. XII.

2 Ah! pudet, et Gctico scripsi sermone libellum,

Structaque sunt nostrts barbara verba modis.

Et placui, gratare mihi, caepique poetae

Inter inhumanos no-men habere Getas.

Materiam quaeris ? laudes de Caesare dixi:

Adiuta est no-vitas numine nostra Dei.

Ex Ponto L. IV, epist. XIII.

3 E da vedere principalmente il Lexicon Rumanescu-Latinescu-Ungare-

scu-Nemtescu, ossia Dizionario rumeno-latino-ungherese-tedesco, pubblica-

lo aBada nel 1825; opera elaborata con lunghi studii da trenta de'piii illu-

stri letterati di Rumania.

Ecco qui il saggio di alquante parole, tolte a caso e messe a riscontro

colle rispondenti latine: Appa, aqua; cappo, caput; fontana, fons
; domnu,

dominus; massa, mensa; venal, venatio; verba, verbum; rugina, rubigo;

albu, albus; oasle, hospes, hostis; urla, ululare; moarte, mors; sus, surstim;

lupu, lupus; ursu, ursus; etc.

4 Vedi 51 Dietz, Grammatik der Romanisehen Sprachen.
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colla de' classic!
,
ma chc nclla linyua rustica della plcbc dovcva

sopravvivere in parte, anche ai tempi di Traiano. Non dee pertanto

far maraviglia quel eke leggiamo ne
1

ragguagli di alcuni viaggialori

recentissimi 1, eke cioe T italiano fra i Moldo-Valaccki sia facilmenle

inteso, e eke i soldati italiani di un reggimento austriaco, slanziato

ultimamente a Bukarest, potessero conversare coi Valaccki, usando

ciascuno la propria favella; giaccke Ic due lingue, siccome figlie della

medesima madre, conscrvano ancora dopo tanti secoli tutle le somi-

glianze di sorelle. II nome stesso di Valaccki altro non suona eke

Italiani oppure oriundi d'ltalia
; giaccke, come Wtilsch presso i Te-

descki, cosi Moloch o Vloch, Olach, Wlassi presso gli Slavi si ckia-

mano gli abitanti dltalia, e specialmente del Lazio.

In questo pew la lingua rumena si differenzia dalle sue sorelle,

eke dove queste, cioe la lingua italiana, spagnuola, francese, ecc. sa-

lirono ad alta coltura ed ebbero splendide letterature, la limba ro-

manesca per contrario
, relegata tra i Carpazi , separata per tanti

secoli dal commercio delle genti latine, circondata dai dialetti teu-

tonic!
, magiari ,

turcki e slavi
,
e per molto tempo travestita sotto i

caratteri cirilliani in sembianza di dialetto slavo, rimase fino a que-

sti di povera ed oscura, abbandonata solo air uso del volgo ,
senza

eke potenti ingegni di scrittori si curassero di educarla, di arricckir-

la c nobilitarla. Ne do dee recare maraviglia, cki riandando la sto-

ria di que
1

popoli vegga le misere condizioni di guerra e di servitu,

in eke vissero quasi sempre : condizioni tanto sfavorevoli allo svolgi-

mento letterario della lingua nativa
,
eke egli e anzi miracolo eke

questa abbiasi potuto conservare qual e fino ai di nostri. Ma col seco-

lo XIX sembra finalmente spuntata per essa un' era piu felice. I fer-

vidi sludii eke intorno alia lingua rumena si sono cominciati, le cure

poste nel raccogliere dalle boccke del popolo, specialmente fra gli

alpigiani dei Carpazi, dove se n'e serbato il piu e il meglio, il lesoro

della lingua antica, per trasfonderlo nelle scritture, il purismo in

1 Rouma&fa, the border Land of the Christian and the Turk, comprising
adventures of travel in Eastern Europe and Western Asia, by lames 0. NOYES

M. D. Surgeon of the Ottoman army. New York. 1857. Vedi pag. 160.
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qucstc ambito, faccndo quasi im puntiglio di gelosia nazionale 1'es-

cluderne, quanlo e possibile , gli element! stranieri
,
e lo spogliare

la lingua anlica dalle squamme barbariche, di cui la invasione e so-

vrapposizione successiva di lante genii Flia ricoperta, e fihalmente il

moltiplicarsi delle opere rumene, in prosa e in verso, per mano di

valenli letterati, come il Maior
, TAsaky , THeliade, il Laurianu, ii

Bolintineano
,
FAlexandresco

,
il Negruzzi ,

il Bolliac
,

il Rosetti
,

il

Donici
,
FAlexandra ed altri : sono manifest! indizii che una nuova

yita si e destala negF ingegni rumen!
,
e promettono alia letteratura

di quel popolo un avvenire piu bello.

Come la lingua, cosi i costumi, le tradizioni e le superstizioni del

popolo rnmeno ritraggono vivamente dclF antico latino : anzi v'ha

certi usi perdutisi in Italia che vivono tuttavia al di la del Danubio, in

riva all'Aluta e alia Bistritza. Nei funeral! il cadavere, dope messagli

talora in bocca o in mano una moneta pel passaggio all' altro mondo,

viene accompagnato alia tomba con grandi ululati
;
ne vi mancano

le prefiche, cioc piagnone prezzolate, che si stracciano le chiome ed

empiono il cielo di strida. Appena il morto, dopo le ullime preci del

papa (prete greco) ,
e calato nella fossa, levano un grandissimo pian-

to, ripetendo a gran voce quanti figli, quant! amici, quante mandre

avesse e chiedendogli, perche abbandonarli ? Empiuta la fossa, la

chiudono con un pielrone, affinche il morto non si faccia vampiro e

non esca di notte a succiare il sangue dei vivi. Sopra la tomba fan-

no libazioni di vino, e le rinnovano per piu giorni insieme coi pianli

che terminano col banchetto funebre piu o men lauto
,
secondo la

condizione del defunto. Le donne si tagliano i capelli e ne offrono

le ciocche sopra le lombe
,
come usavano le Sabine : e se il morlo

e uno sposo, sul suo sepolcro si pianta un gran palo, a cui la sposa

sospende una ghirlanda, una penna e un pannolino bianco.

Tra le danze de
1

Yalacchi, quella che chiamano colusari sembra

imitare Tantico ballo de' Salii agli idi d'Aprile ,
c nel brandire dei

bastoni
, negl

1

inconditi salti c coniorcimenli della persona ricorda il

furore delle danze bacchiche. In un altro ballo assai celebrc, die chia-

mano la hora, e rappresentato il ratto delle Sabine. Giovani e don-

zelle tenendosi per mano formano un gran cerchio, nel cui mezzo
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stanno i lautari, doe i musici die sogliono esserc zingari, razza molto

diffusa nei Principaii. Meutre un del laulari canta la horn, i danza-

tori ora girano in tondo, or s'accostano ed or s
1

allonlanano stringen-

do o dilatando il circolo, e scmpre accordando il moto de' piedi e

delle braccia al canto. Finalmente il ccrchio si confondc, si rompc,

e comincia tra i danzalori una fmta mischia
,

in mezzo alia quale i

giovani prendendo per la vita le donzelle via le rapiscono, menlr'elle

rosse di pudore fanno invano le ritrose.

Ma singolarissimo presso i Moldo-Yalacchi e il rito dellc uozze, il

quale ha Tana di un dramma pieno di poesia, e intrecciato di con-

trasti die si risolvono
,
come presso gli antichi Romani

,
col ratio

apparente della sposa. Dopo le prime proposte di maritaggio, il fu-

turo sposo manda una compagnia di suoi
,
armali di bastoni e di

daghe, e capitanati da un musico die per via suona gagliardamenle

la cornamusa. Giunti a casa la sposa, si fermano al di fuori, c il musi-

co indirizzandosi ai genitori, dice : I noslri padri cd anlenati, an-

dando a caccia pei boschi
, scopersero la terra die noi abitiamo

,

ricca di lalle e miele. II prodc garzonc, tal di tale, seguendo il loro

esempio venne anch' egli a caccia con esso noi per queste selve e

per questi monti e scoperse una cerva die timida fuggi e si nascose.

Ma noi ne abbiamo seguilate le orme, ed esse ci guidarono a questa

casa. Or dateci dunque quel che cerchiamo, o diteci dove e la cerva

da noi con tanto affanno cercata Non e qui rispondono i paren-

ti. Allora il musico rincalza con piu eloquenza la domanda, e i suoi

compagni imiscono le loro istanzc. Infine i parent! portan fuori la

figura della bisavola della sposa dicendo - - E forsc questa , quella

che voi cercate? No Viene allora Tavola
,

e Forse e que-

sta? No Si presents la madre, ed ha la stessa risposla Oh
eccola cerlamenle qui dicono allora i parenli , portando innanzi

una vecchia e brulta strega in cenci. No, no, rispondono i mes-

saggeri. La nostra cerva ha chiome d'oro e occhi di falco
;

i suoi

denti sono file di perlc, e le labbra son di rosso ciliegio ;
ha roton-

do e sodo il seno
,

e il collo bianco come di cigno ,
le dita son piu

delicate della cera, e il sole e la luna non hanno volto si bello Fi-

nalmente
,
come gia si minaccia violenza

,
i parent! traggono fuori
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la donzella vestila il piu riccamente die puo, all
1

uso del paese: al-

lora si fanno le promesse, e la sposa ritorna alia sua staza, donde

non deve uscire fmo al di delle nozze.

Giunto il di fortunate, lo sposo manda innaim un drappello d' uo-

mini a cavallo, messaggieri della sua venuta. Mai parent! egli amid

della sposa, poslisi in agguato sulla via, li assalgono c li conducono

a casa prigionieri. Ouesti domandati die volessero
, rispondono es-

sere araldi di guerra ed annunziano die F eserdlo sla venendo per

prendere d'assalto la fortezza. I parenli allora escono coi loro prigio-

nieri incontro allo sposo che si avanza con un corteggio piu o men

numeroso. Poi tornando tutti insieme, come sono a poca distanza dalla

asa della sposa ,
danno alF improvviso di sprone ai cavalli

,
e chi

giunge primo ha dalla sposa in premio un velo a ricami. Si vaquindi

alia chiesa dove si compie il rito sacro. I due sposi stanno sopra un

iappeto, sopra cui gettano monetuzze per mostrare quanto poco sti-

mino le ricchezze in paragonc della domestica felicita
;

e quando il

papa pone loro sulla fronte la corona nuziale, un astante sparge nod

e nocciuoli a destra e a sinistra, per indicare die gli sposi rinunzia-

no ad ogni trastullo puerile e si danno a piu gra\i pensieri ;
costume

lutto romano, ricordato da Calullo e da Virgilio l.

Tornati a casa, si celebra il bauclictto nuziale
;
c qui, un fratello o

strelto congiunto dello sposo , sorgendo gli volge un aflettuoso di-

scorso, raccomandandogli d'amar sempre i fratelli e onorare i geni-

tori, da cui ebbe la \1ta
,

c pregandogli felicita. Dopo il convito
,

quando gli sposi stan per andarsene, il Votachel, cioe un personaggio

che porta dietro la sposa un baslone ornalo di fiori edi nastri, sorge

in nome di lei a chicdcre perdono ai genitori e domandarnc la be-

nedizione. Indi gli sposi, pigliando congedo ,
badan la mano ai ge-

nitori che danno, piangendo, alia liglia gli ullimi avvisi. Ella si get-

ta nelle loro braccia, c se nc stacca a malincuorc per seguire il ma-

rito. Ma quando questi sta per mcnarsela via , ecco i fratelli di lei

1 CATULLI, Carmen LXI. Innuplias luliae ct Manln v. 131-140; YIRG.

Eclog. VIII
,

v. 30. Intorno al qual passo di Virgilio sono da leggere gli

eruditissimi commenti del La Cerda.
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gli si atlraversano in sulla porta a raano armala d
?

ascie o di daghe,

e non gli concedono il passo, se non dopo che ha comprato con un

ricco prcsente la loro sorella. Quesla allora monta sul carro
,
che

porta la dote
,

e le si pongono ai fianchi la suocera e una cognala,

o altra parente. 11 marito la segue a cavallo
,
e i suoi compagni per

tutta la via levano grida di gioia e sparano a festa i fucili. Ma lo sposo

non e ancora al line delle sue vcssazioni. Appena giunto a casa , i

gcnitori dclla sposa affcrrano la figlia e la chiudono in una stanza.

Gli amid dello sposo la domandano ad alte grida ,
e qucsle non gio-

vando
,

sforzano alfine la porta. Lo sposo allora strappa la donzella

dalle braccia dei gcnitori ,
e mentre varca il limitare

, presala in

sullc braccia a guisa di rapilorc se la porta di peso nella camera

nuziale.

I Moldo-Valacchi conscrvano parimente in certe loro popolari ere-

denze c superstizioni un singolare miscuglio di mitologia romana e

barbara. Le madri invocano Lado e Mano, deita che presiedono alle

nozze
;

le donzcllc prcgano le Zinele , fate o vergini immortal! che

donano la bellezza
;

i giovani temono di irritare le Frumosele
(
le

belle o formosae) ninfe acrcc
,

che s'innamorano de' garzoni e si

vendicano de
1

loro disdcgni mandando loro la gotta o la febbre. Cre-

dono alle Urbitell-e, sorclle fatal! che assise alia culla dei neonati di-

stribuiscono loro a piacimento la sorte prospera o T avversa
; alle

Strigoie, ossia streghe ,
eredi di tutti gli orrendi arcani delle maghe

d
1

Apuleio ; alia leyatura cioe al fasciiio e alia dislegativra che lo

scioglie. Miazanopte chiamano il genio che va in sulla mezzanotte

errando sotto forme cangianli dPanimate
; Stachia, la trista guardia-

na delle rovine e dei sotterranei
;

e Dragaika la Cercre o la Flora

Valacca, che ai prim! di Maggio, rappresentata da una donzella co-

ronata di spighe e di fiori va con un coro di festose fanciulle dan-

zando e cantando pei camp! di villaggio in villaggio. Hanno in vene-

razione il serpe de
1

campi , quasi deita prolettrice ;
d

1

inverno lo la-

sciano scaldarsi al focolare delle loro capanne e gli danno latte mat-

Una e sera. Ogni fontana ha la sua ninfa
,

e le villanelle prima di

attingervi coi vasi, sofiiano sulVacqua e ne versano un poco sul suolo,

come libazione alia ninfa. Osservano i giorni fasti e i nefasti
,

e in
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ccrti di delFanno si guardano dal tagliare checchcsia con forbid,

affincke i lupi non facciano danno alle gregge. II giorno piu funesto

della seltimana e per essi il mailed! : guai clii si meltesse in viaggio

o cominciasse qualche affare in tal giorno ;
le donnc appena osano

lavarsi e petlinarsi ,
e se pigliassero T ago per cucire, crederebbero

di Irafiggere ad ogni punto il Redentore e mf altra volta crocifig-

gerlo. Dove si vede come alle superstizioni dedotte dal gentilesimo

si mescelino le idee cristiane : do die del resto non e proprio solo

del volgo rumeno, ma di molti altri popoli.

I costumi e le memorie die abbiamo iin qui accennate non yivono

gia soltanlo presso gli abitatori della Yalachia e Moldavia, ma in

tulto il paese, dove fu gia la Dacia di Traiano e dove oggi trovansi

sparsi i Rumeni, doe, oltrc i due Principati danubiani, parte dell'Un-

gheria oricntale, il Banato di Temcswar, la Transilvania, la Bukovi-

na e qualche tratto della Bessarabia. Queste vaste contrade, di cui

Berebisto e Decebalo aveano falto un potente regno e i Romani una

fiorenle provincia, dopo die furono da Aureliano abbandonate ai bar-

bari e da quest! con tante invasioni desolate, non si poterono mai

piu ricongiungere in un solo Stato
;
ma disputate tra varii dominato-

ri e da diverse fortune agilate rimasero fino ai di nostri politicamen-

Ic divise. Del resto la loro storia nel mcdio evo e oscurissima, e il

raccoglierne le scarse memorie costo incredibili faliche all
1

illustre

Sincai
,

il quale consacro con indefesso studio la sua lunga vita a

creare la storia del popolo rumeno 1.

1 Sincai nacqne in un villaggio di Transilvania nel 1753; e mori oscu-

ramente nel 1820. Datosi a cercare e raccogliere da ogni parle i documen-

ti piu autentici della sua nazione, ne mai atterrito dagl! ostacoli d'ogni

maniera che gli si attraversarono, compose le Cronache del Rumeni (dhro-

nica Romanilor) dai tempi di Decebalo lino all' anno 1739; e comincio a

pubblicarle nel 1808. Ma, sospesane per motivi politici la pubblicazione,

essa non fu ripigliata e compiuta, che nel 1853 a lassy. AI testo della

Chronica, che fa 3 volumi in 4., il Sincai aveva aggiunto quasi per com-

mento 30 volumi di documenti, e memorie original! che erano state le fon-

ti della ^ua storia: ma che sia avvenuto di questi volumi dopo la morte

dell' Autore, non si sa. Altre raccolte di cronache valacche e moldave so-

no venute recentemente in luce a lassy e a Bukarest.
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Solo nel secolo XIII e XIV, in sul primo albeggiarc delFeta mo-

derna, anche le tenebre dclla storia rumena cominciano a diradarsi;

c da quel tempo appunto i due Principal! danubiani, la Valachia e

la Moldavia, cominciano ad averc esistenza e vitapropria e a distin-

guersi, non senza qualche splendore, tra gli Stati delFEuropa orien-

tale.. Infatti, dopoche i Mongol!, ultimi Barbari invasori, si furono

ritirati al di la del Pruth, e i Rumeni die eransi rifugiati alle mon-

tagne poterono di nuovo sicuramenlc discendere nelle pingui pia-

nure del Danubio
;
due capi, Radul Negru e Bogdan, partili di Tran-

silvania, occuparono in divers! tempi Tuno la Valachia, Taltro la

Moldavia e vi fondarono due Stati distinli, ma per comunanza d'ori-

gine, d'indole e di fortune sirailissimi. La discesa di Radul Negru

(Rodolfo il Nero) nei campi valacchi avvenne verso il mezzo del se-

colo XIII, e sua prinia dimora fu Campulungu. Nclla chiesa di questa

citta vedesi ancora un ritratto di Radul, col diadema in testa, in lunga

veste a ricami d
1

oro e d' argcnto, e col soprammanto di bruna pellic-

cia. Ha nerissimi i capelli e i mustacchi, e bruno il viso, i cui tratti

vivamente risentiti spirano quell
7

imperiosa fierezza che la tradizione

popolare dclle doinas (canzoni popolari) gli attribuisce. Egli riparti le

terre fra i suoi compagni, formo intorno a se un divano, cioe consiglio

o senato di boiari, delto leggi, ordino il governo e comincio la serie

di quei domnu, o voiioda, o ospodar
1 che hanno con potere piu o

men sovrano regnato fmo ad ora in Valachia. Riedifico le citta di-

slrulle, ripopolo le abbandonate colonie di Pinum, di Thyanus, di

Tiriscum, che divennero le moderne citta di Pitesti, di Bukarest, di

Tergovist. Lascio molti monumenti della sua magnificcnza, e fra gli

altri il grandioso monastero d
1

Argis, celebre nci canti valacchi. E

qui alia storia ci giova frammezzarc il romanzo poetico, in cui la

doina racconta la fondazionc del convento di Argis ;
romanzo in cui

e ritratta al vivo 1' indole di quegli uomini e di quei tempi.

Radul (cosi canla l&dohia) avea comandato ai suoi opera!, ed a

Manoli (Manuele) suo architctto : Fabbricatcmi quiun bel monastero,

1 Ospodar e voce slava e significa lo stesso che domnu, signore. Yoi-

voda e parimente slavo, e vuol dire propriamente condottiero di guerra.
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si bello che non abbia parial mondo. Vi faro ricchi e boiari: se no,

per Dio! vifo murare, murar vivi, nelle fondamenta! Gli operai po-

sero mano gagliardamente alF opera; ma il muro appena alzato, una

forza arcana ed invincibile \ietava di conlinuarlo, sicche si dove ces-

sardalFimpresa. Radul un giorno interroga sopra cio un paslorello,

cantore di doinas; e questi risponde atterrito, cheisuoi cani veden-

do quel muro sisono slanciati, urlando a mortc. Ma il domnu, risolu-

to di vincere \ impresa contro tutte le potenze terrestri ed infernali,

va dritto al muro, e ordina ai muratori di ripigliar subito la costru-

zione. Essi ubbidiscono: ma ogni nolle F opera del giorno crollava

disfalta. Ora avvenue die Manoli, vinto un giorno dalla falica e dalla

tristezza, si addormenlasse. E nel sonno una voce del cielo gli annun-

zio che gli operai edificherebbero invano, se non murassero nelFedi-

fizio la prima donna che il mattino venisse a portar viveri all' un di

loro. Allora essi giurarono di placare con la designata viltima il nu-

me che faceva loro contraslo. Dopo il qual giuramento si addormen-

tarono. L'indomani appena Falba bianchcggiava sulle cime dei Car-

pazi, Manoli salito a una vedetta spinge lonlano lo sguardo sulle rive

dell
1

Argis, le cui acque menano pagliuzze d'oro. Ed ecco avanzarsi

da lungi, Flora, la sua giovine sposa, Flora che in bella eguagliava,

come nel nome, la Dea dei fiori. A tal vista, costernato cade a terra,

e levando le mani al cielo, prega Dio con ineffabile angoscia che gli

salvi la cara consorte. II cielo moltiplica i portent! per arrestare Flo-

ra. Torrenti di pioggia inondano la via
;
venti furiosi scavezzano i

platani e schiomano gli abeti : ma Flora niente atterrita, sospinta

dalFamore e dal deslino, si avanza, si appressa; e i muralori spie-

tati vedendola fremono di gioia. Manoli allora, novcllo Jefte, risoluto

al giurato sacrifizio, dissimula Falto dolore, fa credere a Flora che

si tratta di uno scherzo, e per scherzo, le dice, ti vogliamo murare.

Flora erode e ride anch'essa; e Manoli, sospirando, mette mano al-

F opera. Ma Flora, spaventata della sua trislezza, lo prega di cessare

dallo scherzo falale. Manoli tace, sempre piu tristo, e il muro s'alza

rapidamente alle ginocchia, ai lombi, al scno della sventurata Ma-

noli, Manoli, basta lo scherzo, io sono incinla. Manoli, Manoli, il

muro si stringe e mi schiaccia il bambino Cosi grida la povera
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Flora, ma invano. In breve ella sparisce, e ancor si sente la sua

voce gemere dentro ilmuro. Da indi in qua (conchiude la doiw)

la chicsa e il monaslero, rimasli saldi sulle lor basi, rapiscono di

maraviglia il viandante !

La barbara superstizione, sopra cuie fondata questa leggenda, e

sparsa nclle credenze volgari non solo dei Rumcni, ma dei Serbi,

degli Elleni e dialtri popoli-deirEuropa orientate, ed e forseuna del-

le molte corruzioni di quel dogma crisliano del sacrifizio, die Giu-

seppe De Maistre ha si bene dimostrato trovarsi in fondo a tulte le

religioni. Ed anclie oggidi presso i Rumeni ecredenzapopolare, che

uissun edifizio possa durare, se nel fabbricarlo non siasi immolata

una vittima umana, la cui ombra (stahie) divenli come 1'anima del-

1'edifmo. Percio i muratori, fabbricando una casa, usano porre nel-

le fondamenta certe lunghe canne, con cui ban misurato Yombra di

qualche passaggiero; il quale, credono essi, in virtu di quest'opera-

zione magica, fra 40 giorni deve morirc e trasformarsi in stahie.

Ma torniamo alia storia.

Quel die Rodolfo il Nero avea fallo per la Yalacliia nel secolo

XIII
,
fece per la Moldavia Bogdan Dragosch nel secolo XIV. Dicesi

che andando a caccia per le alpi Carpazie, insegui un uro (toro

selvaggio )
lino sulle pianure della Cumania, bagnate dalla Moldava

e dalla Bistritza, e che, allettato dalla naturale fertilita del paese allo-

ra diserto d'abitatori perle devastazioni Tartare, risolvesse di fondar-

vi una colonia : la quale cresciuta in breve tempo occupo tutta la

regione che dal fiume Moldava ha preso il nome di Moldavia, men-

tre i Turchi dal primo fondatore di quello Stalo la chiamano tutto-

ra Bogdan.

L'eta che corse dalla fondazione dei due Principati, fino al secolo

XVI, fu per avventura la piu felice e piu splendida pei Moldo- Va-

lacchi. Benche i due Voivodi fossero da principio tenuti come vas-

salli tributari del Re d
1

Ungheria, il cui dominio stendevasi non solo

in Transihania, donde Radul e Bogdan erano venuti, ma anche nel-

le terre tra i Carpazi c il Danubio
;
nondimeno a poco a poco cerca-

mno di scuotere quel giogo. Amisura che crescevano di forze, scema-



430 I PRINCIPATI DANUBIAKI

vano di ossequio, e collegandosi or Ira loro or con altri popoli vicinI
T

rivali degli Ungheri, colF arnii in mano conquistavansi F indipen-

denza. La successione dei Voivodi facevasi prima per eredila, poi

per elezione dei Boiari, ma era libera da esterne violenze : eel al-

cuni tra essi ebbero prospero e glorioso regno, amali incasa e rive-

riti al di fuori.

Ma questa prospcrila non dur6 a lungo e gia nel seeolo XV si

yede la nazione moldo-valacca piegare a quel giogo, sotto il quale,

non ostanli gli eroiei sforzi di Stefa-no 11 Grande, dovette finalmcnte

cedere e gemere per tanli anni. N
7

on diciamo degli Ungheri, eke ten-

tarono a piu riprese di assoggeltarsi i Principal!; non dei Polaccki,

1 quali gelosi degli Ungheri, ambivano di esercitare piena balia nel

loro gove-rno; non dei Tartari c Cosacchi, die valicando il Prutk ve-

nivano sposso ad infestarc colFarmi le loro contrade. 11 pericolo piu

grave moveva dalBosforo e dalle orde Turchc, nuovi e piu tcrribili

Barbari, i quali invasa la Tracia e dato Fullimo crollo al decrepito

Impero bizantino, non tardarono a comparire sul Danubio e spingc-

re Farmi viltoriose fmo alle radici del Carpazi. Gia nella gran batta-

glia di Nicopoli (a. 1396) \1nta da Baiazet I contro gli Unghcresi,

i Valacchi die con quest! combattevano, avean dovulo provare di

die taglio ferissero le scimitarrc oltomane. Ventiquattro anni dopo

(a. 1-420), Mirze, principe di Yalachia, oppresso dalle armi di

Maometto I, dovetle coraprar la pace col Iributo, e dando per ostag-

gio il proprio figlio. Ne di cio conlenlo il Sullano, s'impadroni dclhi

fortezza di SeTerino, presso al ponle di Traiano, forlifico le castella

sulla destra riva del Danubio, e al di la del flume nella Valachia stessa

pianto di rimpelto a Rudsciuk la fortezza di Giurgevo, divenuta poi

celebre lino ai nostri di per le frcquenli guerre ivi combatluto. In

lal modo egli si argomento di tencrc in freno il Principato e d'avei-

lo sempre ligio al suo potere. Alia medesima sorte si assoggcllo pii^i

laixii la Moldavia, il cui voivoda Piciro Aaron si iece spontancaiuon-

le trrbutario della Porla nel 145G.

IVondimeno i Moldo-Valaccki non i'urono da principio si docili al

giogo Turco, chc non tenlassero piu volte in qucl mcdcsimo seeolo XV
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di scuoterlo, ricupcrando Tantica indipendenza. In Yalachia lo lento

il voivoda Ylad, piu conosciuto solto il soprannome di Drakul, e fa-

moso negli annali di (piol Principato non mcno per la immane ferocia

delsuo govcrno, clie per Tardita resis-tenza da lui opposta al conqui-

statore di Coslantinopoli, Maomclto II 1. Drakul era salito al Irono pei

favore del Sultano, e vi si era in breve tempo consolidate col suppli-

zio di oltre a 20,000 tra uomini, donne e fanciulli.Ma come si vide

ben saldo in arcione, voile rompere ogni frcno, e ncgo al Sullano di

consegnargli i 500 giovani die, oltreTannuo tributo di 10,000 du-

cati, egli chiedeva, e di comparire in persona a fargli omaggio. Mao-

metto gli mando allora Hamsa Fascia col greco rinnegato Katabollnos,

i qviali,
invitato il Voivoda a un colloquio, sperarono di impadronirsi a

tradimento della sua persona. Ma Drakul avutone odore, li fe pren-

dere con tutto il loro seguito, e dopo mozzate loro le mani e i piedi

li fece tutti impalare, inchioclando loro sulle teste i turbanti, e dandb

solo al Fascia Tonore d'un palo piu elevato. Indi entrato nella Bul-

garia la mise a ferro e fuoco, e ne trasse via piu di 25, 000 prigionieri.

A tali novelle il superbo Sullano monto in furore altissimo, e nel

primo impeto della collcra percosse di sua mano il Gran Yisir : ceri-

monia non insolita nella corte Ottomana. Indi messo prontamcnte in

armi un grande esercito e una numerosa armala, venne in persona a

punire Drakul, e per le foci del Danubio risalito il iiume fino a Wid-

din, empi la Yalachia di spavento e di strage. II voivoda e i suoi Ya-

lacchi fecero prodigi di valore e di audacia; ma le forze eran Iroppo

disuguali. Drakul dopo guerreggiato qualche tempo, dovette fuggire

in Ungheria, e Maometto padrone della Yalachia, vi creo voiiroda

..

1 Negli annali di Ungheria ,
di Valachia e di Turchia Ylad e inclicato

con tre nomi che esprimono la sua ferocia. Gli Ungheresi lo chiamano ge-

neralraente Drakul
(
diavolo ), i Valacchi Cepelpusch (

carnefice ), i Turchi

A'asiJiluwoda
( il voivoda impalatore). Molti atroci tralti della sua infernale

barbaric, appetto a cui sembrera un giuoco quella dei nostri Ezzefini e Ga-

leazzi si possono vedere presso HAMMER
,

Storia delTImpero Ottomano

L. XIV.
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Radul, fratello di Vlad e favorito del Sultano. Narrano che quest!

nella sua marcia vittoriosa, giunse un di in una amena e fertile val-

le, dove gli si offerse airimprovviso uno de' piu orrendi spettacolL

Yentimila tra Turchi e Bulgari vedeansi impalati o crocifissi, in uno

spazio (dice Calcondila) di 14 stadi di lunghezza e 7 di larghezza.

Y' erano gente d'ogni eta e d'ogni sesso
;
vicino alle madri vedean-

si bambini, nellc cui interiora gli uccelli aveano fatto il nido : e in

mezzo a lutli dominava piu alto il cadavere di Hamsa Fascia, vesti-

to di porpora e di seta. A si orrida vista, il liranno ottomano escla-

mo : Grand'uomo dev'cssere costui che fa cose si grandi e sa cosi

bene servirsi della sua potenza! Guai, se egli avesse al suocomando

numerosi eserciti ! Elogio veramente dcgno di quei due mostri die

erano, il lodatore e il lodalo ! Drakul intanto, riparatosi in Ungheria,

vi futenuto prigione da Matlia Corvino; ma dopo 15 anni, morto Ra-

dul di mortc violenta, ricomparve qtiale astro funeslo sopra la Va-

lachia, e regno per due altri anni, finche uno schiavo ne libero il

mondo colF ammazzarlo. I Yalacchi respirarono dalla feroce tiran-

nide, e i Turchi portarono in trionfo la sua testa per le cilia del Prin-

cipato, della cui signoria si tennero d'allora in poi sicuri.

Nel tempo stesso che Ylad tiranneggiava la Valachia
, regnava in

Moldavia Stefano, chiamato il Grande e il Buono : due titoli rari a

congiungersi, ma da Stefano ben meritati per le rare virtu che lo-

fecero amare dai sudditi ed ammirarc dagli stranieri. II lungo suo

regno di quasi quaranfanni fu agitato da continue ed aspre guerre,

nelle quali, supplendo a forza di valore e di scnno ai tenuimezzi del

suo piccolo Stato, non solo resistc a potentissimi nemici, ma dilato i

suoi dominii e porto la Moldavia al piugrande splendore ch'ellamai

godesse. Fin dal principio del suo Governo, nel 1467, si vendica

delle usurpazioni degli Ungheresi, e alia battaglia di Baia uccide

loro 10,000 soldati. Nelle quattro campagne di Valachia dal 1469

al!472 doma il feroce Ylad, il quale, invece d'unirsi col Moldavo con-

tro i nemici comuni, lo molestava d'iniquc aggressioni. Ricaccia oltre il

Dniestei' i Cosacchi e i Tai'tari venuli a fare una delle consucte incur-

sioni sul Danubio. Assalito dal Re di Polonia Giovanni Alberto con
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80, 000 Polacchi, lo batte aKotnar, Finsegue in Podolia e in Rus-

sia, occupa Lemberg e la Galizia, minaccia Cracovia e delta al vin-

to Re il trattato di pace del 1499. Le tradizioni moldave racconta-

no ch'egli aggiogo airaralro 20, 000 Polacchi fattiprigionieri, e fat-

to loro solcare un vasto tcrreno, lo semino di ghiande dalle quali

nacquc la Foresta rossa, cosi chiamata, perche germino nel sangue.

Mail piu terribilc nemico di Stefano, e quelloche acquisto al suo

nome maggior gloria, furono i Turchi, ai quali fecc implacabile

guerra. Egli nego di pagare al Sultano il Iributo, a cui Pietro Aaron

suo predecessore erasi sponfaneamente soggcltato. Di eke Maomei-

to II infuriate, mando Chadira Solimano con un esercito di oltre a

100, 000 Turchi a punire il ribelle. Ma Stefano, attirato il nemico

nelle dense foreste che ombreggiano il lago di Rakovitz, con poco

piu di 40, 000 soldati gli die battaglia (era il 7 Gcnnaio 1475
)
e

n'ebbe vittoria segnalatissima. Pochi Turchi scamparono alFimmen-

sa strage : la maggior parte perirono sul campo o si affogarono, fug-

gendo, nelle acque del Danubio. Stefano mando prigionieri, handle-

re e Irofei della sua vittoria a Casimiro Re di Polonia, a Mattia Cor-

vino Re d
1

Ungheria e al Ponteficc Sisto IV, sollecitando poderosi

aiuti conlro il comunc nemico della cristianita: giacche egli ben pr-e-

vedeva che qucsti non tarderebbe di venire alia riscossa. Infatli Fan-

no seguente Maometto II in persona, valicato sopra cinque ponti il

Danubio entro con formidabile esercito nclla Moldavia, dove Stefano,

aspettati invano gli aiuti promessigli dalF Ungheria e dalla Polonia,

dovettc soslenere egli solo tutto Y urto della potenza musulmana.

La baltaglia fu data il 26 Luglio 1476 nella Valle Bianca, chiamata

dai Moldavi Rosboeni e dai Turchi Agadsch Denisi
,
ossia Mare di

alberi, per le grandi foreste che la occupano. Dal nascere del Sole

fin dopo il mezzodi, Stefano sostenne Fimpeto della pugna; ma le

forze eran troppe ineguali per vincerla; e rovesciato alfine da ca-

vallo appena pote scampare la vita.

Da si gran colpo Feroe Moldavo non reslo lutlavia conquiso, per-

che indi a poco lo vediamo risorgere piu ardilo che mai, assalire i

Valacchi ribelli che aveano pugnato conlro di lui sotto le bandiere

Scrie IV, vol. II. 28 5 Maggio 4 8o9
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turche e batlerli alia famosa battaglia di Rimnik (1481), indi riat-

taccata la- guerra coi Musulmani vendicare sopra Baiazet II i danni

ricevuti da Maometto suo padre, vincendo i suoi eserciti a Katlagu-

ba, a Skeia, aFalchi e sul Pruth; e non solo mantcnere contro il Tur-

co Hndipendenza dellaMoldo- Valachia e delle altre terre da lui con-

quistate al di la del Prulh, ma impadronirsi delle bocche del Danu-

bio si lungamente conlrastate, e signoreggiare da esse il Mar Nero.

Stefano mori nel 1504 al colmo della sua gloria; e con lui ebbe fine

F indipendenza dei Moldo-Valaccki. Essi, privati del potente suo

braccio, non ebbero piu forze da resistere al torrente musulmano,

sicche dovettero di nuovo soggettarsi al tributo, ed accettare stabil-

mente la sovranita dei Sullani, diyentando quasi una provincia del

loro vasto Impero.



EDMONDO
DEI COSTUMI DEL POPOLO ROMANO

Le mance e le propine.

Trovandomi la state passata a Fano in casa cT un genliluomo mio

amico, diceva Edmondo ad Alfredo, mi fu fatto sentire un maravi-

glioso villano sonare un suo bizzarre stromento
,
di cli

1

io mi dilettai

soprammodo. Quest'uomo e un gagliardo lavoralore di terra in sui

campi inlorno alia cilia
,
e buon bifolco e ollimo in far nesti e con-

dur solcki dirillissimi e profondi. Nel verno, slandosi a veglia nelle

stalle colla brigata, ei si diletta di rozzamente comporre sampogne,

congiugnerle, dar loro Tinceralura e ornarle di piastre di rame; col-

le sgorbie incava
,
e co

1

trapai trafora chiarine, pifferi e flauli con

un artifizio e maestria inestimabile. Costui e musico per natura, ed

ha un
1

anima si fattamenle armonica
,
die all' udire una sinfonia

,

eziandio varialissima, ei la ripete sulla sua sampogna, o sulle corde

del suo violino, senza dimenlicarne una nola.

Ora coslui, non pago a un solo istromento, immagino di formarne

parecchi in uno; e tanto acui Tingegno, die gli venne fatlo d'accoz-

zare insieme, e di sonare egli solo a un tempo i contrabassi dell
1

or-

gano, gli acuti della sampogna, i dolci e soavi del violino, i lintinni

de
1

campanuzzi ,
li squilli degli oricalchi

,
i rumori del timpano ,

il

baccano deHa fanfara.
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- Diascol credici ! disse Alfredo. Li avra sonaii a muta a muta,

ma non tutti a un tempo.
- Tutti a un tempo, ti dico. Avendo io mostrato curiosita non

piccola di vedere e udire si nuova cosa, 1'amico fece dire all'uomo

die per la dimane fosse al suo palazzo colForgano ;
e intanto invito

di molti suoi conoscenti che intervenissero U udirlo sonare. Erava-

mo il di appresso convcnuti nella sala
;
ed ecco un paio di giovani

robusti porlarc a braccia un carrelto con sopravi lo stromento, il

quale come fu in sull'uscio dclla sala, il suonatore lo tiro sulle ruote

in mezzo di quella.

Era cotesto villanzolto uomo d'eta fresca, di color bruno, ricciuto

e tarpagnuolo, d'occhi vivi, di modi curiosi, e d'aria tra il modesto

e il disinvolto, il quale inframmesso certe magliette negli uncinelli

che dovean far giocare alcune levc de
1

suoi stromenli
,
trassesi le

scarpe; e messasi sotto una panchetla, sedette alia sua orchestra. Lo

stromento era un palchetto, sul quale erano infissi nel somiere i

cannoni a yento del contrabasso e delle voci fonde e souore. Nel so-

miere venia il vento per un mantice sollevato da un pedale, che il

sonatore calcava col pie dritto: a mezzo le canne dei conlrabassi era

iitta con due piuoli la sampogna; dietro i contrabass! erano appesi i

campanelluzzi, i sistri
,
le bacinellc di bronzo, e piu basso il timpa-

no
;

tulti i quali per via di mollette e di conlroleve comunicavano

con un secondo pedale.

Seduto che fu il sonatore prese in mano il violino, archeggio al-

quanto sulle corde, e insiemc colla bocca taslo le canne per sentire

sc il violino era bcne intonato: indi fece una ricercata sulle corde, e

uno scorrimento sulle canne quasi a preludio, e tutlo in se medesi-

mo si compose. Gli uditori erano intent!
,
e non balteano palpebra.

II suonatore appoggio il violino in sul fianco, accosto la bocca alia

sampogna, pose il dilo grosso del pie manco sopra un pedale de'con-

Irabassi, c le allre dita sopra due altri, ch'cran vicini, come i listelli

d'una tasliera; pose il dito grosso del pie dirillo sul pedale del man-

tice, le altre dita sul pedale de'campanelli, e inlono una monferrina.

Dircbbe Dante:

Non avea membro che tenesse feriuo.
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Colla mano manca scorrea sulle corde del violino, colla diritta mo-

vea Tarchelto, colla bocca soffiava nellc canne della sampogna, coi

pie dritto alzava il manticc, col sinistro intonava i doccioni de' con-

trabassi. Quando suonava il delicato, quando il grave, quando Facu-

to, quando il concitato e il gagliardo : e ne' gagliardi colle dila del

pie manco dava aria e YOCC sino a tre bassi a un tratto; e con quel-

le del pie dritto metteva in movimento tutti gli ingegni de' campa-

nelli, de'sistri, del timpano e degli oricalchi, con un rombo, un fra-

stuono, un fracasso che facea tremar le pareti della sala. E tutto cio

a tempo, a misura
,
con un accordo, con un conserto, con un'ar-

monia che non falliva d'un apice, ne rompea nella minima disso-

nanza.

- Oh caro Alfredo, sMo avessi quest' uomo ingegnoso, e potessi

farlogirare pei trebbi, pei crocicchi, per le piazze di Trastevere, non

credi tu che vi accorrerebbon tutte le donrie e le fanciulle d'ogni eta e

d'ogni mestiere?Io credo che si; e avrei la piu bella occasione di ve-

derle a mio agio senza che punto se ne addessero, tanto sarieno intente

a quella nuova musica; ed io troverei per certissimo quella che si bra-

mosamente sto ricercando. Ora vo almanaccando per trovare un co-

lore specioso di farlo venire senza sospetto, scrivendo a quel genti-

luomo, e pregandolo di mandarlo a mie spese.

Cotesti son sogni , signor Edoardo
;
ed ella si farebbe mettere

in voce per tutta Roma : sin ora per buona sorte eir e campata da

strani accidenti, cite poteano pericolarla e cagiornarle di brutte pau-

re; e pero vorrei che la uscisse di colesto ginepreto, ove tosto o tar-

di vi lasciera qualche brandello di veste, per non dire di pelle. 01-

tre che il suonatore fanese, contadino e lavoratore essendo, avra

padrone, il quale nol vorrebbe scioperare togliendolo a
1

campi per

farlo giocolatore e scorrazzatore di citta, con occasione certissima di

sviarsi.

- Ma pure io vorrei venire a capo d' un desiderio, che agli oc-

chi tuoi ha del bizzarro e dciroslinato, e ai miei del nobile e del co-

stante. Oh gua'! sara egli vietato oggimai a un gentiluomo di bene-

ficare una buona. creatura
,
e premiarla d'un'azion virtuosa? qua!

codice Io contende? quale statute il condanna?
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- II codice della discrezione e lo statuto della prudenza. lo per

quella franca e leale servitu che, come creato di suo padre , le pro-

fesso, la consiglierei di rimeltersi ne' suoi panni, d'usarc colle nobili

brigate ,
di vivere da gentiluomo ,

e attcndere die le si porga una

propizia occasione di cavarsi questa sua voglia senza nota dell
1

onor.

suo, e senza offensione d'una giovai-ie dabbene.

- Indicami adunque tu per qual via potrei pervenire a questo

mio intendimento senza che gli amici miei ne potessero sospeltarc ;

perch
1

io non amo di partecipare i miei secreti ne cogli amici, ne coi

curiosi e gli sfaccendali.

- Oh manca in Roma occasion! di vedcr popoli ! S
1

ella avesse

un tanlino di pazienza, forse per Tanniversario dell'incoronazione del

Papa le riuscirebbe di vedere la sua Trasteverina. In Roma e questa

usanza, che nel giorno, in cui ricorre la delta coronazione, la genie,

massime di Borgo san Pietro e di Traslevere
,
accorre lulti al pa-

lazzo Yaticano alia dispensa che fa T Elemosiniere di Sua Santita a

quanti gli si presentano innanzi : laonde accollili tulti nel cortile di

Belvedere, sfilano innanzi a Monsignore ,
die da a ciascun capo un

po' di moneta.

- Doh popolaccio pitocco ! lo ci metto il capo conlro un morso

di berlingozzo, che la mia Trasteverina non s
1

inlruppera fra quella

bordaglia. Ell
1

e troppo generosa, troppo nobile
;

ell
1

ha fatlezze di

reina, e da
1

suoi sembianti spira una maesta incoronata.

- Oh di cotcste reine la ne vedra di moltc, le quali non isdegna-

no le grazic del Yaticano
; quando invece sono si superbe ed allierc

con un uomo private, die offerisse loro gli scudi. Esse hanno quesle

dispense in conto di strcnne paterae, d'usanzc di famiglia, di carcz-

ze dovute ai figliuoli. II Papa e considerate dal popolo romano come

capo della Chiesa universale
,
ma eziandio come padre loro specia-

lissimo. Quando i Papi andavano a incoronarsi a cavallo
,
T Elemosi-

niere porlava in arcione due sacdictti di moneta mescolata d
1

oro e

d'argento e ne gillava le mandate fra il popolo per munificenza rea-

le. Cio mi narrarono molti anni sono certi vecchioni
,
che videro la

cavalcata di Clemente XIY, la quale fu Fullima, perocche il cavallo

sinistro, intraversando malamenle ; onde i Papi v'andarono poscia in
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cocchio trionfale
;
e pero a

1

nostri giorni cotcsle dispensazioni fansi a

mano dairElemosinierc in luogo stabilito, e il popolo vi accorre, co-

nic a una paterna larghezza, senza vcrgognarsenc punto !

Si si
,
come vuoi, ma le sono pitocchcrie da far arrossire ogni

popolo ben crcato, e cotesti romani tenderebbero la mano alle statue

come Diogenc, tanlo sono avvczzi a fare gli accalloni, segnatamente

coi forcstieri. In Roma tutto e mance, c non vi si respira die doni
,

die propine, die beveraggi, che oflertc, die dispense, die strenne,

die tasse. Oui tutto si risolve in papetti e scudi. Dimmi, Alfredo, se

le non sono improntitudini da movere a stomaco un petto di bronzo.

f 1 primi anni della mia venula in Roma molte di cotesle usanze

suscitavano anchc a me la bile, cir io poi riversava nei crocchi e nel-

k raunate de' noslri terrazzani, che veniaao a svernare sotto queslo

bel cielo. Ma poscia ch
1

io colla lunga stanza di Roma ebbi cono-

sciulo piu addentro Y indole di questo popolo cominciai a darmene

pace ,
la quale s

1

accrebbe in me quando mi resi caltolico insieme

colla moglie mia
,
e cominciai a costumar piu da vicino.coi romani.

- Come ! iu ti se
1

fatto papisla? Se
1

tu impazzato?
- Io vorrei, signor Edmondo, ch'ella impazzasse altrettanto, die

la farebbe la piu bella pazzia ch
1

ella potesse mai fare in vita sua
;

poiche T assicurare I

1

eterna salute e il punto massimo.
-
Quant

1

e che tu commettesti questa vilta
,
e vi trascinasti quella

tua povera donna?
- Cioe fu ella, che mi v'indusse, e le n'avro obbligo immortale;

e se prima F amavo cordialmente
,

ora F amo e la venero come un

angelo di Dio che nfaperse la porta di vita eterna.

E si sa egli dai nostri? Bell
1

onore die tu fai alia patria !

- Sanselo quanti voglion saperlo , perch
1

io feci le cose mie in

pubblico sotto gli occhi del sole, e fui accolto con una benignM ine-

slimabile nell
1

ospizio de
1

Converlendi per esservi amorevolmente

islruilo. Ivi e un caro prele tedesco, uomo antico e venerando, il

quaie da oltre a quarant' anni si sludia con ogni carita e pazienza
d

1

ammaeslrare i poveri protestanti che bramano di ritornare nel

grembo di santa Chiesa. Da un altro lato dell
1

ospizio e il quartiero

delle donne, alle quali presiede un
1

antica matrona, che dal lutera-
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nesimo si converse alia verita, e yenuta dalla Finlandia a Roma, de-

dicossi a queslo nobile ofiizio d
1

aiutare coll
1

opera e col consiglio le

convertcnde. In quel santo luogo stall ambeduc parecchi giorni,

come fummo bene istruiti nclla doltrina cattolica, unica e vera a sa-

lute, femmo pubblicamente F abiura de' noslri crrori.

- Ah ora veggo pcrclie in casa tua avvi la Madonna in capo alia

scala colla lampana acccsa: io mi credelti die il facessero i pigiona-

li del secondo piano. Buono, buono ! e
1

mi tocco di ricoverarmi sollo

il tetto delF idolalria.

- Nori dubitate die il tetto non yi caschera in capo ;
e voi che

chiamate idolatria il vencrare T immaginc dclla Madre di Dio siete

divenuto idolatro d' un rilralto di fanciulla che v
1

ha tolto il cervello;

ne credo che voi gia amiale quei quattro colori schiccherati dal pen-

nello sulla tela, ma la persona rappresentata da quelli. Cosi noi non

veneriamo nelle sanle dipinture, che F oggetto figurato in quelle.

-
Va, va; io celiava, Alfredo; statti buono; non ti scorrubiare

;

ma dimmi invece, poiche tu se
1

in sulFavvocar le cause spallate,che

trovasti nel farti cattotico di buone ragioni da difendere coteste pi-

docchierie de
1

romani?

- Io non sono uomo da tanlo, avvegnache sin da giovane mi di-

lettassi di leggere la storia romana e sapessi quasi a memoria il Rol-

lin
;
ma ragionando spesso con preti savi e dotti, conobbi di molte

cose, alle quali io non avea mai volto il pensiero per investigarne le

ragioni. Tra questi un certo don Alessandro mansionario di S. Pietro

mi fece fare sopra cotesto punlo di belle e giuste considerazioni.

- Don Alessandro ! Certo
; per lui i romani sono il non plus ultra;

e se il diavolo fosse romano, nella bocca di don Alessandro sarebbe

un modello d'ogni virtu.

- Lo conosce ella, signor Edmondo?
- Se Io conosco ! e sino dal primo vederci al museo di villa Bor-

ghese mi fece un risciacquo spaventoso per solo aver dctlo che i ro-

mani non gustano le belle arli, e non frcquentano le gallerie di Ro-

ma. Ma ch
1

egli poi trovi bcllo che i romani asciughino le borse

de
1

forastieri, colcsta e nuova davvero.
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- Perdonate : egli nol trova bello
;
e spesso ne borbotta; ma ri-

sale alle origin! di queste coslumanze curiosc e incommode agli

stranieri. Egli ragiona cosi. II popolo romano fu per molti secoli il

padrone del mondo. Colla sapienza del suo consiglio e colla fortezza

del suo braccio vinse e domo tutte le nazioni conosciute, le fece ob-

bedienti alle sue leggi, tolse loro di dosso la barbaric, ingenlilendole

della sua civil ta, e sollevandole all'onore della ciltadinanza romana.

Queste nazioni, anco lontanissime, aveano il popolo romano in conto

di signore, e pagavangli tribute; ne contente a cio, quando volcano

ottenere alcuna grazia dal voto popolare ,
mandavano presentare di

ricchi doni i tribuni c le tribu intere. I re affricani e i re d'Asia per

gratuirsi la plebe sovrana le versavano in seno tesori, e cosi faceano

le citta e le provincie alle ate : c attendete, che non si trattava g& di

migliaia, ma di milioni
,

i quali si dislribuivano per ogni capo

d' uomo.

Sopravvennero poscia i nobili romani, i quali inviati dal Senato a

Proconsoli, a Governatori, a Questori delle ricche proyincie delFim-

pero, tornavano dopo i carichi in Roma, recando seco ricchezze

sfondate: la prima cosa che
faccano^si

era quella di banchettare il

popolo, e di rallegrarlo colle fcste del circo e del teatro. I Consoli,

che yeniano in Roma a trionfare delle vinte nazioni, si faceano por-

tare innanzi i vasi traboccanti di moneta, die spandeano a gran

profusione fra il popolo. Le grandi famiglie senatorie per isfoggio

della loro opulenza faceano lauti conviti alia loro tribu; oYvero dal-

T Egitto, dalla Sicilia e dalla Sardegna faceano approdare ad Ostia

parecchie navi cariche di grano, e consegnatolo ai forni pubblici ,

dispensavano per parecchi giorni il pane alia plebe. Ccssata la re-

pubblica ,
e rettosi lo Stato a monarchia

,
non vi dico le profusion!

degli Imperatori per ottenere le acclamazioni del popolo, e per te-

nerlo chelo che non bramasse Tantica liberta e non si sollevasse in

ammutinamenti
,
o si gettassc nelle congiure e nelle sedizioni delle

parti.

Ora, diceva don Alessandro
,
cotesto popolo avvezzo per tanti se-

coli a vedersi tributario il mondo e ad esser pasciuto alle altrui spe-

se, qual meraviglia se colKandare de'tempi non ha mai potuto smel-
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tere cotal suo privilegio? E natura di tutte le metropoli, ove ha tro-

no il Monarca e risiede la Cortc suprcma ,
il viverc del Iributi delle

provincie. Parigi yive a carico di tuila la Francia
,
Londra di tutla

la Bretlagna, delF Indie e delle Colonie, Vienna di'iutlo T Irapero :

pensate se Roma imperatrice del mondo non voleva die lutlo il mon-

do la impinguasse e gareggiassc di accarezzarla e soccorrcrc a
1

suoi

piaceri?

-
S'egli e poi per cotesto, egli e un buon pezzo, disse Edmondo,

che lasuperba Roma perdelte la signoria delle genii, le quali per ripa-

garla della dura servitu
,
in cui le a\ca tenute, sccsero tempestose

dall'aquilone a' suoi danni
,
e quelle mura

,
che Forgoglio romano

chiamava elcrne, e a cui prima i popoli slraoieri s'accostavano con

riverenza come a cosa sacra
,

furono furiosamente assalite
,

di-

roccate, e rese picciolo schermo al loro furore. Roma fu rcsa scrya

alia sua volta, le sue ricchezze rapite, le sue curie, i suoi fori, i suoi

templi, le sue terme, i suoi circhi, i suoi anfiteatri ruinali, abbattuli

e ragguagliati al suolo. In luogo de
1

suoi Ccsari che le portavano le

spoglie del mondo, vide i re de'goii, i re de
1

vandali, i re dcgli eru-

li
,

i re de
1

longobardi, die la spogliarono di quanta ella avea lollo

alia Grecia, alFEgitto, e aH'Oriente, lasciandola ignuda c inferma a

morte
;
inlanto die Roma non cbbe piu un palmo di terra

,
su cui

poter libera piangere le sue sventure. E don Alessandro ci vien a

ricantare Tabito nalurale del popolo romano risultanle dalia ricor-

danza della sua anlica signoria del mondo, che F induce a ripularsi

creditore degli omaggi e dei tribuli di tutti i forcsticri che vengono

in Roma, i quali due mila anni addietro erano i suoi vassalli ! Que~

sla mi par proprio la genlile risposta che danno gli arabi del dcser-

to a chi domanda loro Perche rubale le carovane? -
Ecco, di-

cono, Abramo discredo Ismaele padre nostro, e lascio tutlc le sue

ricchezze al solo Isacco : egli e ben giuslo che noi abbiamo la parlc

nostra
,

e se non ce la danno
,
noi abbiamo dirillo di togliercela.

- Ma Abramo visse ire mila e cinquecent anni addietro E noi,

rispondono, viviamo ora, ed crediliamo le ragioni dei nostii niaggio-

ri -- Ti par ella buona rinposla, Alfredo?
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- - Eli signer Edmondo, don Alessandro non e ignorante come

gli arabi del deserto
;
ed egli non ha terminate il suo ragionamcnto,

dov' ella m' ha inlcrrotlo
;
ma continue provando che i romani

,

anche perduta la signoria del mende universe, preseguirono sempre

a godernc i tributi
,
e maggiori eziandio di quelli che riceveano al

tempo de' Consoli e degli Imperatori.
- Sarei curiosissimo di vedere con quali argementi don Alessan-

dro s'affaccenda di provare tale e tanta stranezza.

E
1

non \'c nulla di slrano, ma tutto regge a capello colla pro-

va de
1

fatti
,
contro i quali non val dialettica. lo accompagnava in

quelFoccasione alcuni gentiluomini stranieri a S. Pietro
,
e v'era fra

lore alcun protestante : don Alessandro ragionando con loro sotto il

grande atrio della basilica, diceva Considerate, signori, se la co-

sa non e conVio vi diceva. Egli e vero, che dopo Fandata di Costan-

tino da Roma
, rimpero a mane a mane -fu assalito dai barbari e

messo al niente; ma Roma e rimasta la sede dei Successor! diS. Pie-

Ire, e madre di tutte le chiese
;
laonde convenivano a Roma i Ve-

scovi delVAsia
,
dell'Africa

,
della Grecia, della Spagna e delle Gal-

lie, e le chiese di quelle nazieni mandavano ricche efferte alle tern-

be dei Principi degli Apostoli. One
1

barbari slcssi che sterminarono

rimperio e desolarono Roma, venuti poscia alia conoscenza di Gesii

Cristo, riconebbero Roma per madre e maestra
,
e fecero a gara di

olferirle i ricchi tributi della loro sudditanza
,
della loro rivcrcnza e

del loro amore. 11 clero e i poveri di Roma riceveano larghissime

olferte dai goti di Spagna, dai franchi, dai borgognoni e dai normanni

delle Gallic, dagli angli e dai sassoni della Bretagna, dai turingi, dagli

svevi, dai baieari e dagli allri popoli della Germania, dai frisoni, dagli

sveoni
,
dai danesi e dagli altri popoli della Scandinavia. Di piu

molli re barbari venuti alia fede misero ai pie del Principe degli

Aposloli le loro corone, e costituirono i regni loro in feudo della

Chiesa roraana. Aggiungete che centinuarono per molti seceli i

pellegrinaggi alia tomba di S. Pietro, e da tutte le parti della cri-

stianila giugneano in Roma re, duchi, langravi, conti, abati, vesco-

vi ed arcivescovi con numerose cavalcate cariche di preziosi deni

per le chiese, e di molta moneta da dispensare ai romani.
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Dopo che i Papi cressero Fimpcro d'Oceidenle, eccoti gl'Impera-

tori romani scendere d'Alemagna per farsi incoronare a S. Pielro
,

i

quali spargeano tesori fra il popolo romano che applaudha al loro

Irionfo. Sopravvennero i giubilei die condussero sempre alia citta

eterna migliaia e migliaia di cristiani per Facquisto delle sante in-

dulgenze, e fra quest! avcanvi principi opulentissimi, die largheggia-

vano in benefioare queslo popolo fortunato.

E qui don Alessandro che, come sapete, e un burbero facelo, mos-

se alquanto a riso la brigata, dicendo : Sorti poscia i protestanti, i

quali esecrano Roma, il Papa, e i papisti, c fccero tanto baccano per

non phi pagare il denaio di san Pietro, non tcnnero poi la parola ;

perocche ora invece di pagare Fannuale denaio a Roma, le pagano

gli scudi e le doppie. Da piu di quarant'anni in qua colesti signori

tramontani hanno preso il vezzo di venire a svernare a Roma
,
e v' ha

delle stagioni in cui se ne noverano da trenta e piu mila. I romani ap-

parecchian loro i quartieri d' inverno pieni d'ogni conforlo e d'ogni

eleganza di tappeli, di cortinaggi, di vaselleria, di giardini, di log-

gette, di terrazzi, d'agrumi ne' salotti, nclle camerc, ncgli andili e

per le scale
;
e se non glieli fanno pagare a iosa non sia. Indi il denaio

di S. Pietro si trabocca da costoro ne
1

nobili cocchi
,
ne' cavalli da di-

letto e da caccia, ne' cuochi
,
ne' donzelli

,
nelle sliratrici, nelle fio-

raie, negli scultori, ne' pittori, ne' musaicisli, negli incisori di cam-

mei
;
e piu che mai ne

1

venditori di vecchiumi reccnti
; imperocche

cotesti signori compcrano talora a gran prezzi bronzi antichi, gemmc
antiche

,
vasi elruschi

,
falti ierlaltro nelle oiTicine di via Condotti r

del Babbuino e di Piazza di Spayna.
- Ah ah ah, quanto e malignuzzo il nostro don Alessandro, grido

Edmondo ! Ben ci sta. Malediciamo Roma nelle noslre contrade
,
e

poi veniamo a visitarla come gl'innamorali, c cotcsta sirena che ci

affascina colla melodia de' suoi canti
,
ci dhora poi co' denli insino

alle midolle dell' ossa.

- Vedete adunque se don Alessandro dicea vero, asseverando che

i romani conlinuarono sempre di riceverc i tributi di tulle le nazioni :

laonde per essi il chiedcrvi le propine non c accalteria
,
ma requi-

sizione d' un debito che avete con esso loro
,
c come di tale ve lo
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domandano con un
1

aria non di pitocco ma d
1

esattore
;

e avutolo
,

appena die vi ringraziano a fior di labbro.

- E tu hai ragione, Alfredo, cssendoch
1

egli m
1

e avvenuto pid

d'una volta, dopouna visita, d'averlostaffiere per la mancia, e da-

togli alcun paolo, dirmi netto e rotondo Signore, mi si viene di

pin: questa non e lamisura della propina di sala. Ma la piu gra-

ziosa mi capito con alcuni amici, signori di gran conto, i quali per

visitare un palazzo oVerano dipinture stupende, richiesero un deca-

no di loro conoscenza, acciocche desse loro una lettera pel custode di

quel palazzo. Diella molto cortesemente, e andammo insieme a \e-

derlo. II mio amico presenta la lettera al custode, il quale eraun uo-

mo alto e tarchiato di poc'oltre ai trenfanni. II custode apre la lette-

ra, e finge di cercarsi letasche Oh, disse, non ho gli occhiali! Vor-

rebbe aver la bonta Vostra Eccellenza di leggerla? L'amico legge

alto Yi raccomando sommamente questi nobilissimi Signori, mo-

strate loro tutte le rarita del palazzo, ben intesi, accettando le vo-

stre propine. Addio . Vedi astuzia ! Costui lemendo, non forse

credessero quei Signori, che quella lettera di favore li dispensasse

dalla mancia, misesi al sicuro facendola leggere col pretcsto degli oc-

chiali
,
a loro medesimi : gioco ordinario di cotesti custodi quando

sMnviano Fua Faltro i forestieri.

Coteste girandole si fanno per tutto altrove, disse Alfredo, e anco

negli altri paesi s'abbocca ogni occasione di buscar denaro. Ma par-

lando di Roma, diceva don Alessandro, che cotesto grand'uso delle

propine ha le sue fonti nella carila della Chiesa, la quale sino dai pri-

mi tempi, in cui i fedeli mettean tutto in comune
,
essa dividea le of-

ferte ai sacerdoti, ai diaconi, aicherici minori, alle vedove, agli orfa-

ni, ai pupilli, e allaplebe cristiana. InoltreRoma e citta sacerdotale,

e pero come le citta dei Leviti al tempo degli Ebrei campavano delle

decime, de' sacrifiziie delle offerte di tutte le altre tribu, cosi anche

Roma sede del sommo Sacerdote, e metropoli della Religione riceve

il tributo deiruniverso cristiano. Ma direte, che i romani abusano di

cotcslo spirito materno della Chiesa, e non badano che a viver di

ruspo ;
al che rispondeva don Alessandro : di che non abusan gli uo-

mini? Non abusan forse piu spesso che mai della misericordia diDio?
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Or dee egli per questo asciugarsi il fonte delle divine misericordie ?

Saremmo spacciali se Dio la pensasse come gli uomini.

- Ho inteso. Anche tu facendoti cattolico hai bene appreso la

logica de' papist! ,
die tulio difendono colla carita

;
e dove noi

usando della ragione gridiamo all'abuso, alFingordigia, alia sover-

chieria, alia sciattaggine voi altri impennale T ingegno a Irasvolare

le inivole per internarvi negli abissi misteriosi della divina sapienza ,

che tulto dispone a saldezza e gloria della Chiesa romana, volgendo

i difetti medesimi a materia de
1

suoi trionfi.

Chedubbio c'e?Noi caltolici non neghiamo i difetti degli uomi-

ni, ma consideriamo la virtu sovrumana che ispiro la Chiesa nelle

sue istituzioni, nelle quali niun sano intelletto potra giammai scerner

macula od errore. Ouando io era ancor proteslante usciva spesso

de
1

gangheri contro i frail di Roma
,

i quali fanno elemosina ogni

giorno alia porta e v accorre un nugolo d'accaltoni. Guarda
,

iice-

vo, come tulti colesti cappucci sfaccendali
,
non paghi essi medesi-

mi del non far nulla
,
avvezzano anche la plebe airinfingardaggine

e al vivere scioperalo !

Ma quando ebbi la grazia di ricevere il vivo lume della verila
,

m'ebbi a pentire allamenle d'aver detlo ingiuria a quelli che meri-

tano altissimo encomio : impercioccke vidi che appunlo quei reli-

giosi die vivon d'accalto son quelli che piu abbondano in fare le

scodelle alia porta. Allora mi ricredetti de
1

romani
,
die voi dianzi

chiamavate ghiotti di mance e di propine ,
dicendo a me medesimo

Or chi manliene in Roma tutti cotesli religiosi mendicanti ?

i\on c egli il popolo roinano ? E sono migliaia ;
c ogni giorno que-

sto popolo generoso da loro di che mangiare si abbondevolmente
,

che deiravanzo nutrono tanti poverelti.

-
Benissimo, riprese stizzoso Edmondo, ma i frali, esseado cosi

larghi, avvezzano la plebe all'ozio
,
ne curasi di falicaro , dicendo

a buon conto un pane e una mincstra non mi manchora alia por-

la de
1

Cappuccini, de
1

Passionisti, d'Araccli e di cento altri convenii

di monachc e di frati. Quesla c unlndcgnila insopportabile.

Avele ragione. E meglio lasciarli morire di fame
,
come av-

viene non di rado nei nostri paesi : i romani hanno il torto di non
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Yolere die niuno muoia di fame e d'inedia : esigono le propinc

e le mance dai forcslieri , ma nc trasfondono buona parte ne' pove-

relli
,
non solo per mezzo de' frati, ma per cent' allre guise ,

die

bisogna essere da lunghi anni in Roma per conoscerle
,
cd ammi-

rarle. Un nostro paesano di cospicua famiglia cattolica, il quale vc-

nuto a Roma voile renders! religioso mi diceva
;
die essendo novi-

zio a Sanf Andrea al Quirinale, usciva spesso per Roma ad eserci-

zio d'umilta e di carila colle bisacce in ispalla a chiedere 1'demosi-

na pei carcerati. Signer Edmondo , io son cerlo che voi
,

di si bel

cuore e grande come siete, non avreste potuto tenere le lacrime per

tenerezza a udirlo narrate le prove scgnalate della generosita ro-

mana. Mi descriveva le rivendugliole e le erbaiole di piazza Na-

vona sedule ai lore deschetti o a
1

loro canestri
,

cosi atlose
,

cicalic-

re, ardite, le quali menlre gridavano a gola Oh le belle pere! le

belle mele ! come bianco, Findivia ! alvedersi comparire innanzi

quel religioso giovinetto e verecondo a occhi bassi , cessavano dal

gridare, e diceangli Per chi domandate? Pei carcerati -Eh

poveracci, Dio li consoli: piyliate e messa la mane nel paniere ,

davangli quando mele, quando pere, quando noci, quando castagne,

o pesche, o susine, o un poponcello, secondo stagione ;
intantoche

usciva di piazza JVavona colle bisacce piene di frutte, di latlughe,

di rape, di cavoli fiori e cavoli cappucci.

In piazza della Rotonda fattosi a banchi de
1

camangiari, cbi gli

dava una felta di formaggio, chi due provature, chi un tocco di ga~

nascia in soppressa, chi un arancio e chi un limone, e chi due grossi

pomi di terra e chi persino una buona felta di polenta. I fornai e i

panattieri davangli quale un pane c qual due: i granaiuoli porgean-

gli un cartoccetto di riso, di lenticchie, di fagiuoli ,
di ceci o di fa-

ve. Ma il piu bello si e, agli agnellari, ai caprettari; ai friggitori r

a' tavernai
,

ai vendilori di selvaggina ,
ai macellatori de

1

cignali ,

de
1

cervi, de' cavrioli, i quali essendo in grembiule metton la mauo
]

nelle loro tascozze
,

e faltele alquanto sonare , cercano fra i giuli ,

fra i paoli, fra i grossetti il baiocco
,
e gliel gittano con faccia sere-

na nella bisaccia.
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Pure gli osti sono sempre acconci a offrire il loro baiocco
; ed e

bello il vedere quclle ostesse membrute che paion Cibeli in trono, le

quali vedendo quci novizielli cosi modesti, dicon loro Eh w' al

tri che siete principi e gran signori (lo sapemo, sapete ?) beati voi die

annate a domanna I'elemosina pei poveri carcerati, annate: eccove er

baiocco, che Dio ve benedica Anco quelle macellare gigantesche,

rubicondc e solenni, non si tosto veggono entrare i novizi, aprono ii

cassettino e metlono nella bisaccia : ovvero si fa innanzi il macellaro

col suo camiciotto bianco insanguinato, col suo acciarino a cinlola
,

e con quel suo faccione carnoso
;
butta la mannaia sul ceppo , sale

al banco, e senza dir motto, da il suo obolo, e si rimette al ceppo.

In somma narravami quel religioso , che eccetto forse qualche

magazzino di mode, di galanterie, di stampe, o qualche caflettiere,

o qualche crestaia
,
non V e fondaco in Roma

,
non v' e bottega ,

non v'e bancuccio di trccca o di ferravecchi che non dia un po' d'e-

iemosina pe
1

carcerati: e danno il mezzo baiocchelto insino a quelle

vecchicrellc ch'hanno un panieruzzo di nocciuole
,

e che nel darlo

domandano i numeri del lotto, dicendo - - Vo' che siete reliyiosi di

Dio fateme busca 'n ternetto, cite pozza paga la pigione ,
e vesti er

mi nipotino che guitto e gnudo 1.

Oh io vi domando, se yoi, signor mio, che avete corso tanta Eu-

ropa, trovaste mai popolo piu nobile e generoso del cittadino ro-

mano ? Egli non e alieno dagli umani difetti
,
ma chi ben lo consi-

dera, vede che le virtu li soverchiano di gran lunga; e gli stranieri,

che vistolo appena in profilo , ne scrivono poi le sbardellate menzo-

gne, oltre averne il torto grandissimo, si fanno compatire alia gente,

che da loro la baia.

1 L'autore n'e tcstimonio di pi-ova fattane le tante volte per tutti i Wo-
rn di Roma

; e non ha dipinto che a languid! colori la carita del popolo
romaao.
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Del Maynetismo animale, ossia del Mesmerismo in ordine alia ragio-

ne e alia rivelazione, per G. M. CAROLI M. C. Bologna 1858.

Due vol. in 8. di pagg. 484, 343.

Appena potra ritrovarsi argomenlo (
dai politic! in fuori

)
eke da

quasi un secolo a questa partc abbia tanto eccitata la curiosita delle

plebi, esercitata la speculazione dei dotli e fatto dire e scrivere e te-

mere e profetare di se le piu strane e novissime cose in Europa e

fuori
; quanto il Magnetismo animale, o vogliam dire con piu appro-

priate vocabolo, il Mesmerismo. Oltre il prestigio comune a tutte le

novita, contribuirono fin da
1

suoi primordii a dargli yoga e quell
1

aria

di mistero onde si circondavano i suoi mcstatori, e le arcane forze da

loro poste in azione, e i moltiplici, bizzarri e sempre stupendi effetti

die ne seguivano. A die s'aggiungeva Tannunziarsi del Mesmerismo

come iniziatore di un nuovo ordine di cose, scopritore di facolta gia

latenti e legate nelFanima umana, anzi di un intero mondo di spirili

guadagnati a
1

servigi deli' uomo, con quella indefinita serie di super-

lativi vantaggi clie poteano presagirsene al benessere della societa e

al rapido incremento di tutte le scienzc. II quale ardito programma,

gittato dal Mesmerismo quasi guanto di disfida sul volto d' un secolo

superbo, materiale e miscredente, se dovette per una parte suscitar-

Strie IV, vol. II. 29 1 Maygio 1859
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gli contro confederati a sfidata c terribile guerra tutti coloro, di cui

cgli rovesciava i sistemi
,
contraddiceva i pregiudizii ,

scalzava le

credenze e menomava la fama
;
dovette anche

, per quanto i tempi

corressero ostili
,
a ragione di quella legge di perpetua contrarieta

che per tutto vige tra gli umani giudizii , conciliargli il favore di

molti e tcner desta a vedere ov
1

ei parasse FaUenzione di tutli.

E cosa nota che i medici piu specialmenle si Icvarono contro il

biomagnetismo, appena egli fu volto a sussidio della sofferente uraana

famiglia. Impensieriti (e non a lorto) di questo nuovo metodo spaccia-

livo di terapeutica, il quale si facea largo nella societa e minacciava

sostituirsi alFarte lor salutare
;
essi tulto adoperarono a

1

suoi danni e

si tolsero ad impresa di rovinarlo. Ma furono invano i loro sforzi e

gittate al vento le loro parole. Ne bast6 a dar loro \inla la causa lo

spalleggiarli che fece la parigina Accademia delle scienze, dichiara-

tasi fin dalle prime mosse avversaria spicgata del Mesmerismo : che

questo rispondendo ai dubbii della scienza colla evidenza dei fatli
,

e varcando colla mcraviglia dei success! i limit! posti dagli avversarii

alia sua possibilita, vide ogni di piu farsi rade le file dei contraddit-

tori e addensarsi quclle de
1

suoi seguaci : tantoche moltissimi die

ieri, prima di vederne le pruove, gridavano alia ciarlataneria cd allc

girandole dei Initiator!, oggi sirendeano >inli allc teslimonianze dei

proprii sensi
,

trasformandosi bcne spesso di persecutor! in aposioli

della scienza novella. E gia il Mesmerismo vanta numerosi sostenitori

Ira i soyrahi maestri delle scienze fisiche
;
tiene aperti spedali e tea-

tri, in cui alle posle ore da quotidiano spetlacolo di se, sfoggiando

sempre nuove valenlie sugli occhi de
1

molli curios! che \i traggono,

come gli antichi solevano agli oracoli di Dodone, ai tripodi di Dclfo

ed agli antri delle Sibille
;

e
,
a dare ai lontani contezza de

1

fatli

suoi
, oltre allc opcre che escono per le slampe in quasi lutle le lin-

gue d
1

Europa, e sono in numero tante da formare esse sole una di-

screta biblioteca, novera piu giornali e periodic! che ne sfiondano ai

qualtro venti le operazioni teurgichc ,
le guarigioni ,

i divinamenti r

le profezie e va dicendo.

Tale si e in breve nelle sue precipue fasi la storia del Magnetismo

animale lino ai noslri giorni. Ma quanlo si e a penetrarne rintima
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natura e assegnarne le piu probabili cagioni ,
i piu vagano ancora

nelle incertezze del dubbio; colpa il ritrovarsi a stento Ira tanta co-

pia di libri che ne trattano esprofesso e in tanto frasiuono di giorna-

listishe chiacchiere un autore cordato e valente che
,
senza studio di

parte e senza smania di vendere i ritrovati del sue infermo cer\r
ello

7

reiette le ipotesi assurde o inconcludenti, abbia osato addentrarsi nel-

Tanalisi deifatti, applicandovi i principii della sana filosofia e meglio

ancora le infallibili norme della rivelazione. Di die, come altra volta

fummo lieti di discorrere nelle nostre riviste i molti pregi delF opera

dettata dal chiarissimo Ab. Monticelli sulla causa del fenomeni mes-

merici; cosi ora ci e carissimo di poter dare il benvenuto a questo

nuovo parto della doltissima penna del P. Caroli, nome che gia suo-

na chiaro e riverito in tutta T Italia agli schietti amici della religione

ed ai cultori delle filosofiche scienze.

II Caroli nel porre mano a questo lavoro ebbc T occhio innanzi

tulto, come egli medesimo se ne protesta ,
a far cosa profittevole al

clero, al quale, secondoche saviamente dimostra il nostro Autore re-

candone in prova ragioni di sommo rilievo
,
corre debito di cercare

e veder fondo ad una quislione, la quale si lega di streltissimi vincoli

coi principii razionali
,

coi dommi della fede c coi prccetti della cri-

sliana morale. Ne con questo il Caroli s'arroga il vanto di pertrat-

tare la quistione del Mesmerismo in modo da scioyliere oyni dubbio,

chiarire ogni oscurita, e meno poi definire perentoriamente la con-

troversia ; ma ,
modestissimo ch

1

egli e
,
ci da Y opera sua come una

semplice esposizione di quelle indagini che gli vcnnero fatte sopra

tale argomento. Traendo poi dal metodo investigative, che si e pre-

^critto, la triplice partizione del suo lavoro, egli si studia nella prima

parte di dare a
1

suoi lettori quella piu esatta contezza che ci fornisco-

no del Magnetismo animale i fenomeni suoi, di cui tesse un ampio
e ben inteso catalogo ,

non acciaballando
,
come alia piu parte dei

magnetologi e in uso, una erudizione indigesta cd accogliticcia, ma

cogliendone una giusta misura e sempre in acconcio de' suoi intendi-

menti finali. Fissata cosi la materia della sua discussione, ventila nella

seconda parte questi medesimi fatti, giudicandone a regola della na-

turale filosofia
;
e fmalmente nella terza vicne librandoli colla lance

delle verita rivelate e dei decreti delle romane Congregazioni.
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Noi T andrenio seguendo passo passo come ce lo consenliranno

Fampiczza dclla malcria e il proprio modo delle noslrc rivisle.

Died sono i capitoli che dividono e compiono la prima parte; c

giusta il noto adagio: la trattazione di un qualunque subbielto vole-

re auspicarsi dalla sua definizione; FAutore cerca subito se una ve

ne abbia del Magnetismo. Se non che interrogandone i magnctologi

egli s'incontra di tralto in una cosi capricciosa contrariety di senten-

ze, che e una vera babilonia ad udirli. Tutti concord! ncl riconoscc-

re al Mesmerismo i caralteri d'una vera scienza, chi lo riponc col

sig. Petit (fOrmoy, in quelFazionc direlta e simpatica che gli esse-

ri esercitano vincendevolmente, senza Fintervcnto delle funzioni di

relazione l; chi lo definiscc, come il Gauthier per quclFazionc die

un uomo puo esercitare non solamcntc sopra i suoi simili, ma sopra

se medesimo, sopra gli animali, i vegetali e la materia 2
: chi lo fa,

consistere, come il Delausanne, nelF azione della intelligenza sopra

le forze conserratrici della vita 3; e chi, per far breve, lo dice cd

Ricard la manifcstazionc della facolta voliliva che possedono tulli

gli esseri 4. Ne questc sono che un piccol saggio delle tantc slra-

vagantissime die sipolrebbon citare e die son rifmtate gagliardamen-

te dal Caroli, il quale a pur fissare in qualche maniera I'oyyetlo del

suo discorso, saviamente soggiugne*; L'appellazione del Magneti-

smo animale viene arbitrariamente dala^ad un complesso di fenorae-

Jii variabilissimi si fisiologici, die psicologici, i quali, alien! del tulto

dallo stato ordinario e normale dell
1

umano individuo, vcngono in

certe persone prodotti merce Yapparenle influenza della volonta e

del gesto diunaterza persona delta percio magnetizzanle ^>.

Cio posto, entra il ch. Autore ad esporre quelle die domandansi

comunemente condizioni magnetiche, doe a dire le condizioni ri-

chieste, vuoi nel magnetizzalorc vuoi nel magnetizzando, per venire

a capo di produrre i soliti effelti mesmeric!. Ma anchc qui miracolo c

se tu ritrovi due magnetologi, i quali s'adagino in una stessa scnlcn-

za, se gia non fossero di quell! che colFAb. Loubert sentenziano ri-

ciso: bastare una sola, e quest'cssere la simpatiade'fluidibiomagne-

1 Pag. 23. 2 Pag. 22. 3 hi. i Ivi. 5 Pag. 27.
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tici di chi e maguetizzalo c di chi magnetizza. E il Carol! osserva

die delle sclle volute dal Tcstc e dclle dodici richieste dal Tommasi

nel subbictlo magnetizzando, non no ha pur una contro la quale non

istieno prove di falto che la smentiscono; e della verita di parecchi

tra quest! fatti abbiamo mallevadore fededegno FAutore, il quale

ne prese esperienza cogli occhi suoi.

Dopo le condizioni vengono in campo i procedimenti magnetici,

ossia quei mezzi, onde lo stato magnetico producesi in coloro che

si porgono a esperimentarlo in se stessi 1. Questi di moltiplici

che erano nei primordii del Mesmerismo, e avuti in conto d
1

indis-

pensabili, si sono col volger degli anni sempliiicati assai, ne manca

oggidi chi pretenda di potersene passare del tutto. E cosi agli appa-

recchi della tinozza mesmeriana, dc'toccamenti, dclle passate a con-

taito e a distanza e di lutta quella intralciata serie di armeggiamen-

ti, gcslicolazioni e segamenti d
1

aria, che gia adoperavansi intorno

alia persona del magneiizzando ;
furono surrogati metodi piu schielti,

fino alia magnetizzazione per atto di mera wlonta, per sorpresa, a

tempo fisso, per irragyiamenlo eccetera. Dei quali tutti e d'altrettali

tocca il Caroli brevemenle
;
come anche della magnetizzazione me-

diata, la quale si opera coll
1

intermezzo or d'un albero, or d'una taz-

za, or d'un anello, or d'una cedolelta e piu specialmente delVacqua

saturata
,
come dicono

,
di virtu magnetica. Ne lascia di niettere in

nota alcuni piu mirabili effetti che, afede di gravi autori, sioltenne-

ro col Mesmerismo sovra gli animali e i vegetali, fatti inselvatichire

in un attimo di verdi e rigogliosi che erano prima ,
c per converso

d'intristiti e secchi infrondire in piccioF ora, gemmare, fiorirc e con-

durre i frutti a perfetta maturita.

Dopo le quali cose con naturale trapasso FAulore toglie a svolgere

la lunga tela dei fenomcni biomagnetici, e atlcnendosi alia partizione

del Garcin, che li divisa in fisiologici e psicologici, secondoche airuna

o airaltra parte deirumano composto si riieriscono di preferenza; ri-

duce i primi a' segni precursori del sonno magnetico, al sonno magneti-

co scmplice, ed alle cure terapeutiche, in cui non entra di mezzo il son-

1 Pag. 40.
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nambulismo. E sovra ciascuno di quest! capi eglisi stende conqual-

clie ampiezza, rallegrando la sua tratlazione di vivaci pitlurc c sapo-

rosi aneddoti e curiosissimi incidenti. Iquali aneddoti (o prove di

fatto che dir si vogliano) derivati con rara fedelta dalle pagine clei

piu accreditati scrittori, abbondano vieppiu ove 1'Autore el descrive

i fenomeni psicologici, ai quali voile consecrali per intero i sei ultimi

cap! del primo libro.

Stabilito dunque che solto nome di psicologici vengono tutti e so-

li quei fatli magnetic!, i quali non accadono altrimenti che nello stato

sonnambolico
;

il Carol! addita una duplice differenza che dispaia

evidentemente il sonnambulismo naturalc dal mesmerico: e inquest'

ultimo distingue tre gradi che sono : il sonnambulismo semplice, il

sonnambulismo lucido e Testasi magnetica. E per dare al lettore una

prima idea generate delle condizioni, in che versa Tanimo del son-

nambulo durante il misterioso suo sonno, gliene offre in saggio

la definizione dettata dalla contessa Rostopchine 1, la quale celebro

in vcrsi russi la sua prima ascesi magnetica, e fu poi voltata e pub-

blicata in francese dal Barone Dupotet , gran gerofante del Mesmeri-

smo moderno
;

alia qual descrizione fa degno riscontro una leltera

nello stesso argomento indirizzata allostesso sig. Barone dalla signora

1 Oppressata e tuttavia senza disagio... Tanima mia agitata sembra vo-

ler spezzare i suoi corporei legami : ella dibatte le all
;
ella e impaziente di

^piccare il suo volo... Se la venissc disciolta, ella si volerebbe alto a sco-

nosciute region!... fantasmile si parano innaHzi... ei Fattraggono, la chia-

mano: la chiamano al di la dei terrestri confini... Confusi di molto essi so-

no... eppure ti si porgono si tristamente soavi, si misteriosamente san-

ti !... Ma ecco che mi apparisce uno specchio; ed unavoce bisbiglia^ senza

parole, al mio orecchio: guarda, guarda in questa profondita misteriosa: il

tuo destino vi si delineera miracolosamente... Ubbidiente io fisso nel fati-

dico cristallo 51 mio occhio e la mia aninia intenta... Ma la mia vista non e

lucida abbastanza, e non comprendo punto il signilicato di queste lane fu-

gaci... E piii io mi sento assorta e piu il mio sguardo penetra inun quadro

vacillante; piii vivo ancora e Timpeto mio, piii libero il mio petto... e il

mondo reale e posto da me in oblio... Ma i lacci del corpo mi rattengono

pur sempre! ma le terrestri catene non si rallentano punto!... Ancora un

momento... e di nuovo io sento il peso della esistenza e nebbie improv vi-

se mi velano alia mente il mondo dei sogni . CAROLI Vol. I, pag. S4.
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Eugenia Foa; c un lungo c minulo ragguaglio chc di so dicdc nel

suo sonno mcsmerico la signora (jarcin. Ma una piu plena conlczza

ci da del sovraccennati fenomerii iisiologici il Carol!
, quando li vie-

no considerando nel duplice ordine ch' essi tengono colle inferior! o

meramentc sensitive, c colle superior! facolta dell'animo umano.

E quanto allc prime, c cosa posta fuor d' ogni dubbio die nel son-

nambolo magnetico le sensazioni si risvegliano, anziche per la reale

presenza dei corpi, per lo solo impcro della volonta del magnetizza-

tore. E cio e cosi vcro clie qucsti puo a libito suo, lanto solo die

idoleggi vivamente nella sua fantasia il gruppo di un quadro veduto

altravolta, un incontro, una scena qualunque, un sapore, una melo-

dia, risvegliarne le corrispondcnti sensazioni ne
1

suoi sonnamboli. Ne

cio solo, ma e rendere ad essi insensibili i corpi clie li circondano e

opporre a
?

loro passi ostacoli die in verita non esistono. Cosi il Teste

asserragliava la sua sonnambola
,
defmendole mentalmenlc, a richiesta

dei present!, i limit! oltre i quali non potesse avanzare, c di iratio la

facea incespicarc qual se percolesse contro un ostacolo
; poi quando

essa volea passare in una sala contigua, le facca sentire una sbarra

invisibile die gliene teneva Y cnlrata
; cangiandole anclio spesso sot-

to i piedi T ammattonato in una riviera gelata e rendendo invisibile

a' suoi ocelli, secondo gli cadeva in fantasia, ora il pie d'una mensa

orail capo d
1

un vicino, or Tuno or Y altro degli oggetti e dei perso-

naggi clie si trovavan present!. Alle quali niaraviglics'aggiungaral-

Ira del vedere clie talvolta fanno i sonnamboli il prcteso fluido bioma-

gnelico spirare come un alone di luce biancastra da' corpi magne-
tizzati

;
c il fluido elettrico condensato in una bolliglia raggiarc a

guisa di uno splendente vapore ;
e lo scernere i varii colori attraver-

so i corpi opachi, di che si lianno in prova avvenimenli stranissimi,

come leggere leltere suggellate, e viglietli ripiegati a piu doppii, e

libri chiusi a una data pagina, e cio cogli occhi non pur chiusi, ma
infellrati e il capo awolto c incaperuccialo in fitti drappi.

Seguilano la visione a distanza o porrorasi; la visione che do-

mandano retrospettiva, Y attrazione magnetica, lo spostamento dei

sensi, per cui,..a delta del Charpignon, la visione, Tudito, il gusto

paiono trasferiti alia mica, air epigastro, ai piedi ;
Y insensibilita
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alle trafilturc, ai tagli e alFinfiggimento di lunghi spilli ncl vivo delle

carni c sotto le unghie ;
e finalmente quel subitano perfezionamento

die accadc agli organ! del sonnambulo, per cui lo vedi diventare in un

subito spigliato,snello c leggiero; e appallottolarsi c spiccar salti e dar

guizzi improvvisi, e bilicarsi sulla cartclla d'una spallicra ed eseguire

altrettali valenlic ginnastiche da fare scorno al piu abilc giocoliere.

E a proposito delF attrazione il Garoli racconta come il signer Lafon-

laine, tenendosi a una distanza di forse trenta mctri dalla sua son-

nambola, con non piu chc stenderc la mano aperta verso di lei, se la

traeva dietro irresistibilmonte
;
ed era nulla di volerla rilenere rom-

pendo a forza di robustc braocia la foga e Y impeto con die si ster-

rava
; die, dopo fatti inutili conati per isviiicchiarscne, ella finalmenlc

si trascinava dietro a viva forza concatenati coloi'o die la tenevano

strettamente allacciata l.E un'altra sonnambola in Londra, attratta

dal medesimo Lafontaine, lo seguia strisciando con lulto il corpo co-

ricato sul suolo scnza aiutarsi dellc mani o dci piedi, e obbediva ai

movimenti della sua dcslra ripiegandosi in ogni verso, fino arizzarsi

tutta d
1

un pezzo sui piedi come una verga, e lenersi alta da terra

aderenle alia mano del suo magneiizzatore come un ago calamitalo 2.

Passando ai fenomeni psicologici del secondoordine, i quali entrano

nella sfera superiore dellc facolta spiritual! dell' anima e si acchiudo-

no sotto la generica appellazione di chiaroveggenza; Fill. Autore

parla in primo luogo della pcnctrazione mentale, perche i sonnam-

boli dhinano gli altrui pensamenti cd eseguiscono per punto checche

loro mentalmcnte prescrive il magneiizzatore od altra persona qua-

lunquc messa in rclazione con essi. Poi discorre il rinvigorimcnio

della intelligenza e della memoria, die e un altro cffetlodel sonnam-

bolismo mesmerico, e di cui gli encomiasli del Magnclismo animale

contano maraviglie : come di femminctte foresi, le quali messe in pa-

role sopra quistioni di altissima metalisica snodarono qual piu si vo-

glia avviluppato e spinoso probloma die mai affaticasse la menle del

vetusti filosofi e dei nuovi
;
di uomini grossi, materiali e di nessuna

1 Vol. I, pag. 121.

2 Ivi pag. 122 e 123.
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coltura, i quali uscirono in sentenze e pronunziali da disgradarne i

sette savii dell
1

antica Grecia
;
di fanciulli zotici e di bassa mano die

fecero prove di sfasciata mcmoria; cviadi queslopasso 1. Ove non

accade avvcrtirc il lettore che per quanto sia vero di dire die nel

sonnambolismo magnetico le facolta intelletiuali vigoreggino talvol-

ta sopra il modo comune, esse sono lultavia lontane le mille miglia

dalFavvcrare quanto in credenza ne sballano i magnelologi, i quali

di metafisica, salvo rare eccezioni, non ncsan buccicata. E die nelle

costoro parole, per cio che riguarda la filosofia, non sia fiore di verita,

lo provano piu assai ch
1

essi non pensino, que
1

medesimi libri ove

lianno registrate a verbo le sguaiate scipilaggini delle loro sibille, e

ove sono strafalcioni di calibro che farebbono ridere fino alle colonne.

Ne manco meravigliosa de
1

fenomeni teste accennali e la visione

medica, nella quale assai sonnamboli e sonnambule acquislarono

fama di straordinaria chiarezza, leggendo negli offesi visceri degli

ammalati le ciechc e riposte cagioni de
1

loro morbi
,
e divisandone

insieme con sicurezza grandissima gli acconci rimedii e il metodo

dieletico e tutte Faltre prescrizioni terapeutiche richiestc per ricon-

durli ad una guarigione perfetla. E gia il nuinero di tali guarigioni

e cresciuto ad una dismisura; e il Caroli ne ha registrati parecchi

casi, tuttavia confessando che non rare volte anco i meglio disci-

plinati sonnamboli vanno per le tregende e pigliano svarioni, di cui

sono poi soli a sostenere le spese e il danno i poveri infermi che di

lor si contidano.

Ma la visione medica non e mai tanto certa delle sue prescrizioni,

come allorquando i sonnamboli trapiantano in se medesimi le doglie

deirammalato mostrandone nel volto e nella membra i sintomi espres-

si: cio che suol dirsi comunicazione di sensazioni. Ad ottenerc la

quale non e punlo richiesta la presenza deirinfermo, potendo tener

1 II dottor Choron racconta d'una zitella imbecille che messa in sonnam-

bulismo magnetico riusci una tale sapientona, che i suoi parenti, piagnen-
done di viva gloia, esclamavano : deh che non e ella sempre sonnambula!

Era proprio il caso di quel putto tant'alto che estasiato in vedere gli armeg-

giamenti e i giochi deihurattini, voltosi al padre dicea: perchenon nacqui
anchMo burattino!
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luogo (f esso una ciocca de' suoi capegli : eke e il mezzo piu uni-

\ersalmente usato in simili consultazioni
,
bendie non sia Funico.

E chiunque e vago di vedcre gli esempii anche di questo fenomeno,

li trovera presso il Caroli alia fine del capo VII, o\e egli tien parola

eziandio fo\Yantiveggenza magnetica. Ma d'essa bastera a noi rife-

rire le sayie parole registrate dall'Autore a.pag. 175: Se il lungo

e sincero studio posto da me in questa malcria del magnetismo non

mi falla, io credo dover ritcnere die come delle altre sonnamboliche

facolta
;
di questa eziandio della antiveggcnza s'abbiano tali e tanti

argomenti da meritare la taccia di scettica ed ignorante incontenta-

bilita chi volesse recar tutto ad inganno e frode e mariuoleria . Cosi

egli ;
e ravvalorata la sua asserzione delVautorila rispettabilissima

del ch. Marchese di Minille, conchiude in questa sentenza: Se le

attestazioni di un uomo cosi rispettato non baslano a rendere alme-

no probabilissima la facolta sonnambolico-magnetica di die discor-

riamo, non conosco quale altro argomenio potesse a taluno bastare :

e per costui avrcbbesi a cancellare da tulti i Irallati di logica la dot-

trina delle testimonialize . E qui coltone opportunamente il destro

e traendo dalle cose discusse nuo\7a conferma a' suoi detti
,

il Caroli

si rifa sopra il disagguaglio clie corre grandissimo tra il sonnani-

bolismo mesmerico ed il comime; saldando con prove stringentissimc

questo punto cardinale e facendo forza piu specialmente nella dipen-

denza in che il primo si tiene dall'arbitrio del magnctizzatore, il

quale lo induce e, indotlolo, il fa progredire e svolgersi e rinverlire

e cessare come e quando piu gli attalenta. Ne questa dipendcnza

patisce eccezione fuor solamente nell'^/ast magnetica, clie molli

autori ci danno per cosa affatto altra dal sonnambolismo ;
ma che

buone ragioni c
1

inchinano a credere non essere piu veramente che

Tultimo c supremo stadio del medesimo.

In essa Fanima del sonnambolo (cosi gli scriltori che narrano la

cosa solto luce maggiore di verita), si scnte fin dal suo primo entrar-

vi come peregrina dalla carne, anzi trasumanata; c con do par che

sdegni qualunque umano argomcnto, svincolandosi da quella plena

soggezione che prima avera alFarbitrio del suo magnetizzatore, e

logliendogli Tassoluta balia di suggellarla de
1

suoi inlendimenti e
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reggerne e temperarne a suo modo gli ardilissimi voli. Ma I
1

estasi

magnetica e privilegio di pocliissimi tra i sonnamboli, di quelli cioe

che, come insegna il Seguin, vi sorlirono dallanalura una tutta spe-

ciale disposizione nervosa
;
ne mai si scompagna, se crediamo al De-

leuze ed alVAb. Loubert, da gravi pericoli eziandio della vita.

I sintomi che di solito Faccompagnano sono : un pallor mortale
,

un pieno abbandono di tutte le membra irrigidite, in cui appena il

battito compresso del cuore teslimonia ancora qualche scintilla di

vita: gli occhi invelriali; mute le labbra, se gia non vi ascolti un

indistinto barbugliarc come di chi conversa con uno spirito presente,

o un yoto sfuggevole e irrequielo di rompere i legami di qucsla mi-

sera vita. E in talc stato trovo appunto un bel di la sua sonnambola

il signer Garcin
;
la quale, mentrVgli avca il capo ad allro, enlrata

di contrattempo in estasi magnelica, c lanciatasi in ispirito oltre i

confmi di questo basso mondo, dopo Talichi immcnsi tratti di spazio,

incielo finalmente nel pianeta di Saturno, ove ella vide

cose che ridire

Non sa ne puo qual di lassu discendc.

E se non era che il valente magnetizzalore adopero per ispiccarla

di cola restremo di sua possa tulta spiegando Tenergia d'una volonta

risoluta, Testatica sonnambola mal vaga di lasciare un soggiorno di

lanle delizie

Poco manco che non rimase in cielo.

Venendo ora agli effetti proprii deir estasi magnetica, chiunque de-

gli occhi suoi ne vide le prove, mantiene riepigolare essa sola in se

tutte le trascendenti maraviglic del somiambolismo. II Caroli, di cui

noi sfiorando compendiamo le dotte pagine, ne parla per disteso in tut-

to il capo ottavo della prima parte, ove a pag. 198, caduto il discorso

sovra la straordinaria sensibilita dcgli estatici mesmerici alle impres-

sioni della musica, riferisce, rabberciandolo, un fatto descritto con quel

suo stile iperbolico e sformatamente romaniico dal signor Gouthier,

ed e del tenore segnente. In una ampia sala, ove era accolta un'eletta

corona di spettatori, venne introdotta da una matrona vestila a bruno
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una ingenua giovanetla in candide vest!
,

la quale ando difilato ad

assidersi in una sedia collocata a bello studio nel punto dcll'aula,

sovra cui piovea riverberata dalF alto c riconcentrata una vivissima

luce. Dopo breve pausa la dama nera le si appresso, e dardeggiando

sulla giovinetta due foschi occhi gravidi di sonno e di comando, di

presente Faddormento e fecela montare al supremo grado di sonnam-

bolismo magnetico. Ma non appena uno sperto sonatore ricerco con

velocissime dita la tastiera d
1

un pianoforte, traendone le soavi me-

lodic della preghiera di Mose, la sonnambula die un guizzo improv-

viso, trasali, e dopo alcuni passi, s'alteggio con indescrivibile mae-

stria a lutti i scnlimenti che in lei risvegliava quel suono
;
e col vol-

to effigiato e scolpito or di mestizia, or di gioia, or di pieta, or di sde-

gno, secondo dettava la ragione dell
1

argomento e la varia cadenza

delle armoniclie note, venne pigliando asselli e movenze di tanta gra-

zia, e arieggiando gli affetti con si sublime verita, che gli spettato-

ri ne rimaneano trasecolati e fuori della memoria.

Del reslo quasi a sanar la maraviglia di simili avvenimcnti, i rna-

gnetologi ce ne annunziano cziandio di maggiori ;
e ci parlano in

sul grave di visioni e colloquii angelici che con semplicita veramente

bambinesca essi pongono ad una stregua colle ascesi delle Catterine

e colle rivelazioni delle Terese, adduccndone in prova il sorprendere

che fanno a quando a quando le loro sonnambole in vena di mistici-

smo e in parole delle bellezze del cielo. Ove tutlavia, a voler essere

giusti con tutti, ci bisogna anche confessare, che se fra gli scrittori

di MesmCrismo inconlra spesso di trovare encomiast! paradossastici

e millantatori sformati, non e anche raro di abbatlersi in altri che con-

fessano, senza piu, gli strainbottoli e gli svarioni, in cui da spesso la

nuova scienza. E dicono aperto che il solco non va loro sempre di-

ritto ad un modo, e i sonnamboli anche mcglio sperimenlali perdono

bene spesso la bussola e pigliano cantonate terribili. L
1

un di essi

sono in tempera di profetare ;
e gli oracoli piovono a ciel rovescio :

r altro di la vena si chiude e pigliano granchi a secco sfarfallando

ad ogni tratlo.

II Caroli sempre avvisando allo scopo finale di assegnare a tutli i

fenomeni del proteiforme Mesmerismo un'unica ed universale cagione
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che ne spieghi anche le male provvidenze, le contraddizioni e gli

storpii; di quest! ancora tesse un copioso catalogo, il quale giunge

opportunissimo a rendere per ogni suo lato chiarito ai letlori il vero

stato delta presente quistione.

E quanto airuso terapeutico del Mesmerismo, puo ben bastare il

toccatonc piu sopra degli svarioni che \i si fanno : ne li disconfessa

H Champignon, benche si travagli a scagionarne la scienza magne-

tica, gittandone il biasimo sopra la soverchia leggerezza dei sonnam-

boli corrivi a sciorinare cognizionie lumi che veramente non hanno.

Sarebbc poi fatica gittata il voler mellere in rilievo gli sgarri che in

fatto di filosofia, di morale e di religione soverchiano ogni gran nu-

mero
;
col tanto sfringuellarne che fanno a tutto pasto le pitonesse del

biomagnetismo, alle quali per mala ventura non falla mai un coro di

sciocchi che vi fa plauso di tanto miglior lena quanto le dottrine per

loro annunziate sono piu apertamente blasfeme. Ne incontra megh>

alle anliveggenze e penetrazioni mentali, di cui mollissime cadon&

in fallo: checclie ne dica il Garcin, il quale ha un bcl pome cagione

alia antipatia de' fluidi biomagnetici, se pure que' fluidi esistono al-

trove che nella sua fantasia. Oltraccio il Journal du Magnetisme ci

e buon testimonio della condanna, onde fu colpita tra gli altri una

tale signora Mongruel (colei che modestamente s
1

inlitola la Sibilla

moderna) per aver designate autore di non sappiamo qual delitto

chi ne era al tutto innocente
;
e il Cahagnet, lancia spezzata del Ma-

gnetismo, confessa schieitamente gli allucinamenti de'suoi sonnambo-

K. Ma niuno forse parlo in questo argomento piu franco del Bellanger,

di cui il Caroli al capo IX della prima parte riferisce a verbo un lun-

go tratto. Ivi e parola eziandio di parecchie circostanze, le quali ri-

corrono troppo spesso a deturpare Tuso del Magnetismo animale
;
cio

sono alti e parole, dimestichezze e smancerie ed invenie oltre ogni

misura di quella crisliana modestia, che e pure a reputarsi F orna-

mento prccipuo del debol sesso.

Finalmente il ch. Autore consacra rultimo capo della prima parte

a queir allra proprieta notevolissima del Mesmerismo che e Yobblio

mognetico, per cui al primo riscotersi del loro sonno si stinge a
1

son-

namboli ogni memoria delle cose in esso vedute o fatte
;
non ser-
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bandone essi verun ricordo ogni qual volla la prepotente volonla

del magnetizzatore non ne fissi le fuggitive larve nel loro spirito.

E con cio riman compiuta la parte espositiva e storica del lavoro

del Carol! ;
dalla quale tuttavia mal polrebbe dividers! il primo ca-

po della parte seconda
,
da cui la prima riceve consistenza e valore,

in quanlo si prende in csso a provare la verita del Magnetismo ani-

mate. E posciache la copia delle cose venuteci crescendo tra mano

sopra lavoro ci consiglia a rimeltere al prossimo quaderno la discus-

sione eke il Caroli fa dei diversi sistemi mesmeric] e tutta per intero

la terza parte delF opera ;
nella presente rivisla che gia minaccia

valicare i giusti suoi limiti
,
accenneremo solo alle ragioni addotte

da lui a conferma della tesi sovranunciata.

Schietto e libero amatore del vcro, Filluslre Auiore si tiene mez-

zano tra la sciocca dabbenaggine di chi tulte accoglie a chius
1

occhi

le valentie spacciate del Magnetismo animale, e Tintemperante cri-

lica di coloro che tutto negano alia ricisa
,

e credono avere accon-

cia ogni cosa, quando hanno gittato il giacco a tondo sovra quanto si

e scritto e stampato in quesf argomento , giurando tutto essere fan-

tasticherie di cervelli ammalati o trafollerie di mariuoli. A udire i

primi il Magnetismo animale e la scienza della verita; e ad ascoltar

i secondi e la bugia in petto ed in persona, tanto esserido agli occhi

loro un rnagnetizzatore quanto uno scaltrito giocoliere die dc
1

suoi

fatti allucina le brigate, talora per prendersi gabbo dei semplici, piu

spesso per ciuffarne i danari
;
c gli spetlatori un circolo di sori e di

goccioloni che beono grosso e buon pro lor faccia
, giacche s'osti-

nano a levare a cielo chi vuole il dondolo dei fatti loro.

Or contro la disorbitanza di questi ullimi critici piu esprofesso in-

sorge il Caroli
,
riconvinccndoli di smaccato pirronismo ; quanlun-

que egli vegga essere al postutlo un rinnegar la pazienza a star sul

bisticcio con siffatti avversarii, pronti non solamente a rifmtare ogni

piu grave autorita, ma a dar torlo alia stessa ragione, se li condan-

nasse colla sua bocca. E che polrebbe di grazia aspellarsi da uo-

mini, che menlre ricusano di^issislere essi alia prova dei falti, han-

no poi la stranissima pretensione di farvi confessare che vedendo

voi non vcdele
,
udendo voi non udite

,
toccando voi non loccate r
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ma siete presi da una prodigiosa verligine, la quale vi altera le spe-

cie in capo ,
facendovi scambiare le apparenze vane colla realta

,
e

le fantasime della imaginazione colla sostanza dei fatli ?

II Carol! pertanto die con savia imparzialita non risparmia una

buona falcidia alle paradossastiche narrazioni d
1

un Cahagnet ,
d'un

Delangc c di altrellali farraginatori di meraviglie mesmeriche
,
ve-

nendo alia realta dei fenomcni del Magnetismo ,
afferma risoluto e

sen/a ambagi di aggiungervi piena fede
,

e di non saper ritrovare

ultra migliore scusa, die Tignoranza per chiunque fa ancor dell
1

in-

credulo. E le ragioni die a tal sentenza lo recano sono, per chiuder-

le in due parole, il concorrere die fanno a favore della realta dei

Magnetismo animale tutti quei molivi di umana credibility i quali

possono metlerci .fuor d'ogni dubbio un falto esterno e sensibile.

Yolgono oramai sopra ottanf anni che i fenomeni magnetici si rin-

novano ogni di sugli occhi d
1

hummerefoli persone per eta, per in-

dole, per educazione, per interessi, per opinioni, per costumi dis-

somiglianlissime, ed il piu delle volte non fu potuta scoprirvi ombra

di frode. Yorrem noi credere che questi si sieno tulti lasciati abbin-

dolare ad un modo ? Eppur figurano nella loro schiera uomini per lu-

mi di scienza, maturitadi giudizio e sincerita di fede riputatissimi 1.

I successi poi del Magnetismo furono sottoposti agli esami piu scrupo-

losi e severi, e, che e piu, intrapresi a vero studio di scovarvi una sup-

posta magagna; e dopo fatte le indagini piu oculate e fisicose, e pas-

sati per la prova del martello tutti i procedimenti mesmerici, si Tidero

i piu difficili e ripugnanti esaminatori confessarsi vinti a malincuore

alia evidenza dei fatti, e protestare a voce e in istampa
2 che, a non

voler gittarsi di proposito deliberato nel baratro dello scetticismo,

non poteano fare altrimenti. Le tranellerie dei ciarlatani hanno un

tornaconto
,

e chi ad esse pon mano s'acconcia per farle passare ,

ai pregiudizii del secolo
,
ne mai combatte di fronte gli aforismi

1 Tali sono fra gli altri i signori Lavater, Broussais, Jussieu, Berze-

lius, Koreff, Gregory, Rostan, Geoffrey ecc. Yedi il CAROLI p. 239 e 240.

2 I libri usciti pei torch! in clifesa del Magnetismo animale, secondo un

grosso staglio che ne fa TAutore, sommano a meglio di milleseicento vo-

lumi. Pag. 235.
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della scienza, di cui s'induslria anzi a scimmiare il linguaggio, van-

tandone artatamente la fratellanza. Ora la via diametralracnte op-

posta a questa e la tcnuta dal Mesmerismo che, come avvisammo phi

sopra, al secolo superbo e tronfio dclle sue scoperte fisiche e del suo

matedalismo e venuto a dare dell
1

ignorante e deiringannato, par-

landogli di spirit! e di Dio. Arroge a cio che la bugia odia la luce

e tanto si tiene sicura, quanto si mantienc nell' ombra a lavorarvi dl

straforo : laddovc il Mesmerismo si produce in pieno meriggio, offre

a tutti il destro non pure di sperimentarne passivamente gli effetti

ma solto facili condizioni di produrli eziandio come cagione attiva.

Finalmente ad un cordato caltolico dee farsi duro a credere che

tanta parte dell' Episcopate c piu ancora la Santa Sede coir emette-

re decision! di supremo rilievo intorno al Magnetismo animale, siasi

occupata di vane fantasime ed abbia armeggialo coll
1

ombre.

Ma se nulla mancasse al peso di tante ragioni chc provano la

realta del Magnetismo animale
,
siam di credere che potrcbbe pure

assai a rassicurare i dubbiosi, il vedere la meschinita dei ripicghi e

la ridicolaggine delle difficolta, a cui son costretti di rivolgersi i piu

saputi impugnatori della medesima. Difficolta che il Caroli ha ri~

dotte a nove diversi capi e ribattute a parte a parte con lode di non

ordinaria pazienza, ma che noi abbandoniamo volentieri allo studio

di chiunque e vago di saperne piu oltre, per rivolgerci a cose di piu

alto rilievo, di cui promeltemmo occuparci ad agio maggiore nel

prossimo quaderno.

II.

Sulla scoperta ed introduzione in Italia dell odierno sistema di di-

pingere ad olio. Memoria del Conte GIOVANNI SECCO SIIARDO

Milano coi tipi di Giuseppe Bernardoni 1858. Un vol. in 16. di

pag. 182.

Mollfrsimi scriltori d'ogni lingua hanno trattato la quislionc: chi

fosse il primo invcnlore del dipingcre ad olio ;
e le opinion! sonosi

divise sempre piu, e i pretesi inventor! moltiplicati senza numcro.
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Era natural cosa chc i piu dci critic! c dcgli storici dovessero tulti

dare addosso al Yasari, die ne fece invcntore il fiammingo Giovanni

Van Eyck, asserendo poi clie Antonello di Messina T apprese da lui

in Fiandra, e primo la introdusse in Italia. II ch. sig. conte Sccco

Suardo, delle belle arti amanlissirao, nella dotta e lunga disscrla-

zione qui annunziafa, prende la difesa delF opinione del Vasari; e

sostiene clie, tolti alcuni particolari piu minuti, il fondo della costui

relazione, e vero; o die almeno fra lutte le altre opinioni questa del

Yasari e la piu vicina al vero. Per fare cio comincia dal dcterminare

chc cosa s
1

intenda per dipingere ad olio
;
essendo che appunto dal

vario modo di cio spiegare sieno nati i dispareri fra i critici. Chianto

un tal punto col determinare clie trattasi del magistero di slemperare

i colori neir olio nalurale de
1

semi di lino
; pruova coll

1

evidenza dei

fatli certi clie prima del Yan Eyck una tal tempera non si praiico

da nessun altro
;
die in Italia primo a usarlo fu I

1

Antonello da Mes-

sina e per qualche tempo 1'uso solo; die finalmente FAntonello Tim-

paro in Fiandra dallo stesso Yan Eyck. Ouindi scioglie ad una ad

una tutte le obbiezioni, falte fin ora a questo sistema dai varii autori
;

e il fa con tale e\idenza e nerbo di ragioni clie ci sembra che ei ve-

ramente trionfi nel confutarle. Inline esamina la cronologia dc'falti,

ch' era il punto piu difficile ad accertare. In tanta oscurita, e nclFas-

soluta mancanza di documenti irrcfragabili la sua non puo dirsi, c

vero, che una mollo probabile ipotesi : ma mollo piu probabile die

quelle date dagli altri storici. Ei pone che Giovanni Yan Eyck na-

scesse tra il 1386, e il 1389 : chetrovasse il modo di stemperarc i

colori colF olio tra il 1410 e il 1117
;
e passasse di questa vita verso

il 1441 . L
1

Antonello poi vide la luce, secondo TAutore, verso il 1414 :

apprende ancor fanciullo i principii delFarte dal suo genitore Salva-

tore degli Antonii, ragionevole dipintore dei suoi tempi, e passa poi

agl
1

insegnamenti di Colantonio, molto piu sperto nel dipingere che

Salvatore non fosse : si reca ancor giovane a perfezionarsi in Roma :

dipinge qualche quadro in Napoli e Messina; finche dal Colanlonio,

contidente di Re Renato (non Alfonso, come vorrebbe il Vasari) e

prescntato al Principe die eliam de mano sua pinse bene... et a

questo studio fu sommamente dedito, perb secondo la disciplina di

SerieIV,vol.H. 30 40 Maggio 1859
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Fiandra (dice il Summonzio) . Presso il Re Renato vede un quadro

del Van Eyck, dipinto ad olio : s
1

invaghisce di apprenderne il segre-

to: recasi nelle Fiandre verso il 1438; entra nelFamicizia di Gio-

vanni
,
e da lui impara la nuova arte. Dipigne molti quadri ;

tra gli

altri quello del Calvario d'Anversa ov
1

e scritto : Antonellus Messa-

neus me o (oleo) pinxit 4445. Riviene in Italia, dove segue per

molti anni ad esercitar Farte, trovandosi suoi quadri colla data del

1497; quando egli, secondo Fipotesi del conte Suardo dovea avere

phi di ottanf anni.

Or quest
1

ultimo punto ci fa difficolla
, parendoci inverosimile che

un vecchio piu che ottuagenario potesse maneggiare ancor pen-

nelli
,
e dipignere quadri. Ma ci rimettiamo al giudizio dei piu pra-

tici e piu crilici di noi.

In questa fedele esposizione delF opinione delFAutore veggano i

lettori la probabilita che essa induce. Noi aggiugniamo che i suoi

giudizii , specialmente i tecnici posti nelle numerose e svariatissime

note, sono da maestro sperlissimo, e la erudizione molta
;
tanlo che

difficilmenle poteasene aspettar di piu sopra un punto si speciale, e

direm pure si rislrelto del la storia pittorica.
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Into rimanere ignoto, contuttoche nella pre- e di raolto senno
;

il
raccoglitore, diciamo, ha-

fazione, nelle note, e nel fatto stesso della voluto unire iusieme quella specie di poesie
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40 tra vcrsioni e parafrasi d'inni e prcghie-

re ecclesiastiche. I nomi degli autori, chc se-

gneremo qui per online alfabetico, mostra-

no il prcgio della scelta fatta. Essi sono Asti-

magno, Belcari, Belli, Bianco da Siena, Bia-

va, Bond!, Botta, Carcano, Consoli
,
Evasio

Leone, Geva, Liguori, Maiello, Marovich,

Matte!, Montanari, Monti-Perticari, Muzza-

relli, Peragallo, Segneri, Zanotti.

liriche IWariane, cbe fosse
piii popolare e piu

sacra. L'inno propriamente detto o epico o

lirico nella forma, siccome tropp'alto; la can-

zone come troppo magniloquente e discorsi-

va
5
1'ode come troppo inmiaginosa, vennero

da lui lasciate fuora della sua rarcolta. Cer-

co facilitd , semplicita e affetto , che sono

le qualita della vera LAI:DE. Ne con cio la

sua raccolta e povera, o spregevole. La prima

parte contiene 60 laudi originali : la seconda

A"NONIMO Lamento E Pregbiera AllaBeatissimaVergine Maria De-

gli Orfani Fanciulletti Diana e Gbino Ghini L'Amorosissimo Avo -

Pei Medesimi Intesse II seguente (inno). Cescna, tip. Bisazia 4858.

Un fasc. in 8.

Leggenda di S. Francesco d'Assisi, testo inedito del buon secolo, pub-
blicato per cura del P. Angelico Gallicani, Minore osservante. - - Pi-

stoia dalla tipografia Cino 4 856. Un fasc. in #.

parsimonia lodevole
,
secondo V uso moder-

no. Alia line vi e un copioso Spoglio di

voci e maniere di buona c schietta lingua

confortate dall' esempio di questa

La Leggenda e la Versione italiana fatta

nel Luon secolo della favella dal testo latino

del P. lacopo da ^aragine domenicano. Essa

e tratta da un vago codicetto membranaceo

della libreria comunale di Siena, segnato I,

II
,

5
,
di squisita lettera

,
assai corretto,

inolto ben conservato. Essa nondimeno fu

dall'autorc coufrontata con due altri codici,

un Riccardiano di Firenze, e uno della librc-

ria del M. 0. di Giaccherino prcsso Pistoia
;

segnandone a pie di pagina le piu pregevoli

varianti. Alcune noterelle avvertiscono dove

la versione si dilunghi dal testo latine. L'or-

tografia e quella del testo, riformata con

italiana,

leggenda, e d'altre incdite della mentovata

libreria di Giaccherino. Questa bella cdizio-

ne ci fa vivamente desiderare che FAutore,

si perito nelle bellezze della nostra favella,

trovi modo di conipire il suo disegno, svela-

toci nell' Avvertimento poslo innanzi alia

Leggenda ,
di raccorre cioe in uno le piu

belle leggende del Varagine, fatte toscane

nel buon secolo, e stamparle col metodo te-

nuto nella presente cdizione.

- Nuove glorie della Cbiesa Cattolica. Roma tip. Forense 4859. Un vol.

in 46. dlpacj. 492. Sono i fasc. VI e VII delle Letture cattoliche.

La piii grande gloria della Chiesa Cattoli- di coloro che nella Corea, nella Cina, nella

ca e la moltitudinc dei suoi martiri, che in Cocincina, nel Tunkino, e fino nelFestrema

nessuii tempo le mancarono mai. Queste Oceania dettero nell'eta nostra col sangue

JVuorc Glorie riferiseono gli atti di alcuni testimonianza della fede di Gesu Cristo.

-
Regolamento di Vita divota, proposti alle fanciulle cristiane, cbe vivono

nel secolo, da un Religioso Cappuccino, e ricavati in gran parte dalle ope-

re di S. Francesco di Sales, di S. Alfonso de'Liguori, ed altri Maestri di

spirito: edizione sesta. Rieti tip. Trinchi 1857. Un vol. in 52. di

pacj. 82.

Anniinziamino gia sotto altro nomc que- edizione) fatta nel WoG, e 1' altra di. Bieti

st' opuscolo stampato in Loreto nel ^858. (porta il titolo di sesla edi/ione) fatta ucl

J'ssendoci venute nelle mani due edizioni ^857, attribuiscono la composizionedi questo

antecedenti
,

del tutto simili alia predetta, libretto, non gia all
; autorc notato dall' edi-

salvo che in qualche parola della prefazio-

no, crediamo nostro debito il notare
,
che

I' edi/ione di Boma (porta il titolo di terza

/ion.- di Loreto dcH858; ma bens'i ad un

Heligioso Cappuccino, del qualc pero si tace

il nome.
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ANONIMO Storia dei prodigi di nostra Donna del Laus, scritta in france-

se dall'Abb. Pron, e voltata in italiano dal sacerdote F. S.; Volumi due.

Alia fine del secondo trovasi un romanzetto intitolato : PIPPO
,
racconto

del Sacerdote F. S. Torino, tipografia diretta da P. De Agostini 1859.

Due vol. in 16. dipagg. 248, 272.

ARIOSTO LUDOVICO Orlando furioso vol. 4. e 5. Venezia tip. An-

lonelli 1858. Con questi due volumi termina TOrlando ridotto ad onesta

lettura dall'Avesani. Essi sono i vol. 60 e 61 della Biblioteca de'giova-

ni colti ed onesti, impressa dairAntonelli.

ATTI della imperiale e reale Accademia Lucchese in morte di Luigi For-

naciari - - Lucca tipografta di Giuseppe Glusti 1858. Un vol. in 8. di

pag. IV. 86.

ATTI DELL' ACCADEMIA dei nuovi Lincei
, compilati dal Segretario.

-

Roma tipografia delle belle arti 1859. Si e pubblicato Vultimo quaderno
deiranno XL ed il 1 . del XII.

ATTI DEL PARLAMEJNTO SUBALPINO
,
Sessione del 1848

,
dall' 8 Mag-

gie al 30 Dicembre 1848; raccolti e corredati di note e di document!

inediti da Amadeo Pinelli e Paolo Trompeo. Torino 1856-1859. Ti-

pografia Ercdi Botta. Cinque volumi in 4 di molto nitida stampa.

Vol. I. Discimsioni della Camera dei Deputati. Indice analitico ed alfabetico
,
da

Deputati. 4. Periodo dall'8 Maggio al 2 pag. 4513 a pag. \ 449.

Agosto 4848, da pag. \ a pag. 500. Vol. IV. Document! parlamentari, pa-

Vol. II. Discussioni della Camera del gine 44 5.

Deputati. II." Periodo dal 46 Ottobre al 25 Vol. V. Discu$$ioni del Senato del Re-

Dicembre 4848, da pag. 501 a pag. 4512. gno, pag. 555.

Vol. III. Discu$sioni della Camera dei

AUDISIO GUGLIELMO Lezioni di eloquenza sacra, per Guglielmo Audi-

sio, gia Preside della reale Accademia di Soperga,, ed ora Canonico di S.

Pietro in Vaticano eprofessore di diritto nell'Universita della Sapienza
in Roma. Edizione sesta con aggiunte deH'Autore. Parti tre. - - Torino

tip. Marietti 1858. Tre vol. in 8. dipagine 916 in lutto.

Storia dei Papi per Audisio Guglielmo, Canonico della SS. Basilica Vati-

cana e professore di diritto alia Sapienza, con note di Carlo Passaglia

professore di filosofia superiore nella stessa Universita Romana; premessi
alle vite i ritratti in rame di tutti i Papi Roma tip. Sinimberghi 1859.

La storia dei Papi abbraccerii 4 il testo due colonne ed in i grande, con carta for-

della Storia, del can. e prof. GUGLIELMO te, vale baiocchi 40, ed ogni ritratto baioc-

ALDISIO
;
2 le Note storiche e critiche del clii20.Lc copie distinte, in carta sceltissima,

prof. CARLO PASSAGLIA; 5 i ritratti in ra- valgono baiocchi 45 il foglio, ed ogni ritrat-

me di- tutti i Papi, sulla norma principal- to baiocchi 50. La coperta cd il frontispizio

mente degli antichi e nuovi mosaic! della Ba- istoriato in rame e con divers! colori
,

si da-

silica di S. Paolo, dei quali sotto la direzio- ranno gratit a tutti i Signori Associati. li-

ne del prof, e cav. Minardi fara i disegni scira ogni mese una dispensa piii
o mcno

e prowedera alle incisioni Paccuratissimo grande; si pcro che non super! mai il valore

Filippo Severati. Ogni foglio dell'Opera, a d'uno scudo
, computandovi i ritratti e la
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stampa. Chi assicura dieci copie, avra 1'iiu- naro s'indirizzeranno all'Editore. iranchi di

deciuia gratis. Tutta POpera potra csser me- posta. Usciranno regolarmente le dispense

no, ma non sara piu di dieci volumi, tra i quando sara raccolto un nuniero di firmo

cinquanta od i sessanta fogli per ciascun vo- sufficicnti alle spese. I nomi degli associati

lume. I caratteri nel corpo della Storia sa- saranno pubblicati in ogni dispense. L'Edi-

ranno d' occhio tondo e del corpo filosofia. tore, Michele Pctagna, ticne il suo Ufficio,

I caratteri delle iSote saranno in tostino ni- e riceve le associazioni in Horn a
,
in via de*

tido ed economico. Le spese di porto e dazio Massimi N. 56.

sono a carico degli Associati. Lcttcre e da-

BARTOLOMEI GUGLIELMO Corso diConferenze sopra la religione e la

morale del P. Guglielmo Bartolomei, Agostiniano, esaminatore del Ve-

scovi, e teologo della biblioteca Angelica ecc; dedicata al Pre. Rmo.
Mro. Paolo Micallef, Vicario generate di tutto TOrdine Agostiniano. Vo-
lume II. Fuligno tip. Tomassini 4858. Un vol. in 4b.dipag. 556.

In questo volume contengonsi ventitre con- Cattolicismo, sopra 1' influenza della Religio-

ferenze sopra le materie religiose e morali piu ne nella civilta, e somiglianti. La dottrina

opportune ai tempi correnti
5
come sarebbo- onde sono svolti cosi importanti soggetti li

no sopra la lettura dei romanzij e dei libri rende utili alle persone colte, non mono che

buoni; sopra le pruove di credibilita del alle mezzanamente istruite.

BAYIERA (DI) AUGUSTO La lampana del Sanluario, racconto cattolico ?

traduzione dalHnglese di Augusto di Baviera G. N. di Sua Santita. -

Geneva stabilimento tipografico di Gio. Fassi-Como 1858. Un vol. in 46."

BERNASGOM CESARE Studii del chiarissimo sig. Dottore Cesare Ber-

nasconi sopra alcuni punti slorici della pittura italiana, raccolti e pubbli-
cati da Carlo Ferrari, pittor Veronese Verona XVIII Apr. MDCCCLIX,
stamperia Vincentini e Franchini. Un fasc. in 8.

BETTINl F. Brevi nozioni scentifiche sul creato, ovvero TUniverso rimi-

rato per sommi capi nel suo poetico e maraviglioso, per F. Bettini aiu-

to nella specola delle scuole pie Florentine. Seconda edizione rifusa, ac-

cresciuta, corretta e adorna di vignette.
-- Firenze tip. Calasanziana

4859. Un vol. in 16. di pag. VIII, 428.

BIBLIOTECA CLASSICA ITALIANA pubblicata per cura del dott. A. Ra-

cheli. Trieste tip. del Lloyd Austriaco 4859. Dispensa 58 e 59: doe

i fogli 4-5 del Vol. II. delle opere di Benedetto Varchi, e i fog It 1Z-I6

del Vol. H. delle Croniche del tre Villani.

BRESCIAM ANTONIO II Lionello, racconto del 1849, del P. Antonio

Bresciani d. C. d. G. Nona edizione italiana eseguitasulla2.
a modenese.

Yolumi due. Modenatip. dell'Immacolata Concezione 1859. 2 vol. in

46. di pag. 212, 286.

BRUTI LIBERATI FILIPPO. Al Novello Sacerdote Signer
-- Don

Carlo Franceschini Allievo Del Ven. Collegio-Seminario Di Ri-

patransone Che Nella Quaresima del MDCCCLIX Celebra II

Primo Divin Sacrificio Offre Gratulante In Atteslato di stima II

March. Filippo Bruti Liberati La XXXV. Mem. Sulla Via Cupren-
se Con Appunti Sul Luogo Natale di Sisto V. Ripatransone ti-

pografiadei fratelli laffei 4859. Un fasc. in 8.
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BRUTI LIBERATI FILIPPO Nel Lietissimo Sposalizio Del Marchese

Stefano Ramelli Montani E Romualda Ramelli Nobili Di Prosa-

pia Nobilissimi Per Virtu E Genlilezza Ambedue Di Fabriano -

Offriva Plaudente Allo Zio Materno Dello Sposo
-- Mobile Signore

Ottavio Scaramucci Consigliere Ordinario Di Sua Santita Avvo-

cato Concistoriale ecc. ecc. In Segno Di stima Ed Anlica Amicizia

II Marchese Filippo Rruti Liberati Facendo Voti Per Loro Perpe-
tua Prosperita La XXXYI a Memoria Sulla Yia Cuprense Con Ap-
punti Su Alcune Persone Illustri Di Fabriano. Ripatransone tip.

laffei '1859. Un fasc. in 8.

BUFALINI LAZZARO. Sui fondamenti del Diritto punitivo, Investigaziom
filosofiche del Prof. Aw. Lazzaro Bufalini, per servire di prolegomeni
alle lezioni di giurisprudenza criininale - - Firenze Felice Le Monnier

1857. Un fasc. in 42.

Ottime ci sembrano lc intenzioni di chi

voile dare qui in poche pagine una tcoria

filosofica del diritto pcnale: c lc dottrinc

he cgli abbraccia ci sembrano ordinaria-

mente rctte ed assennate. Siccome pcraltro

una teoria filosolica non puo a mcno di sa-

lire ai supremi principii metafisici, e la me-

tafisica del cb. Autoro (allievo forse del pas-

sato o dei primordii del presente secolo)

sembraci tocca di quel sensismo c nlilismo

che oggi, la Dio merce, va scaderido: lc di-

mostrazioni, a cui appoggia lc sue dottrinfi,

motrice delle nostre azioni si ba nel fuggire

il dolore e nel cercarc il piacore . S aves-

sc detto clie gli acciecati dalle passioni,

I'hanno nel fuggire il dolore ecc.
;
la for-

mola sarebbc stata meno soggetta ad equi-

voco: dote importante in opuscoletti strctta-

tamentc filosofici c laconic! come questo.

Ma queste piccolo incsattezze non tolgone

i molti pregi di vcrita che ad ogni passo s'in-

contrano. Bella p. e. e la dimostrazione del

1' origine contemporanea della societa e del-

1' autorita (pag. 5-i e seg.); bella la distin

non ci sembrano sempre ugualmente rettc zione tra scienza del diritto e giurispruden-
ed esatte. Cosi, per cagion d'esempio, le pa-

role del Soria, cbc 1'Autore fa sue Da que-
sta necessita (dell'atto all'effetto) appunto

sorge la obbligazione morale (pag. 24)
confondono Papplicazione ad una matcria

con Porigine dell' obbligazione. L' origine e

il volere del supremo Ordinatore e la neces-

sita all' ultimo fine: i fini intermedii rice-

vono la virtu obbligatrice dalla loro con-

giunzione con 1' ultimo e dalla volonta crea-

irice che si li congiunsc, e non gia dalla loro

proporzione al benesscre naturale. II che

dall' Autore si riconosce in sostanza cola, ove

sapientemente confuta coloro che posero a

za (pagg- 59, -40); hello 1'argomento, con

cui mostra la suprema importanza della re-

ligionc nella societa (pagg. 51, 52) 5
bella

la proporzione che stabilisce tra le pene, de-

duccndone la gravita non solo dall'ohbietto,

ma anche dal soggetto. Yede il lettore che

molte belle cose ha saputo raccogliere in po-
che pagine il ch. Professorc Bufalini; fonte

delle quali ci sembra Paver ricondotta, co-

rn' egli dice, la scienza allo studio dei fat-

ti, considerando I'uomo, com' e di sua

natura, per un ente fisico e ?noraie(pag. 7).

Cotesta doppia natura ridotta a composta
unita dalle dottrine dell' Aquinate, sommini-

fondamento di giustizia solo I' ulilitd gene- strerebbe all' Autore principii efficaci a cor-

rale (pag. 28). Simile inesattezza potremmo reggere nei primi priucipii lc poche inesat-

notare in quelle parole (pag. 31) La causa tezze teste notate.

BULLARIUM DIPLOMATUM et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pon-
tificum

; Taurinensis editio, locuplectior facta colletione novissima plu-
rimum brevium, epistolarum, decretorum, actorumque S. Sedis a S. Leo-
ne Magno usque ad praesens, cura et studio R. P. D. Aloysii Tomas-

setli, Antist. Dom. Pontif. et collegii adlecti Romae virorum S. Theolo-
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giae et SS. Canonum peritorum , quam SS. D. N. Pius Papa IX aposto-
lica benedictione erexit, auspicante Emo ac Rmo Drio S. R. E. Cardi-

nal! Francisco Gaude. Tonms IV. Augustae Taurinorum St>b. Franco,
H. Fory, et II. Dalmazzo editoribus MDCCCLIX. Un vol in 4- di

pag. 792.

L'annunzio di qucsto quarto volume dimo - ili Bergamo, di Cremona, di Crenia
3
di T,odi

?

stra con quanta alacrila si prosegua 1'im- di Verona, di Yicenza, di 1'adova, di Man-

pressione del nuovo Bullarium E ccrtame n- tova, di Treviso, di Brescia, di Fellrc c I5cl-

tc non potcva attendees! nicno dall'opcrosa luno, di Ccncda c di Novaraj non clie quel-
lealta degli editor!, e dall'aecoglienza 1'atta li di parecchi teologi, Yicarii generali e al-

dai piu emincnti penonaggi alia loro grande tri personaggi raggiurdevoli, eziandio laici.

intrapresa. Abbiamo soft'occhio le lettere di A qucste si gravi autorila fa eco la vocc del-

congratulamento, fatte loro da niolte parti la stumpa cattolica di Gcrinunia, di Fraucia

pervenire; c da essi stampatc in un loro e d' Italia, la qualc e concorde nel lodarc

manifesto d'associazione. Primeggiano in cs- qucsta grande cdizionc. Speriamo chc i ru-

se i nomi dell'Eminentissinio Cardinale An- mori gucrreschi non rallcntino 1' opera, la

tonelli, degli Arcivescovi di Milano, di Go- qualc per quanto proceda cclercmcnte, non

rizia,
di S. Francisco in California

,
di S. jiuo fare a mono di non esigere gran tempo

Jago nel Chili, e di Verccllij e del Vcscovi e riposatissime cure.

CAPPELLO AGOSTINO Igiene pubblica. Istorico-Fisico Ragionamenlo
sulle colture umide e sulle pretese bonificazioni da farsi per loro mezzo
delle terre palustri dello Stato Pontificio

,
del prof. Agostino Cappello.

Seconda edizione. Roma , tiprografta di Tito Aiani 1858. Un fascl-

colo in 8.

CARLETTI ALESSANDRO L' opera della santa Infanzia
, discorso detto

in Urbino nella Chiesa dei PP. delle Scuole Pie, il di 13 Gennaio 1859
,

dal P. Alessandro Garletti Scolopio. Urbino , coi tipi della V. Capp.
del SS. Sacram. per Giuseppe Rondini 4859.

CASPER G. L. Manuale pratico di Mcdicina legale di G. L. Casper, Con-

sigliere intimo, Professore ordinario di medicina legale in Berlino, ecc.

Prima traduzione dal tedesco, autorizzata dalFAutore, del dottore Emilio

Leone
,
con proemio ,

note e gli articoli de' Codici Italiani che hanno

rapporto colla medicina legale del Cav. Carlo Demaria. Opera utile a

tutti i medici specialmente condotti, ai magistral'! ed agli avvocati. Vol.

I, Parte tanatologica.
--

Torino, tip. Botta 4858. In vol. in 8. di pag.

XVI, 772.

CASTALDO-TUCCILLO VINCENZO II Predicatore alia scuola dei Padri;

ovvero raccolta di Commenti, Trattati, Sermoni, Omelie e Prediche so-

prale epistole e vangeli di tutte le Domeniche dell' anno, ferie di Qua-

resima, feste di Nostro Signore, della Beata Vergine, e di alcuni Santi,

tolte dai Padri e Dottori della Chiesa, dagli scrittori ecclesiastic*!, e dagli

oratori piii celebri italiani e stranieri, per cura del Sacerdote Napoletano
Vincenzo Castaldo-Tuccillo, Dottore in Sacra Teologia e Professore di

belle lettere nel Seminario Arcivescovile Diocesano di Napoli.

Ecco una nuova collozione diciamo cos'i di clesiastico il testo dell'epistola e del vangelo,

materiali ad uso dei prcdicatori. Vuolsi dare aggiungervi il volgarizzamento del Martini, il

in primo luogo per ogni giorno dell
7 anno ec- comnieatario dell' A. Lapide, e il parallels-
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smo degli altri luoghi siniili della sacra Scrit- come gia esistono o si vanno facendo gran-

tura. Seguiranno i Sermon! e !c Onielie dei di raccolte <li panegirici modern!, cosi si

i'adri & degli Scrittori ccclesiastici, non me- stamperanno solamente quell! futti dai SS.

no di tre per ogni epistola od Evangelo: quei Padri
;

la qual cosa si farii eziandio per gli

Sermoni e quelle Omelie che risguardano elogi i'unebri. Questo e il disegno, vasto non

1'interpretazione della Scrittura. In terzo puo negarsi, di tutta la iniova Collezione,

luogo si porranno alcunc Omelie dei Padri che si comincia in Napoli. II saggio vedu-

c dei Dottori che trattino un qualche pun to tone in uu fascicolo corrisponde alia pro-

principale dell' Epistola o del Vangelo c. g. messa, e fa sperare huona carta, hnoni tipi,

la carita, il digiuno, la penitenza e via di- e quel che piii imporla, sufliriente correzio-

scorrcndo. In quarto luogo si stamperanno ne. Tutta 1' opera si comporra di 8 vohuni ,

le prediche dei principal! Orator! italiani o in 4. grande a doppia colonna di pag. 800

stranieri sopra 1'argomento medesimo, trat- per Toluine. Ogni 20 giorni si pubblica una

tato nelle Omelie precedent!. Segue in quin- dispensa di 8 fogli al prezzo di grana 2U

to luogo la sposizione teologica della materia napoletani. Le associazioni si ricevono in

stessa, fatta dalFAngelico S. Tommaso nella Napoli dall'cditore, nel suo staLilimento tip.

sua Soinma. Quanto alle feste dei Santi, sic- del Tasso str. Mezzocannone n. 75, 4. p. n.

CAVALLI GAETANO Letlere ad uso delle scuole elementari e special!

del Professore Gaetano M. Cavalli, colFaggiunla di un breve vocabola-

rio a dichiarazione di varii termini famigliari in esse contenuti. No-

vara, tipografia Rusconi 4859. Un vol. in 46. dipag. 80.

CELLI GAETANO Dei Digiuni ecclesiastici e della Quaresima; Istruzione

religiosa diretta al popolo dal Sacerdote Gaetano Gelli
,
dedicata a Sua

Eminenza Reverendissima il sig. Cardinale Costantino Patrizi, Yicario cU

Sua Santita. Roma, tip. Tibcrina 4859. Un vol. in 8. di 66 pagine.

CODICI SARDI Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna.
Seconda edizione. Delia correlazione dei singoli articoli fra loro e con

quelli dei Codici di Commercio e Penale; cenno delle Leggi posterior-

mente emanate, le quali si riferiscono a qualche articolo del Codice Ci-

vile. Redazione deH'Avvocato A. Boron, colFaggiunta della correlazione

coi codici di Procedura Civile e Criminale, e cenno delle leggi ulterior-

mente emanate. Torino
, tipografia Fory e Dalmazzo 4857. Un vol.

in 61 dipagg. 4024.

- Codice di Procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna
-

Torino, tip. Soc. Dalmazzo e Fory 4855. Un vol. in 6i di pagg. 586.

-
Appendice ai Codici Sardi. Parte I. e IV. Continuazione ai Codici Proce-

dura ed Espropriazione, ossia : Repertorio tascabile delle Leggi, Decreti,

ed altre Provvidenze emanate in aggiunta , interpretazione, o modifica-

zione ai Codici dei regii Stati. Chierie Torino,Dalmazzo e Fory 4856.
Due vol. in 52. dipagg. X, 596.

-
Appendice ai Codici Sardi. Parte II. Polizia Giudiziaria e Pubblica Si-

curezza; cioe : Manuale di Polizia giudiziaria e di pubblica Sicurezza,
ossia raccolta completa di tutte le Leggi ,

Decreli
, Regolamenti ,

Istru-

zioni, Circolari ed altre provvidenze del R. Governo e delle varie Auto-

rita superior! , comprese quelle riguardanti la citazione diretta. Un vol.

in 32 di pagg. 298. Torino e Ckieri. tipogr. Fory e Dalmazzo 4856.



174 B1BLIOGRAFIA

CODICI SARDI Appendice ai Codici Sardi. Parte III. Cassa Ecclesiaslica,
ossia: Serie completa delleLeggi, Decreti Reali eCircolari edite ed ine-

dite relative alia Cassa Ecclesiastica. Seconda edizione Un vol. in 32 di

pag. 348. Torino e Chicri, tipografia Fory c Dalmazzo 1857.

Appendice ai Codici Sardi. Parte Va
. e VI a

. Raccolta del Prov vedimenti
relativi al Catasto stabile in Tcrraferma. Yolume primo sino a tutto Di-

cembre 1856. Volume Secondo fino al 5 Aprile 1858 --' Torino 1857 ,

38. Tipografia Fory e Dalmazzo. Due vol. in 52 dipagg. 5/tf,

Raccolta delleLeggi, Regolamenti , Ordinal! Camerali, Manifest! e Cir-

colari relativi al nolarialo ed al Tabellione enunciati nel regolamenlo
approvalo con R. Patenti del 23 Giugno 1842 e di altri R. Biglielli e

provvedimenli inediti concernenli la stessa materia
,
ad uso degli Uffi-

ziali dell' Amminisrazione, deirinsinuazione e del Demanio, ecc. ecc, :

seguita da due indici alfabetici , di cui uno delle conlravvenzioni alle

leggi e regolamenti ,
coll

1

applicazione delle pcne pecuniarie comminate
dalle medesimc

;
cd il secondo di quegli error! o mancanze cui e appli-

cabile una punizione in via di disciplina. Aggiuritivi Telenco o sunto

delle Leggi e prow idenze sul nolarialo, sul Tabellione, e sulle Ipoleche
tuttora in vigore. Torino, Chirio e Mina e frat. Farah, tipografi edi-

tori 4845, Fory e Dalmazzo lipografi -1858. Un vol. in 8. dipagg.
XXVI, 718, 16.

Raccolta delleLeggi, Regolamenti ,
Istruzioni e Circolari tuttora in vi-

gore, relative airamministrazione dei Lavori pubblici e specialmente alle

acque, ponti estrade, porti, spiagge e fori, genio civile ecc. ecc., nella

Sardegna ed in Terraferma dalF anno 181G sino al presenle. Vol. 1 dal

1816 al 1846. Torino, tipografia Fory e Dalmazzo 1859. Un vol. in

8. dipagg. VI, 528.

COMUCCI ERNESTO Elogio funebre di Anton Giuseppe Collacchioni per
Ernesto Comucci. Tip. di Sansepolcro 1 859. Un fasc. ia 8.

CONESTABILE GIANCARLO Degli Etruschi, e dell'agricollura, deirindu-

stria , delle arti belle presso i medesimi ,
Discorso del Conte Giancarlo

Conestabile
,
Professore di Archeologia nelF Universila d! Perugia ,

e

Presidente della Pont. Accademia di Belle arti della stessa citta
; letlo

nella Chiesa cleUTniversila medesima il 19 Sellembre 1858, giorno della

solenne pnbblicazione dei premii, conferiti neir esposizione tricnnale di

oggetti d'industria e di belle arti della Provincia di Perugia. Peru-

gia, tipografia Vagnini, dirctta da Giuseppe Ricci 1859. Un fast, in 8

dipag. 48.

CONSORTI GIUSEPPE MARIA II mese di Maggio ,
consacrato a Maria

Vergine Madre di Dio. Jiipatransone tipografia dei fratelli la/fei

4859. Un vol. in 12 dipagg. 200.

Molte guide per consecrare a Maria SS. il giorno alia consulerazione del clcvoto della T>.

Mese tli Maggio corrono per le mani dei fe- Vcrgine un punto della vita di Lei, pcrche gli

<leli. Qnesta, lavoro del pio e dotto P. Con- scrva di modello e di eccitaraento. Vi si ag-

sorti dell'Oratorioj mira a proporre in ogni giugne un esempio ed una preghiera.
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COSTA BELLA TORRE IGNAZIO Gli Stati Pontificii e gli Stall SardL

Risposta del Conte Ignazio Costa della Torre, deputato di Yarazze, alia

lettera indirizzatagli dal Cavaliere Marchese Gioacchino Napoleone Pe-

poli da Bologna. Torino, tip. Cerutti
,

Derossi e Dusso 4859. Un.

fasc. in 8.

COSTA LORENZO - Laurentii Costae epistolae quatuor Sarsanae Typ.
A. Ponthenier. Un fasc. in 16.

Piccolisslma e la mole di questo libretto: di Persio, il rendono assai pregevole ai culto-

nia il sapore veramente latino delle quattro ri delle lettere latine in Italia,

epistole, ritraenti molto dalla incisiva brevita

COSTANTINI DOMENICO Litanie a tre voci coll'accompagno dell'orga-

no e alternativa del popolo, composte dal sacerdote Domenico Costan-

tini, cappellano cantore pontificio Roma Litografia Tiberina via del

Pozzetto 44-5. Prezso fr. 6. Sono diciassette facili ma belle litanie.

CIRCI LEOPOLDO - Poesie ascetiche di Leopoldo Curci dottore in me-

dicina Napoli dalla tiptografia di F.Ferrante 1858. Un vol. in S.di

pag. 234.

Queste poesie ora liriche, ora satiriche, metro. Se lo
stile,

i concetti
,
e la tessitura

ora burlevoli, e sempre d'argomento ascetico, fossero uguali a questa spontaiieitu , quelle

hanno il pregio della facilita spontanea di poesie sarebbero molto piu da pregiare.

DE RENZI SALYATORE Necrologia del Dott. Agostino Cappello, letta

airAccademia Pontaniana di Napoli dal prof. Salvatore de Renzi, pub-
blicata nel Filiatrc Sebezio vol. 56, fasc. 338, ristampata per cura dei

figli del defonto Roma tip. Belle arti 1859.

OUDREYILLE LUIGIA CECILIA Martirio di santa Yittoria Yergine ro-

mana, Dramma di Luigia Cecilia Dudreville, giovinetta non ancor dodi-

cenne. Yenezia, dalla tipografia di F. A. Perini 1859. Un fasc. in 8. 9

FANTASTJCI MASSIMINA Commedie per la puerizia, scritte da Massimi-

na Faritastici, vedova Rosellini Parma tip. Fiaccadori 1859. Un vol.

in 16. di pvg. 164. E' il vol. 74 della ecccllente Enciclopedia Moderna

scientifico-eriidita, che stampasi dal Fiaccadori.

FERRE PIETRO M. Corona di Laudi a Maria Yergine Immacolata ed a

Gesii Cristo suo divin Figliuolo, di Pietro M. Ferre Yescovo di Crema.
- Milano Ditta Boniardi-Pogliani di Ermenegildo Besozzi MDCCCLIX
Un vol. in 8. dipagg. X, 510.

Di questi XXIII prejjcvoli Discorsi sopra la SS. Vergine, e il Divino Kedentore parleremo
di proposito in una speciale rivista.

FORNACIARI LUIGI Esempi di bello scrivere in prosa scelti e illustrati

dalFAvv. Luigi Fornaciari. Settima edizione lucchese con molte aggiunte
del compilatore. Luwa tip. Giusti 1857. Un vol. in 8. di pag. 388.
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FORNACIARI LUIGI Esempi di hello scrivcre in poesia scclti e illuslrati

daU'Avv. Luigi Fornaciari, sesta edizionc lucchcse
,
cou molte nuove

cure del compilatore. Lucca dalla tipografia Giusli 1838. Un vol.

in 8. di pag. 406.

La classica fra tuttc le antologic italianc tazioni
,
le quali poi, per suo online e sopra

in prosa ed in vcrsi, quella che e acccttata, a il suo disegno, furonvi accomodate dul suo li-

cagione del merito letterario ie morale, nella gliuolo Kaffaele, che si bene ormeggia le glo-

rie del padre. Non e nostra intenzione far

eonoscere un libro, che va per le inani di

quanti stadiano ietteratora in Italia* la squi-

piu gran parte dellc scuole d'ltalia, e quella

che ncll'uso fattosene ha dato
piii squisiti

frutti nel formare al buon gusto la gioveu-

tu; e senza dubhio 1'antologia del chiarissi- sita dilicatezza del gusto nella
scelta; la mol-

mo aw. sig. Luigi Fornaciari. L'cdizione che ta pcrizia della favclla nelle note grammati-
abbiamo accennata, scttiina per la prosa, sc- call e lessicografiche ;

la singolare assenna-

sta per la poesia, delle impresse in Lucca, si

vantaggia sopra tutte le altre precedent! per

raolti miglioramcnti ,
in ispecie ncllc note;

te//a nelle osservazioni reltoriche
;
e tutti gli

altri pregi di cui questa raccolta e ampia-
mcnte fornita. Solo intciuliamo di far cono-

avendo potuto il chiarissimo suo compilatore, scere questa nuova edizionc; perche i giovani

prima che si ammalasse di quel male, che il che studiano, e i maestri che insegnano sap-

tolse all'amorc dei suoi c di quanti pregiano piano c possano sceglicrc il tcsto, che, am-

onesta, cortesia, ingegno e religione, spen- pliato comfc fa e migliorato dall'autore, e ni-

dervi le sue diligcnti cure intomo. II primo tidamente stampato dalfiiusti, mcrita di es-

volunie fu da lui medesimo interamente ap- ser proferito ai tanti altri. che, a voler dire

parecchiato alia stampa, e pel secondo volu- poco, mancano dclle nuove giuute.

me avea gia disposte diverse aggiunte e mu-

FRANCO SECONDO Risposte popolari alle obbiezioni piii comuni contro

la religione, del P. Secondo Franco d. C. d. G. Volume 1. -- Torino

tip. Spdrani e Tortone 1859. Un vol. in 16. dipag. 588. Se neparle-
ra in uno dei prossimi fascicoli.

FRONDUTI GABRIELLE A Francesco Monacelli Di Nobilta Pari A Suoi

Natali Nel Di Che Si Sposava Alia Virtuosissima Donzella Re-

denta Oberkoltzer Tributo Di Riconoscenza Di Giovanni Battista

lonni. Sermone di Gabrielle Fronduti Pergola tip. Guidarelli 4858.

Un fasc. in 8.'

GAUME G. II verme roditore delle societa moderne^ ovvero il Pagane-
simo neireducazione, per Tabate G. Gaume, Vicario Generale diNevers...

versione dal Francese di A. V. Torino 4859,presso E. Dalmazzo, ti-

pografo. Un vol. in 46. dipag. 516.

- Manuale dei confessori composto sulle opere di sant'Alfonso de Liguo-

ri, del beato Leonardo da Porto Maurizio, di san Carlo Borromeo, di

S. Francesco di Sales, di S. Filippo Neri, di S. Francesco Saverio, del

Sacerdote santificato
; per Tabate G. Gaumc, canonico di Nevers. Volu-

me primo e secondo Torino Itiblioteca Ecclesiaxtica editrice, tipogra-

fia di Luigi Ferrando 1858. Due vol. in 8. di pag. 504, 272. Sono i

Vol. XI e XII dell'anno VII delta Biblioteca Ecclesiastica.

GHILARDI GIOVANNI TOMMASO Voce di salute nei presenli pericoli;

ossia considerazioni e doveri cristiani nelle pubbliche e private calami-



BIBLIOGRAFIA 477

la. Pastorale di Fr. Giovanni Tommaso Ghilardi, Vcscovo di Mondovi

per la Quaresima dell
1

anno 1859 Mondovl, tip. Rossi 1859. Un

fasc. in 8.

GIANOLIO SEBASTIANO II Consulente del Notaio nel rogito degli alti

testamentarii: ossia, Gompendio teorico-pratico delle disposizioni dileg-

ge, ordinamenti ed istruzioni superior!, non che delle principal! deci-

sion! del supremi magistral!, e massime di giurisprudenza, sulle forme di

lali alti ricevuti da Nolai
;
con moduli e talvola sinoltica collettiva in

minimi termini di tutte le disposizion! e formalita da osservarsi negli

all! di consegnazione, il cui adempimento importa pena di nullita. Ope-
ra del Nolaro Sebasliano Gianolio da Cherasco Chieri e Torino, tipo-

grafia sociale Dalmazzo e Fory 1857. Un vol. in 8. di pag. 116.

GIOVANNI (S.) DELLA CROCE Opere complete di S. Giovanni della

Croce, primo carmelitano scalzo e direttore di S. Teresa
; tradotte dal

castigliano dal P. F. Mario di S. Francesco e precedute dalle lettere

del P. Berthier sulla dotlrina spiriluale dello stesso Sanlo. Volume pri-

mo Genova per Giovanni Fam-Como editore 1858. Un vol. in 8. di

pag. LII, 452.

GIUSEPPE ANTONIO DA S. ELIA II divolo di S. Gioacchino, padre di

Maria SS., del P. Giuseppe Antonio da S. Elia, Carmelilano; aggiunto-
vi il modo pratico per assistere alia santa messa, confessarsi e comimi-

carsi. Genova per Giovanni Fassi-Como editore 1859. Un vol. in 52.

dipag. 262.

HOUDRY VINCENZO Biblioteca de
1

Predicalori del P. Vincenzo Houdr>-,

edizione economica. Venezia stabilimento nazionale di G. Antonelll

1859.

Qucsta edizione economica a due colonne pa, con che si arriva alia colonna 928 del

in 8.j carattere compatto, precede con rego- I. volume,

larita: essa e giunta al fasc. 1G. della stam-

HUGUET Glorie e virtu di san Giuseppe, modello delle anime interior!,

ovvero: meditazioni per il mese di Marzo e lull! i Mercoldi dell'anno del

Rev. P. Huguet, Marisla. Operetta approvata da S. E. Mons. Cardinale

Arcivescovo di Lione e per la prima volla tradolta dal francese dalla

damigella Giuseppina Pellico Torino presso S. B. Paravia e Comp.
1859. Un vol. in 16. dipag. 44S.

HUSENBETH F. C. Conversione e martirio. Dramma in cinque alti trat-

to dalla Callista, con permesso speciale delFAutore R. P. Newman, Ret-

tore deirUniversita cattolica di Dublino
,
da F. C. Husenbeth Milano

tip. Lombardi 1859.. Un vol in 16. 6
dipag. X, 62. Dispensa 5.* della

/.
a Serie delle Ricreazioni drammaliche morali e religiose pubblicate dal

Battezzati.

ISARDI PAOLO II nuovo Vade mecum dei Giudici, segretarii, uscieri,

avvocati, causidici, periti ecc. ecc., riveduto dalFAutore^ e messo in re-
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lazione colla tariffa giudiziaria e col regolamento 24 Dicembre 1854;
con spiegazioni, comment! e moduli relativi, del causidico Paolo Isnardi,
- Chieri tipografia sociale Dalmazso e Fory 4 855. Un vol. in 8. di

pag. 672.

LUXARDO FEDELE Gli Uomini illustri di Vezzano, castello nellaLunigia-
na genovese. Operetta del sacerdote Fedele Luxardo Genova ti-

pografia Faziola 1858. Un fasc. in 46.

II Santuario di nostra Signora deU'orto: Orazione del sacerdote Fedele

Luxardo, detta nella Basilica Collegiata di San Donato in Genova, il gior-

no 2 di Luglio 1858. Genova tipografia di G. B. F. Dagnino 1859.
Un fasc. in 8.

- Lumi e conforti all' aninia devota per conoscere ed amare Gesii Cristo;

operette del sacerdote Fedele Luxardo. Genova, stamperia Casamara

1853. Un vol. in 16. di pag. 226.

Le operette contenute in questo volume zioni in preparazione alia festa del Sacro

sono le seguenti Considerazioni sulle Cuore di G. C. I dolori di Maria Ver~

Beatitudini Meditazioni sulla vita e gine, scuola di celeste sapienza Delia

morte di N. S. G. C. per otto giorni di Sapienza , libro di S. Cipriano tradotto

esercizii spirituali Brevi considerazio- Scelta di massime e sentenze.

Memorie storiche del borgo e comune di Santa Margarita (Riviera orien-

tale di Genova), scritte dal sacerdote Fedele Luxardo. Genova tipo-

grafia Faziola 1857. Un vol. in 16. dipag. 188.

- Memorie storiche del santuario di Nostra Signora di Roverano ,
scritte

dal sacerdote Fedele Luxardo. Genova tipografia Faziola 1857. Un

fasc. in 32.

- Missa et olficium augustissimae Matris Dei sub nomine Sanctae Mariae

de Rosa, Missa et olficium sanctae Margaritae virginis et martyris : stu-

dio et opera presbyteri Fidelis Luxardo, Genuae ex typis 1. B. F.

Dagnino 1858. Cum permissu. Un Fasc. in 8.

Trattatello elementare di eloquenza e armonie sacre
,
del sacerdote Fe-

dele Luxardo Napoli tipografia del Tesoro Cattolico 1856. Un vol.

in 8. di pag. 72.

LOMBARDO D. A. Sulla controversia tra la Civilta Cattolica e Tarcipre-

te D. Antonio Caneva : Osservazioni del Pr. D. A. Lombardo Pia-

cenza dalla tipografia Maino 1859.

A pag. 49G del Vol. XII dolla III Serie ab- egli <li fargli osservare cbe forse raai non ec-

hiamo annunziato le risposte apologetiche cetlemmo verso altrl in tante lodi, in quanto
del Caneva ad aleunc nostre opposizioni al egli eccede veraraente VOTSO di noi. Quanto

suo modo di filosofare nel libro De Natura poi al fondo del sno
libretto, noi non possia-

et origine idearum. Annunziamo ora nel ci- mo non approvarlo pienaraente: c crediamo

tato opuscolo una non meno dotta che per noi che gli stndiosi della sana e vera filosofia di

onorevolissima difesa contro le suddette ri- S. Tommaso non potranno non trovarci brevi

spotte. Accettiamo poi con gratitudine il rim- si,
ma ottime e sugose riflessioni e diluci-

proverochc ci si fa dall'autore di essere trop- dazioni.

po larghi nel lodare altrui : ma ci permetta
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MANFREDINI GIAMBATTISTA 1'arabole e beatitudini del povero ,
del-

rauditore Giambattista Manfredlni di Santannapelago. Modena tipo-

grafia deW Immacolata Concezione 4859. Unvol.in 4 6. dipag. 476.

Dispensa 44.* del II. anno per la Collezione di Letture amene ed oncste,

Inculcare all'uomo poco colto le piu ardue sto libro
; conseguito dall'Autore, persona sc-

massitne della vita cristiana, c remlergliele colarc ma vcramcutc cristiana
, rapito per

evitlenti e care, non con lunghi ragionamenti, raortc alPamicizia dei buoni nel
-18-ffi,

consc-

ma con parabole o similitudini acconciamen- guito, diciamo, con pruova assai felice.

te trovate e meglio svoltc; c lo scopo di que-

MANFREDINI GIUSEPPE M. Meditazioni e divote praliche in apparec-
chio alia festa del sacro cuore di Maria, proposte da Giuseppe M. Man-
fredini d. C. d. G. Modena tipografa dell' Immacolata Concezione nel

R. Stab, dei Filippini. 4859. Un vol. in 52. dipag. 128.

MONTE SANTO (Da) GASPARE La religiosa famiglia raccolta in solitu-

dine per dieci giorni, a richiamare i doveri e a rinnovare lo spirito del-

la professione, con la seria ponderazione delle massime eterne. Opera
utile ai regolari di qualunque istituto, data alia luce dal P. Gaspare da

Monte Santo de' Minori osservanti e dedicata a Monsignor Giovacchino

Antonelli, Yescovo di Fiesole Firenze tipografia delle Murate 4859.

Un vol. in 46. di pag. XXVIII, 476.

La pri ma edizionc
,

accolta con plauso, tuali puo farsi in dicci gionii ;
e per ciascu-

vien qni parte aumentata
, parte corretta. no v'ha due ragionamenti, e due meditazio-

L'aggiunta consiste in quattro ragionamenti, ni. Le rerita eterne vi sono svolte con molta

e in quattro meditazioni: 1'emendazionc nel- forza, e tutte applieate alic condizioni delia

Favere accorciati alcuni luoght ,
e resili piu vita religiosa.

adatti all'uso. II corso degli esercizii spiri-

MONUMENTA HISTORICA ad provincias parmensem et placentinam per-
tinentia. vol. I. fasc. XVI, XVII. Parmae ex officina Petri Fiaccadori

4859. Due fasc. in 4. grande.

MUTINELLI FABIO Storia arcana ed anedottica d' Italia, raccontata dai

veneti ambasciatori
, annotata ed edita da Fabio Mutinelli Venezia

tip. Naratovich 4859, fasc. 27 e 28; con che si giunge alia pag. 540
del vol. IV.

OLIVA P. M. -- Corso di studi storici e scientific*!, coordinate progressi-
vamente al corso letterario Genova tipografia Ferrando. Un vol. in

42. dipag. 42 e 2AO ; con un Atlante di tavole XXVI.

Nozioni elementari di lingua latina e italiana. Parte prinia, e Parte se-

conda, con infine le Nozioni elementari di lingua greca. Genova, ti-

pografia Ferrando. Due vol. in 42* di pagg. 242 e 576.

PENZO LUIGI Sulla vita della piissima baronessa Luigia Bourlet de
Saint Aubin de Bresciani; memorie storiche del sacerdoteLuigiD/Pen-
zo, dedicate dal Cav. Francesco Bar. de Bresciani a Monsignor 111 , e
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Rev." Andrea Casasola, Vescovo di Concordia. Venezia dalla tipografia

di P. Naratovich 4858. Un vol. in 8.' dipag. 88.

La Baronessa Luigia de Bresciani vissc nna tore v'ha saputo introdurre molta vivacita di

vita costantemente edificante e pia; e fu pert)

1'escmpio delle figlie, delle spose, e delle

madri cristianc. La storia della sua non lun-

Ija vita riesce adunque sodamente ntile a

qualsivoglia donna : molto
piii che lo scrit-

racconti, e sentimento schiettissimo di pe-
tii. Farebbe quindi opera ecci-llente all'edu-

cazione delle gentili donne
,

clii diffondcs-

sc fra loro questa vita
,
come nn modello da

imitare.

PIANCIANI GIAMBATTISTA Ragionamento intorno alle forze motrici ,

letto dal P. Giambattista Pianciani d. C. d. G. alia Pontificia Accademia

Tiberina, nella tornata ordinarla del 2i Gennaio 1859. Roma, tipogra-

fia delle Belle Arti 4859. Un fasc. in 8.

PIANTON1 GIOVANNI Vita del Cardinalc Francesco Luigi Fontana Bar-

nabita, scritta dal Rmo P. Don Giovanni Piantoni Barnabita
,
Consul-

tore alia S. Congregazione de' Riti. Roma, tipografia della S. Congre-

gazionc de Prop. Fide 1859. Un fasc. in 8 di pay. 468.

La celebrita del Card. Fontana (n. I7b0, Cardinali, non cbe solo del venerabile Or-

f- 1822) rende la vita clie ora la prima volta

se nc pubblica in Roma, accetta alle persone

che o il conobbcro di vista, o nc intesero la

fanm
, cu'cgli morendo lascio d' uomo santo

nella vita sua privata, dotto in ojjni specie

di coltnra
, pratico degli affari

, sperimeutato

dine, dal qualc attinse lo spirito c la scienza.

L o scrittore poi della vita, notoper altrc pre-

Ijcvoli opere poste a stampa, con quella gra-

vita del suo stile, mostrasi pari alTassunte

preso, e mcrita sincerissima congratnlaziorie

per cssere si ben riuscito a fare il ritratto

conveniente di si grand'uomo.dalle.tribolazioni che i tempi gli fecero sof-

frire
;
lume e decoro del Sacro Collegio dei

PICO DELLA MIRANDOLA Compendio delle cose mirabili della beata

Caterina da Racconigi, vergine integerrima del Sacro Ordine della Pe-

nitenza di S. Domenico
;
distinto in dieci libri e composto da Giovanni

Francesco Pico principe della Mirandola e conte della Concordia
;
e ul-

timato dal servo di Gesii Cristo Fr. Pietro Martire Morelli da Garessio,

dell
1

Ordine de
?

Predicatori
;
con aggiunte e note. Chieri e Torino ,

tipografia Fory e Dalmazzo 4858. Un vol. in 8 di pag. 580.

PITTO ANTONIO AlFEsimio Giovinetto lacopo Dei Marches! Serra -

Figlio Del Commendatore Vincenzo Di Onorata Memoria -- E

Della Marchesa Anna Gentile Tribute Di Congratulazione Per

L'Esame Di Rettorica Da Lui Sostenuto Con Molta Lode Per An-

tonio Pitto. Genovaper Giovanni Fassi-Como 4858. Un fasc. in 8*

- Le feste del Cinquantesimo, celebrate nella Metropolitana in onore di N.

S. della Pieta e del Soccorso
,
nell' Agosto del 1858. Geneva, Stabi-

limento tipografico di Gio. Fassi-Como 4858. Un fasc. in 42.

POUJOULAT Storia di Sant'Agostino, sua vita, sue opere, il suo secolo,

c influenza del genio di lui
; per il sig. Poujoulat. Opera approvata da

Mons. Arcivescovo di Parigi. Versione italiana. Volume primo, secondo

e terzo. Fircnze , presso Pietro Ducci 4859. Tre vol. in 8 dipag.

XLI, 228, 534, 527.

Quest'opera sara fatta conoscere ai nostri lettori piii alupiaraente di quello cbe si possa fare

con un semplice tumtnzio bibliogra'ico.
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RAMBELLI GIANFRANCESCO La Storia dltalia in compendio, per Gian-

francesco Rambelli Parma Fiaccadori 4858. Un vol. in 46. di pag.

IV, 228.

Di Storie d'Italia per uso delle scuolc nc e ordinata: lo stile e buono: e la verita del

sono state scritte molte: ma poche sono Ic ac- fatti e la giustezza del giudizii ordinariamen-

cettabili
;
e queste stesse non vanno esenti tc mantenuta con fedelta. Comincia dal 'ID I c

da giuste critiche. Questa del Rambelli puo va fino al 1846. Essa forma il vol. 7-1 del-

porsi tra le piu adattate: vi si nota fedelmen- 1' Enciclopcdia Moderna Scientifico-crudita

te la cronologia: la narrazionc scorre rapida che si pubblica dal Fiaccadori.

RAYNERI G. A. Delia Pedagogia, libri cinque del Sacerdote G. A. Ray-

neri, Professors nella R. Universita di Torino ecc. Torino tipografia

scolastica di Seb. Franco e Figli e Comp. 1859. Un vol. in 8.* di pag.

XXXIV, 43S.

II volume in 8. cbe conterrii tutta la gra- tro fascicoli
}

dei quali 1'annunziato o il -i.

ve opera del Rayneri sara diviso in quat- Formera argomento di una nostra Rivista.

REISACH (di) CARLO Discorso dell
1

Eminentissimo e Reverendissimo sig.

Cardinale, Carlo diReisacli, alle PontificieAccademieromane di S. Luca

e di Archeologia, insieme adunate il di XVII di Marzo MDGCGLIX -
Roma tip. delle Belle Arli 1859. Un fasc. in 8.

REVELLI GIUSEPPE II liquidator dei diritti portati dalla tassa sulle

succession'!, compilato da Giuseppe Revelli, regio liquidatore Torino

e Chieri tipografia editrice Fory c Dalmazzo 1857. Un fasc. in 8.

~ II Tutore guidato nella tutela, neiramministrazione, e nella tenuta e

resa dei conti; Opera del R. liquidatore Giuseppe Revelli Torino e

Chieri tipografia editrice Fory e Dalmazzo 4857. Un fasc. in 8.

ROHRBACHER RENATO FRANCESCO Storia universale della Chiesa

Cattolica, dal principio del mondo sino ai di nostri, delF Abate Rohrba-

cher, Dottore in Teologia deir Universita cattolica di Lovanio ecc. Pri-

ma traduzione italiana sulla terza edizione, contenente moltissime cor-

rezioni, variazioni ed aggiunte deirAutore, in seguito agli appunti fatti

alle due precedent! edizioni della sua opera. Volume primo Torino

per Giacinto Marietti 1859. Un vol. in 8. dipag. 288.

Fra le migliori Storie ecclesiastiche quel- terza edizione
5

c il volume clic ne abbiamo-

la del Rohrbacher ha presentemente i mag- annunziato c appunto il primo. Ai pregi ti-

giori plausi. L''autore
}
docile agli avvisi avuti,

.

pografici, pel quali qucsta stampa si vantag-

e fatto accorto dai suoi studii medesimi, cor- gia sopra la milanese, s'aggiungano i due

ressc due volte il suo testo; e la terza cdizio- pregi intrinseci della traduzione piu fedele

ne
,
cbe ora si sta imprimendo in Francia, e piu italiana, e del testo ampliato e corret-

contiene appunto le sue secondc correzioni. to
5

e si dedurra chc il Marietti incomincia

II noto
tipografo, Giacinto Marietti, imprcnde un' impresa tipografica verarnente utile ai

a stampare la versione italiana sopra qucsta sacri studii in Italia.

SACCHI DOMENICO Nozioni di Botanica e di Fisica elementare, applica-
te air agricoltura, proposte agli allievi delle scuole elementari e tecni-

che dal Professore Domenico Sacchi, Direttore del repertorio d' agricol-

Serie IV, vol. IL 31 \ 4 Maggio 1 859
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tura e di scienze economiche ecc. Opera umiliata a S. S. R. M. Viltorb

Emmanuele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Principe di

Piemonte ecc. ecc. Torino presso la Casa editrice deWEmporio scola-

stico, tipografia Arnaldi 4857. Un vol. in 8. dipag. IV, 576.

II sig. Sacclii segue quest' ordine. Data gamenti ed ai prosciugamenti, e termina coi

Fanatomia (diciamo cosi) botanica, parla del- dissodamenti e coi niaggesi. La trattazione e

la raoltiplicazione delle piante, per seme e piii pratica eke scientifica, sebbene di prin-

pcr innesto, e delFordinaniento metodico, cipii delle scienze si giovi sempre per mo-

tassonomia. Quindi discorrc piii a lungo strare la ragione della pratica. E libro ben

dei terreni e degli agenti natural! della vege- fatto, ed utilc a quella classe di agricoltori,

tazione, e degli artificiali obc sono i conci da che dirige con intelligenza i lavori.

ancor piu cstesa notizia. 1'assa poi agl'irri-

SEGUR ANATOLIO La Domenica dei soldati, favole e racconti di Anato-

lio Segur, relatore delle istanze fatte al consiglio di Stato, versione dal

francese Modena tip. dell' Immacolata Concezione 4858. Un vol. in

46. di pag. 476.

Sotto forma di racconti semplici c piace- a renderlo sinceramente cristiano. Si vende

voli PAutore ba radunato cousigli saggi, a profitto d'una scuola privata delle fan-

istruzioni utili,
sentimenti generosi. Ha scrit- ciulle povere in Gnastalla al prezzo di it.

to pel soldato, ed ha saputo farlo
5
mirando cent. 75.

SIGL1ER AUGUSTO L'Europa perira Ella o vivra? Ragionamento di Au-

gusto Siguier, secondo la prima versione dal francese di A. Bendotti,

rimesso in luce con alcimi mutamenti e note da D. A. M. E. Professore

nel Pontificio Seminario Romano Roma tipografia di Filippo Cairo

4859. Un opnsc. in 8. Estratto dal Fasc. I. Volume VII delle DISSERTA-

Z10NI STORICO-POLEMICHE, GATECHISMO RELIGIOSO SOCIALE del Tomcelli
J

e piii particolarmente dalF Appendice o DicMarazioni alls Dissertazioni

medesimc; nuova edizione romana.

Ouesto discorso, tuttocbe antico di data, sc ne possa estendere a molti coll'estendcr-

e cosi vegeto per Fcvidenza dei grancli prin- sene la lettura. Trovasi vendibilc pel prez/o

cipii
che soao d'ogni tempo, che sembr.a di bai. 10

, prcsso il tipografo Cairo, e

scritto ieri, c scritto appunto per noi e per presso i librari I'crego-Salvioni alia piazza di

1 nostri tempi. Esso fu adumjue opportuna- S. Ignazio ,
e G. 15. Marini via di pie di

mente ristampato, e speriamo che Tutilita Marmo N. 25, 26,

STUB PAOLO II Sacerdote presso gl' infermi ed i moribondi, con norme

per ogni pia assistenza fisica e morale nei varii casi ordinarii e straor-

clinarii, del P. Paolo Stub Barnabita Torino tip. Spcirani c Tortona

485$. Un vol. in 46. dipag. 454.

SUAREZ FRANCESCO - R. P. Francisci Suarezii Granatensis e Soc. lesu

theologi, opuscula sex inedita, nunc prim-urn ex codicibus romanis, lug-

dunensibus ac propriis eruit et praefationibus instruxit illustr. ac reve-

rendiss. Dominus loannes Baptisla Malou, Episcopus Brugensis. Omnium

operum lonms XXIV. Bruxellis in aedibus Alphonsi Greuse , lypographi

cdiloris 4859. Un vol. in fol. di pag. AT, 572.

l)i- edizioni di tutte le opere del celehrc sti ultimi anui intraprt-se
: 1

; una in Parigi,

teologo, P. Francesco Suarez, souosi in que- 1'altra in Brusselle. La parigina noi non 1'ab-
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biamo ancora veduta, e quindi non ne pos- ria Ecclesiastica, e nella teologia, per ridur-

siamo recare, fuorche il giudizio fattone dal re i manoscritti a plans ibilc lezionc, per fare

clotto e chiarissimo Vescovo di Bruges, Mons. a ciascuuo una introiluzione dichiarativa
,
e

Malou. Essa riproduce F edizione veneta, che aggiugncrvi allato Ic consuetc postille. Que-

e molto scorretta-, e per giunta il tipografo ste cure si debbono al medcsimo Mons. Ma-

ha inserito nel testo le note marginali. Dei

<lieci volumi fmora stampati i priuii quattro

diconsi al frontespizio curati dal rev. sig.

Andre, canonico Rupellese ;
ma siccome non

v'e prefazione, ne avrertenza nessuna, non

puo sapersi quali sono i miglioramenti dalui

introdottivi. Dal quinto volume poi presiedct-

ie all' edizione il rev. sig. Breton, vicario

della chicsa cattedrale di Amiens
,

il quale

molte fatiche vi ha spese intorno, e le verra

esponcrulo nel vol. XXVII, chc saru Fultimo

della edizione.

Piii tardi, ma con migliori auspicii, comin-

ciossi F edizione brussellese. Fu starapato

in primo luogo il trattato decimo dell' opera
intitolata Devirlute el statu religionis; il

qual trattato s'intitola De Religione Socie-

tatis lesu. Questo volume con molta diligen-

za era stato ridotto alia genuina lettura per
<:ura del P. Paolo Gueau de Reverseaux d. C.

d. G.
;

al quale devonsi aacora la Vita Re-

ligiosa dtrl P, Suarez; F Introductio tracta-

tus de Religione Soc. lesu ; F Flenchus

quaestionum iuris ecclesiastici quae ad Soc.

lesuspectant, e Findice accuratissimo degli

scritti del Suarez, e delle edizioni fattesene
;

iutlc cose stampate insieme col trattato del

Suarez. Questo volume per la correttezza del

testo, per la bellezza dei tipi, e per le pre-

gevolissime dichiarazioni
fattevi, fu accolto

dai dotti con molto gradimento. II secondo

volume edito in Brusselie con cure non mi-

nori del primo, devesi tutto al ch. Vescovo
di

Bruges, Mons. Malou. Possedea questi un

prezioso raanoscritto d'un trattato inedito del

Suarez, intitolato De Confession* Sacramen-
tali per epistolam, vel per nuncium in-

stituenda: parccchi altri se ne aggiunsero, 5. De Virginibusanglis e patria profugis,et

communem vivendi formam ac religio-

sae ritae proxirnam amplexis: indicium

P. Franc. Suaresii de illarum insti-

tulo (pag. 557-5G2).
6. Epistolae Swtresii circa Olisiponense

interdictum (pag. 5G5-569).

lou. II nome di si illustre Prclato, c i
titoli,

che qui soggiung eremo di ciascun opuscolo

contenuto nel volume, bastano a fame com-

prendere Fiuiportanza che esso ha per gli

studii sacri. Ecco dunque i sei opuscoli stam-

pati in questo volum e.

\ . Commentarius in dc crelum Smi D. N.

dementis VIII. circa confcssionem et

absolution-cm in absentia datas, ft in

capitulum multiplex De poenitentia ,

Dist. \., sumptum ex S. Lconis epistola

89, cum concordia eorumdem inter se

(pag. I -105) Traclalus de confessions

peccatorum ab ipso poenilente facien-

da cum adnotationibus incerti auctoris

Societatis lesu (pag. JOi- IG5) TIIEO-

PHILI RAYNAUDI e Soc. lesu Dissertatio

pro Francisco Suaresio de gratia aegro

oppresso collata per a bsvlutionem
,
a

Sacerdote prarscntc impensam,praevia

peccatorum exposition e epistolari; Ex-

ccptio contra cxccptionem (p.-IG4-2H).

3. Gravis epistola ad Clementem VIII Pon-

tificem Maximum; et epistolae subiun-

cta flusdem apologia ; seu responsiones

ad proposilioncs de anxiliis gratiae,

notatas A. M. Domlnico Bannex. (pag.

212-255).
5. De Immaculata Conccptionc : utrum

B. Virgo fuerit sanctificata in primo
instante Conccptionis, atque adeo ab

originali peccalo praescrvata (p.
254

e 255;.

4. De immunitate ecclesiastica a Venetis

violata et a Paulo Papa V iuste et pru-

dentissime defensa. Liber secundus (pa-

fatti o da lui o dal tipografo brussellese co-

piare dalle bibliotcche ove conservavansi
;

e

tutti insieme costituiscono un volume di mole

Ogriafe al gia stampato. Questi opuscoli ine-

diti formano la materia del volume annun -

ciato da noi in questo luogo. Molte fatiche

occorsero, e proprie di uomo dotto nella Sto-

THOMAE (S.) AQUINATIS Doctoris Angelici ,
Ordinis Praedicatorum ,

Opera omnia ad fidem optimarum editionum accurate recognita. Tomus
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Septimus. Comment, in IV libros sententiarum Magistr. P. Lombard!.

TomusII. Fasc. XIII, XIV. (pag. 9494108) Parmae, ex typoc/rapheo

Petri Fiaccadori MDCCCLIX. Due fasc. in 4., doe i mimcri 60 e 61 di

tutta ropera.

TRTICCHI PIER-PAOLO Metodo pratico per la facile e sicura amministra-

zione del sacramento della penitenza, compendiato in quattro lezioni

dalla norma del rituale romano, da Monsignor Pier-Paolo Trucchi, del-

la Congregazione della missione, Vescovo di Forli Forll, tip. Borban-

dini 1859. Un vol. in 8.di pag. 88.

Chi, letto il titolo di quest' opera, nc giu- Core. Nelle quattro lezioni, onde il libro si

dicasse piccola 1' importanza com'e piccola compone , contengonsi le principal! avver-

la mole
5 sappia che il dotto e illustre suo tcnze pratiche; e tutte 1' autorc le riduee

Autore per lungo uso d'istruire il Clero, per in ispccial modo alle prescri/ioni del 1U-

lunga pratica, e per molta dottrina e ap-

punto in qncl {jrado si difficile ai piu, di

tuale; quantunque il nerbo della dottrina

morale indichi il teologo perito quant' altri

potere strinjjcre molto in breve, ricidcndo nella Scuola e nei teologi moralisti.

le cose inutili, e fra le utili scegliendo il

TURELIGI GIULIA La figlia del prefetto, leggenda Cristiana , in due atti di

Giulia Tureligi Milano Natale Battezzati editore 1859. Unfasc. in 8

E la 2*. puntata della Serie Prima dclle Ricreazioni drammatiche morali

e religiose pubblicate in Milano.

VALLAURI TOMMASO Pontisdecimi. Apud. Ligures In. Aede. laco-

biana An. MDCCCLVIII - - Genuae ex typographia ArchicpiscopalL

Sono tre elegahti iscrizioni del chiarissimo filologo torinese.

Thomae Vallaurii ad Caelestinum Cavedonium. Epistola de inscriplio-

ne apud Gallos reperta Augustae Tanrinorum ex officina regia An.

MDCCCLVIII.

VILLA DOMENICO S. Gaetano di Thiene, ossia il restauratore del senti-

mento religioso in Italia, nel secolo XVI. Orazione di Monsignor Arci-

prete V. F. Abate mitrato di Bassano, Domenico Villa, cavaliere deiror-

dine di S. M. I. R. A. Francesco Giuseppe I. /. JR. privil. prem. sta-

bilimentojlinelli in Rovigo MDCCCLVIII. Un fasc. in 8.

VILLENEUVE (di) ODOARDO Epagato, ovvero i Martiri di Lione; scene

della vita cristiana nel secolo II
, per Odoardo di Villeneuve , versione

dal francese -- Milano, tip. Gugliclmini 1859. Un vol. in 16. di

pag. 118.

ZANNONI ANTONIO Elogio di Pietro Tomba architetto, letto il di 22

Agosto 1858, allasolenne esposizione del suo monumento nel palazzo

comunale di Faenza, dallo studente di Architettura e Matematica, Anto-

nio Zannoni Faenza tip. di Angelo Marabini 1858.
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Roma 14 Maggio 4859

LETTERA ENCICLICA DELLA SANTITA DI NOSTRO SIGNORE, PER DIVINA PROV-

VIDENZA, PAPA Pio IX, A TUTTI i PATRIARCOI, PRIMATI, ARCIYESCOVI,

VESCOYI ED ALTRI ORDINARII AVENTI GRAZIA E COMUNIONE COLLA SEDE

APOSTOLICA *.

PIO PAPA NONO.

Venerabili Fratclli, salute ed Apostolica Benedizione. Mentre la santa

Madre Chiesa, in questi sacri e festivi giorni, celebrando per tutto il

mondo, con grande gioia, I'anniyersaria solennita delle feste Pasquali, ri-

chiama alia memoria di tutti i suoi fedeli le lietissime parole di quella

soayissima pace che 1'Unigenito ligliuolo di Dio, Gesu Cristo Signor No-

stro, yinta la morte, ed abbattuta la tirannide del Demonio, risorgendo,

annunzio frequentemente ed amoreyolissimamente ai suoi Apostoli e di-

scepoli ;
ecco innalzarsi e agli oreccbi di tutti risuonare un tristissimo

clamore di guerra, eccitatasi tra popoli cattolici. Noi dunque i quali, ben-

4 II testo lalino dell' Enciclica e come segue :

SANCTISSIMI DUMIM NOSTRI PII DIVINA PROVIDENTIA PAPAE IX EPISTOLA ENCYCLICA AD

OMNES PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORUM ORI>AHIOS,
GRATIAM ET COMMLNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES.

PIVS PAPA IX.

Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem. Cum sancta Slater Eccle-

tra sacrii hisce festisque diebus, Venerabiles Fratret, anniversaria Paschalis Sacramenti

solemnia effusis gaudiis per univertum orbem concelebrans , in omnium fidelium tuorum

memoriam rcvocat laetissima verba $uavitiimae illius pads, quam Vnigenilu$ Dei Filiu$

Chri$tus lesut Dominut no$ter,devicta morte, daemonigque eversa tyrannide, resurgens,

sui$ Apostolis Discipulisque frequenter amantissimeque nuntiavit; ecce trittissimus tane

belli clamor inter catholica$ gentet excilatm tollitur, omniumque auribus in$onat. No$
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che immeritevoli, siamo in terra Yicario di Colui die, nascendo dalla Yer-

ginelmmacolata, anmmzio per mezzo degli angeli suoi la pace agli uo-

mini di buona yolonta, e risorgendo dalla morte ed ascendendo al cielo

per sedere alia destra del Padre, laseio la pace ai suoi discepoli ; per la

singolare e affatto paterna carita e sollecitudine che nutriamo yerso i po-

poli specialmente cattolici, non possiamo non gridare pace, ed inculcan-

cando a tutti, colla massima contenzione dell' ammo nostro, le stesse pa-
role del Divino Nostro Sarvatore, nori ripetere senzaintermissione: Pace

a, voi, Pace a vol. E con queste parole di pace amorevolissimamente ci ri-

yolgiamo a Yoi che siete chiamati a parte della nostra sollecitudine, affin-

che, secondo la yostra esimia pieta, eccitiate con ogni cura e studio i fedeli

commessi alia yostra yigilanza a pregare Dio ottimo massimo che yoglia
concedere a tutti la desideratissima sua pace. Per qtiesta cagione Noi,

secondo il pastorale Nostro dovere
,
non abbiamo lasciato di ordinare

che in tutti gli Stati Nostri Pontiiicii si offrano pubbliche preghiere al

clementissiino Padre delle misericordie. E seguendo gl' illustri esempii
del Nostri Predecessori, abhiamo stabilito di rivolgerci alle preghiere yo-

stre e di tutta la Chiesa. Pertanto con queste nostre lettere yi chiediamo,

Yenerabili Fratelli, che, secondo 1'esimia yostra religione, yogliate or-

dinare quanto prima pubbliche preghiere nelle. yostre diocesi, colle quali

1 fedeli a Voi commessi, implorato il potentissimo patrocinio dell' Imma-
colata e Santissima Madre di Dio Vergine Maria, caldamente preghino e

supplichino Iddio ricco in misericordia pcrche, pei meriti dell' Unigenito

Figliuolo suo Signor Nostro Gesii Cristo, allontanando da noi la sua in-

degnazione e togliendo le guerre fin dagli ultimi confini della terra, colla

sua diyina grazia illustri tutte le menti, e tutti i cuori infiammi dell'amore

della pace cristiana, e faccia colla sua onnipotente forza che tutti radicati

igitur, cum licet immerentcs, vicariam hie in tcrris Illius geramus operam, qui ex Irn-

maculata Virgine nascens, pacem per Angelas suos annuntiavit hominibus bonne volunta-

tis, quique resurgens a mortuis, et in caelum ad Patris dexteram conscssurus ascendent,

pacem reliquit Discipulis suis, haud posmmus , quin pro singulari ac prorsus paterna,

quae Nos erga catholicos praesertim populos urget, caritale et sollicitudine, etiam alque

etiam pacem clamemus, et ipsa Divini Rostri Reparaloris verba omnibus maxima animi

Nostri contentione inculcantes, sine intermissione rejictamus Pax vobis
,
Pax vobis. Atque

hisce pads verbis Vos in sollicititdinis Pfostrae parlem rocatos peramanter alloquimur,

Venerabiles Fratres, ut fideles vestrae vigilantiae commissos, pro eximia vestra pietate,

omni cura studioque excitelis ad preces Deo Optimo Maximo adfv'bendas, quo omnibus

optatissimam suam pacem largiatur. Hac sane de causa Nos, pro pastorali Xostro munere

praecipere haud omisimus, ut in universa Pontificia Nostra ditione publicae clementit-

simo misericordiarum Patri offerantur precationes. Illuslria vero Praedeccssorum J\
T
o-

str&rum cxempla sectantcs ad vestras, ac lotius Ecclcsiae preces confugcre constituimus.

Itaque hisce Lilteris a Yobis, Venerabiles Fratres, exposcimus, ut pro cgregia vestra re-

ligione publicas in vcstris 1) iocccsib us preces indicerc quam primum velitis, quibus fide-

les Yobis concredili, potentissimo Immaculatac Sanclissimae<jue Dciparae Virginis Mariae

patrocinio imploralo, divitem in misericordia Deum enixe orent et obsecrent, ut per me-

rila f'niyeniti Filii sui Domini Nostri lesu Christi aiertcns indignalionem suam a nobi$+

ft aufercns bella usque ad finem ierrae, divina tua gratia omnium mentes illustret^,
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e fondati nella fede e nella carita osseryino diligentissimanicnte i suoi san-

ti comandamenti ,
chiedano con cuore umile e contrito il perdono de' loro

peccati, e dechinando dal male e facendo il bene camminino per le yie

dell a giustizia ed abbiano ed esercitino fra se yicendeyole e continua ca-

rita, e conseguiscano cosi con Dio, con se stessi e con tutti gli uomini la

pace salutare. Non dubitiamo, Venerabili Fratelli, che Yoi, secondo la yo-

stra proyata osservanza yerso Noi e quest' Apostolica Sede, non siate per

compiere diligentissimaniente questi nostri desiderii. E perche i fedeli con

piu ardente calore e piu ampio frutto instino nclle preghiere che Voi

ordinerete, credemmo doyer aprire e largire i tesori deidoni celesti di cui

1'Altissimo ci diede la dispensazione. Percio concediamo ai fedeli 1'In-

dulgenza di trecento giorni, nella forma consueta della Chiesa, da lucrarsi

quantc yolte essi assisteranno deyotamente alle dette preghiere e le

ayranno recitate. Inoltre, durante il tempo di quelle preci, concediamo ai

fedeli 1'Indulgenza plenaria da lucrarsi soltanto una yolta al mese, in

quel giorno in cui essi ben confessati e comunicati ayranno yisitato diyo-

tamente qualche chiesa e yi ayranno pregato allo stesso line. Finalmente

nulla ci e piu grato che di servirci anche di quest' occasione per di nuovo

assicuraryi di quella speciale beneyolenza che portiamo a yoi tutti, o Ve-

nerabili Fratelli. Delia qualeyi sia anche pegno 1'Apostolica Benedizione,

che dairintimo del cuore amantissimamente compartiamo a Voi, Venera-

bili Fratelli, e a tutt'i Chierici e Laici alia vostra cura commessi.

Dato a Roma presso S. Pietro, il di 27 di Aprile dell'anno 1859
;
1'anno

decimoterzo del nostro Pontiticato.

omniumque corda christianae pads amore inflammct,atquc omnipotenli sua virtute efficiat,

ut omnes in fide et caritatc radicati ct fundali sancla Fius mandafa dil if/en tissime serrent,

ac peccatorum veniam humili contritoque corde efflagitent, ct declinantes a^malo, et fa-

denies bonum per iustitiae semitas ambulent, et mutuam inter se caritatem continuant ha-

leant, exerccant, atque ita cum Deo, cum semelipsis, et cum omnibus hominibus salutarem

pacem consequantur. Xikil dubitamus, Vencrabiles Fratrcs, quin pro perspecta vestra

ertja J\'os et ham Apostolicam Sedcm obscrtantia, hisce Xostris deciderUs ac votis quam
diligentissime obsequi studeatis. Ut autem fideles ardentlori studio ct uberiori fructu in-

stent precibus per Vos statuendis, caelestium muncrum thesauros, quorum dispensationem

Aobis tradidit Altissimus, proferre et crogare eensuiwius. Quocirca iisdcm fidclibus ter-

centum dierum Indulgentiam in forma Ecclesiae consucta concedimus tolies lucrandam,

quoties ipsi commemoratis precibus devote interfucrint, easque peregerint. Insuper, du-

rante harum precationum tcmpore, eisdem fidelibus Plenariam lartjimur Indulgentiam,

semel tantum in mense eo die consequendam , quo ipsi sacramentali confessione rite ex-

piati, sanctissimaque Eucharistia refecti aliquod lernptum religiose visitaverint, ibique

pias ad Deum preces eumdem in finem effuderint. Denique nihil Nobis gratius, quam IMC

etiam uti occasione, ut iterum testemur et confirmcmus praecipuam, qua Vos omnes, Ve-

nerabiles Fratrcs, prosequimur, benevolentiam. Cuius Xostrae in Vos sludiosissimae vo-

luntatis pignus quoqae sit Apostolica Benedictio, quam ex inlimo corde profertam Vobis

ipsis, Vcnerabiles Fratres, cunctisque Clericis Laicisque fidelibus, cuiusque vestrum fidei

traditis, peramanter impertimur.
Datum Romae apud Sanctum Petrum die 27 Aprilis Anno 1859. Pontificatus Nostri

Anno Decimotertio.
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COSE ITALIANE.

STATI PONTIFICII. 1. Visile del S. Padre 2. Fondazioni del S. Padre
- 3. Nuova Chiesa e convento dei PP. Redentoristi 4. Partenza di

Principi 5. Nuova chiesa in Rassano.

1. La mattina del 28 Aprile la Sanlila di N. S. recossi ad Ostia, dove,

dopo orato in chiesa, passo a yisitare gli scayi e poi la macchina per 1'a-

sciugamenlo delle paludi; la quale dopo che fu dal S. Padre benedetta, fii

tosto posta in azione. Da Ostia recossi S. S. alia baronia di Castel Porzia-

no; incontrata al confine dall' Eccell. Duca Pio Grazioli, barone di detto

luogo, il quale le fu scoria a cayallo tino al caslello, dove fu accolta a

grande onore e fesla da lulla la famiglia Grazioli, lielissima della corlese

visita dell'Ospile auguslo. II quale, dopo passale parecchie ore coll'ec-

cellenlissima famiglia ,
la quale ebbe auche compagna, nel palazzo del

Duca ad una sonluosa mensa, c poi ad una gila al mare, riparli verso

la sera, accompagnala dal Duca e dalla Duchcssa fino all' altro confine

della Baronia.

La slessa Sanlila Sua, il 27 dello slesso mese, recossi nella villa subur-

bana del Principe Borghese a visitarvi 1' esposizione dei tiori e della pa-

slorizia, promossa dalla benemerila societa dell'orlicollura ed agricollura.

2. II giorno due del Mese diMaggio si lenne, secondo 1'uso, il solenne

ponlificale in rilo greco, nella chiesa del Collegio greco di Roma, in onore

di S. Alanasio a cui quel lempio e dedicalo. Al qual proposilo e da sapere

come la Sanlila di N. Signore, affine di provvedere di buoni e zelanli sa-

cerdoli la provincia di Transilvania di rilo greco, islilui a sue spese, nel

Collegio greco di Roma, quallro posti in favore di quelle Diocesi, erelle

dalla slessa Sanlila Sua. E sarebbe al cerlo desiderabile che si trovassero

generosi caltolici i quali, seguendo 1'esempio del S. Padre, volessero

provvedere sempre meglio di buoni missionarii la Chiesa greca, sommi-

nislrando loro i mezzi dell' educazione nel cenlro della Chiesa, sollo gli

occhi del Yicario di Gesu Crislo e presso il fonle purissimo delle dollrine

calloliche.

3. I religiosi della Congregazione del SS. Redenlore, fondala da S. Al-

fonso de'Liguori, Irovandosi mollo rislrelli nel loro convento e chiesa di

S.Maria di Monlerone, comperarono, sono pochi anni, la villaCaserlasul-

1'Esquilino, vi fabbricarono dalle fondamenla una chiesa, e il palazzo con-

yerlirono in convcnlo. Quesla nuova chiesa, dedicala a S. Alfonso, con-

dolla ora a compimenlo e consacrala il giorno Ire di Maggio dall'Em.

Cardinale Palrizi
,
fu il giorno seguenle visitata dal S. Padre

,
che vi si
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condusse dopo venerate in S. Maria Maggiore, le reliquie di S. Pio V.

Sua Santita si compiacque di visitare anche il nuovo convento, accom-

pagnata dal Revmo P. Mauron
, Superiore generale e Rettore maggiore

della Congregazione del SS. Redentore.

4. II giorno due di Maggio partirono da Roma per Ancona il Re e la

Regina di Prussia, dopo avere, il giorno innanzi, fatta un'altra visita al S.

Padre per presentargli i loro omaggi.
Lo stesso giorno partiva per Civitavecchia, dirigendosi alia volta del-

ringhilterra, il Principe di Galles, il quale pure venne ricevuto in parti-

colare udienza di congedo da Sua Santita. S. A. reale, poche ore prima
di abbandonare Roma, recossi a visitare la Rasilica dei SS. dodici Apo-

stoli, appartenente ai RR. PP. Minori Conventuali
;
dove osservo i molti

monumenti d'arte che 1'adornano, e fra gli altri il deposito di Clemente XIV
del Canova, Famicizia piangente pure del Canova, la caduta degli angeli

ribelli dell'Odazzi, il nuovo pavimento amosaico fatto eseguire teste dal-

1' Eccell. sig. Principe Odescalchi e 1'Aquila Romana nel Portico. Accom-

pagno S. A. il R. P. Guglielmo Reavan, dei Minori Conventuali, sacer-

dote cattolico del Principato di Galles.

5. Quando Sua Santita PioNono defini il domma dell'Immacolata Con-

cezione, il popolo di Rassano, nellaTeverina, desidero d'innalzare un tem-

pio a monumento di sua devozione alia Yergine SS. E presentatane la di-

manda al proprio Yescovo, Monsig.MattiaMengacci, questi subito stabili

unagiunta che presiedesse al lavoro, e concesse la licenza di lavorare i di

di festa, ed indulgenze a chiunque prestasse la sua opera. II giorno 26 Apri-

le passato, essendo pronto gia lo scavo delle fondamenta, ed un buon nu-

mero di materiali, che la popolazione a gara aveva trasportato sul luogo,

il Yescovo pose la prima pietra del nuovo editicio; quindi fece una calda

allocuzione al Popolo ,
animandolo a proseguire nell' opera incominciata

,

poi celebro il santo sacriticio, e la cresima sul luogo destinato alia nuova

chiesa : compiendosi la funzione col trasporto dei sassi, dando eccitamen-

to al lavoro 1'esempio del Yescovo stesso e del clero.

TOSCANA 1. Partenza del Granduca da Firenze 2. Governo

provvisorio e suoi atti.

1. Da qualche tempo (dice il Monitore toscano del 28 Aprile) la To-

scana era commossa dal desiderio di allearsi col Piemonte per far la guer-
ra dell' Indipendenza d' Italia

;
e gia le piii cospicue persone del paese e

con gli scritti e con lettere particolari aveano fatto conoscere al Governo
le intenzioni comuni . Tra le quali piu cospicue persone dee senza dubbio

annoverarsi il signor Don Neri Corsini, Marchese di Laiatico, il quale,
in una sua lettera pubblicata in Firenze pei tipi di Barbera e Bianchi, e

intitolata Storia di quattro ore, narrando 1' accaduto nella mutazione del
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Goyerno, dice che, non ostante 1'agitazione del partiti e Fesaltazione del

popolo, pure duraya lo stesso silenzio e la stessa inazione nel Goyer-

no
;
la stessa sicurezza in tutti quelli che contornayano il Principe e chc

continuavano a dire ed a credere che 1'idea della nazionalita, dalla quale

tutto un popolo era compreso e commosso, non era che F effelto degli in-

trighi dipochi faziosi .

Tra questi contrarii pared del Governo c delle piu cospicue persone,

sentenzio il fatto dell'esercito
;

il quale, il Martedi 26 Aprile, quando sape-

vasi in Toscana che era spirato il lermine AeiV ultimatum austriaco al

Piemonte, e credevasi che gia fossero cominciate le ostilita
,
inalbero le

hand iere tricolor! sui forti, e fraternizzo col popolo, si che (dice il predet-

to Marchese di Laiatico) il prezioso yincolo della disciplina, se non era

del tutto infranto, era pcro grandemente indcholito . II Generate Ferrari

nondimeno che, yestito del suo unilbrme, andaya secondo il suo solito

yisitando le caserme, imperterrito proseguiya il suo cammino e non fu

insultato . II Mercoldi 27 Aprile (segue il Marchese) tutta 1' imponenza
del pericolo si era ad un tratto riyelata agli occhi del Principe e dei suoi

Ministri, per le dichiarazioni unanimi di tutli i capi di Corpo, che prote-

stayano non potersi piu contenere la truppa, senza il vessillo tricolore e la

promessa di prendere parte alia guerra dell' Indipendenza . Nel qual

frangente il Granduca chiamo a se il predetto Marchese ,
il quale prima

si porto alia legazionc sarda; donde, concordate alcune cose,ando aiPitti,

doye parlo prima col Cayalier Baldasseroni e cogli altri Ministri. I quali

dissero che il Principe era disposto a secondare le attuali tendenze del

paese, facendo piena adesione al Piemonte ed alia Francia : che promette-

ya, composte le cose, la riattiyazione della Costituzione, e in tanto pre-

garono il Marchese di adoperarsi per formare un nuoyo Ministero, perche

non ayyenissero tumulti. Ritornato il Marchese alia legazione sarda con

tali annunzii, gli amici suoi, che cola troy6 raunati, dichiararono che ci

yoleva 1' ahdicazione del Granduca Leopoido II e 1' esaltazione al trono

del Granduca Ferdinando IV suo iiglio. Ciononostante era opinione

di molti fra i Capi del movimento che la conseryazione della dinastia

fosse inconciliabile colla politica nazionale . II Marchese accetto dunque

di riferire le dure condizioni al Granduca, che intanto avea conceduta alle

truppe la bandiera tricolore.il Principe, udite le condizioni (che il Mar-

chese avea recate colla conyinzione che erano necessarie per salvare la

dinastia) ,
si ristrinse a consiglio coi Ministri e col Corpo diplomatic, e de-

lihero di partire dalla Toscana senza punto abdicare ;
e parti difatti lo

stesso giorno, accompagnato dal Corpo diplomatico iiuo alia frontiera, di-

rigendosi alia yolta di Bologna e poi di Ferrara.

2. Partito cosi il Granduca, ilMunicipio di Firenze yenuto incognizio-

ne che il Granduca aveva abbandonato il terrilorio toscano, senza ayer

emessa yeruna disposizione relatiya a chi dee rappresentarlo nella di lui
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assenza ,
nomino lo stesso giorno del 27 Aprile un Governo proyyisorio

nelle persone del Cav. Ubaldino Peruzzi
, Aw. Yincenzo Melenchini e

Magg. Alessandro Danzini. I quali, premesso pure che il Granduca e il

suo Goyerno haimo abbandonato a se stesso il paese ,
assunsero lo stes-

so giorno qucsto grave incarico di reggere proyyisoriamente la Tosca-

na per il solo tempo necessario, perche Sua Maesta il Re Yittorio Emma-
nuele proyyeda tosto

,
e durantc il tempo della guerra ,

a reggere la To-

scana in modo che essa concorra efficacemente al riscatto nazionale .

A tutta la Toscana fu notiticato il nuovo Goyerno; i cui membri, sotto

il 28 Aprile, diressero alConte di Cavour in Torino una nota in cui lo pre-

gayano di yolersi fare organo presso S. M. il Re della rispettosa loro do-

manda, che piaccia cioe alia prelodata Maesta Sua assumere la Dittatura

della Toscana, tine-he durera la guerra contro il nemico comune . Rispon-

deva a quella domanda il Cayour il 30 Aprile, dicendo che i membri che

F ayeano scritta saranno facilmente capaci delle ragioni di alta conve-

nienza politica che non permettono a S. M. di accettare la Dittatura prof-
ferta nella forma proposta . Aggiunse che S. M. accettaya il comando-

delle truppe e la protezione del Goyerno toscano, delegando a tal tine i

necessarii poteri al suo Ministro plenipotenziario Comm. Buoncompagni,
fatto cosi Commissario Straordiiiario del Re in Toscana per la guerra del-

1'Indipendenza.
Poco prima era giunto da Torino il Generale Ulloa, delegate dal Goyer-

no sardo per prendere il comando delle truppe toscane. Queste partirono

poi in qualche numero, la mattina del 29, da Firenze, accompagnate da un

ordine del giorno del Generale Ulloa che cominciava cosi : Soldati to-

scani ! Yoi non potete starveiie oziosi quando il cannone forse gia tuona

in Italia contro 1'austriaco. E come potrebbero i prodi di Curtatone non

accorrere alia chiamatadei prodi di Pastrengo, di Goito e della Cernaia?

Le truppe toscane si fermarono poi alle frontiere delle Filigare, dove, il

1." Maggio, il generate Ulloa si condusse a visitarle, e con suo ordine del

giorno annunzio che i soldati hanno gia dimostrato, con queste prime

marce, come potranno da forti spingersi e mantenersi sui campi di batta-

glia. Subito dopo quest' ordine del giorno il Monitors Toscano del 1.

Maggio annunzio che qualche voce sinistra, sparsa da malevoli sulle con-

dizioni nelle quali staya per trovarsi la truppa, e false notizie diffuse da
un individuo tra i soldati, aveano messo qualche diffidenza, che fu pre-
stissimo dissipata . Inoltre essendosi sparsa la voce (secondo che

dice il Monitore del 3 Maggio) che i volontarii, dei quali si vanno orga-
nizzando i corpi in Prato

, vengano la inviati dal Governo, non gia con

animo di mandarli, organizzati che siano, sui campi dell'onore, ma si bene

di spargerli nelle fortezze o guarnigioni, il Goyerno crede che non sareb-

be della sua dignita lo smentirla con pubbliche dichiarazioni : fa pero
noto che ei sa su chi contare e da chi guardarsi e che, forte come si sen-
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te, punira con tutto il rigore chiunque pretende opporsi al conseguimento
del santo scopo che ei si e proposto.
Ed essendo accaduto poco prima che il Commissario straordinario

sardo a Massa richiese aiuto di truppe in Toscana, perche gli Estensi mi-
nacciavano Massa c Carrara

,
il Generale delle truppe toscane ne mando

cola alcime
;
dicendo a tal proposito il Monitore Toscano che le disposi-

zioni del general comando sono prese in modo che, non solo la frontiera

dalla parte di Bologna e di Pistoia e perfettamente guardata ,
ed e prov-

yeduto efficacemente al mantenimento dell'ordine interne
;
ma si puo an-

cora disporre di una parte della forza armata in aiuto degl' Italiani delle

province finitime. Narra poi il Corriere mercantile di Genova che 1'uffi-

ziale toscano, mandate in Carrara dal Goyerno provyisorio, fu da un tale

pugnalato a tradimento. Ed il Diritto di Torino annnnzia che il ferito-

re fu (come si meritava) fucilato sulla piazza di Carrara.

Ltingo e forse impossihile ci sarehbe il solo compendiare i yarii decreti

e proyyedimenti che in questi primi giorni emano'il Goyerno provyisorio.
I principal! sono 1' incarico dato al Commissario sardo di esaminare la

proposta dell'istituzione provvisoria di una forza armata destinata a so-

stituirc la truppa al mantenimento dell'ordine
;
la notizia data al paese

che lo stato delle finanze e tale che non e necessaria al Governo nes-

suna nuova operazione per sopperire a' bisogni della guerra ;
1' incarico

dato al Marchese di Laiatico di una missione straordinaria presso le Corti

di Francia e di Sardegna ed il Quartierc Generale dell' esercito franco -

sardo
;

1' amnistia conceduta ai rei di delitti politici ;
la chiusura dei corsi

accademici di Pisa e Siena
;
la revisione decretata de' codici penali ci-

vile e militare e di procedura criminale militare
;
1'aholizione della pena di

morte
;
la dichiarazione che il Governo non ha bisogno di ricorrere alia

leva pel grande concorso de' volontarii
;

la dimissione da' loro uftizii data

a moltissimi, tra cui al General Ferrari, ed a tutti i Ministri
;

il ristabili-

mento nella chiesa di S. Croce delle tavole di bronzo, dove sono scolpiti

i nomi dei morti nella guerra del 1848
;
1'invio di Commissarii nelle pro-

vince per illuminare la pubhlica opinione; la circolarc ai Vescovi toscani

del Segretario del Governo sig. Celestino Bianchi
;
in cui si invitano a far

recitare nella S. Messa la colletta pro tempore belli; si raccomanda loro

che le dimostrazioni religiose riescano gravi, ordinate, solenni
;
e per-

cio si ammoniscono a non permettere che nessuna insolita funzione re-

ligiosa si celehri senza avere prima deliberate coll'autorita governative ;

1'aholizione del decreto che vieta alcune forme di puhhlicazioni politiche

per via della stampa; la restituzione in vigore dei duearticoli dello Statuto

fondamentale del 15 Febbraio 1848, in cui tutti i Toscani, senza distin-

zione di culto, sono fatti uguali al cospetto della legge: 1' abolizione del

decreto che abolisce le due Universita di Pisa e Siena e fonda 1' Univer-

sita toscana ecc. ecc.
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Cio quanto all' intcrno governo dclla Toscana. Quanto poi allc rela-

zioni del Governo provvisorio colle altre Potenze, egli in prima, sotto it

due di Maggio, ha circolato ai membri del corpo diplomatico gia accre-

ditato in Toscana un documento in forma di Memorandum, in cui espo-

ne all' Europa le cagioni e 1'indole del movimento. 11 Memorandum, fra

le altre cose, accenna a pubblicazioni importanti per la elevatezza delle

vedute e per il nome di chi le formava . Nonostante le quali ed altre

rappresentazioni, il Governo toscano a tutti i consigli, a tutti gli av-

visi ,
a tutte le ammonizioni rispondeva sempre con una parola sola :

Neutralita . Inoltre il Governo Granducale si comportava come se si

trovasse a fronte del senlimento anarchico e artiticiale di una fazione . II

che era falso
; giacche anche 1'esercito toscano avea dato prontissimi se-

gni di animo concorde coi cittadini. La sua disciplina era eccellente
,

la sua fedelta inattaccabile
;
ma tutto 1' operate dal Governo dovea

condurre immancabilmente all' effetto di sciogliere nella truppa i vincoli

dell' obbedienza. Cosi e difatti accaduto. Qui il Memorandum narra

cio che gia sanno i nostri lettori, e aggiunge : E da notarsi che il Prin-

cipe, prima di annunziare la sua volonta (di partire) ,
era lungamente ri-

masto stretto a colloquio col Ministro d'Austria .

11 30 Aprile poi il Governo provvisorio annunzio che i rappresentanti
delle Potenze estere

,
tranne quello d

5

Austria, continuano a tenere sopra
le loro abitazioni le respettive armi

; e, oltre la legazione di Sardegna ,

anche quelle di Francia e d' Inghilterra hanno aperto col Governo prov-
visorio relazioni officiose.

DUCATO DI PARMA. 1. Partenza della Duchessa 2. Governo provviso-
rio 3. Partenza del Governo provvisorio 4. Ritorno della Du-

chessa.

1 . Alquanto diversamente che non in Toscana procedettero le cose nel

Ducato di Parma. Dove, scoppiata appena la guerra, la Duchessa mani-

festo in prima al suo popolo, col seguente documento, dato sotto il 1.*

di Maggio, i motivi della sua temporanea partenza dalla capitale. Noi

Luisa ecc. Poiche gli umani desiderii delle grandi Potenze non sono riu-

sciti ancora alia riunione di un Congresso europeo, nel quale sia studiato

di appianare, con ragionevoli concession! e saggie provvidenze, le diffi-

colta insorte; e intanto, in si grande prossimita ai reali nostri dominii, si

e accesa la guerra ,
i doveri di madre c' impongono di porre in sicuro

dalle cventualita di essa i nostri amatissimi figli. Abbiamo percio dovuto

prendere la determinazione di allontanarci per tal tine dallo Stato tempo-

rariamente; costituendo, siccome costituiamo, in Commissione di governo
i nostri Ministri

, affinche durante la nostra assenza reggano e ammini-

nistrino lo Stato in nome del Duca Roberto I
,
e con tutti i nostri poteri ,
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secondo le leggi e le forme gia stabilite, ed attencndosi in bisogno alle

istruzioni special! che abbiamo date ad essi per istraordinane circostan-

ze. Nella confidenza di riprendere tra breve personalmente Fesercizio

della nostra reggenza , esprimiamo caldi e sinceri voti perche sia pre-
seryato da calamita questo diletto paese, e prevalgano negli animi la

mitezza dei sentimenti e i consigli della ragione .

2 . Ma lo stesso giorno accadeva in Parma non sappiamo bene qual mo-

vimento, di cui non troviamo nei fogli piii ampio ragguaglio di quello che

ce ne da YOpinions di Torino, che, nel suo N. dei 4 Maggio, il giorno

primo corrente, dice, la popolazione di Parma si raduno in numero con-

sidereyole, domaudando di yolersi unire al Piemonte. La Duchessa, anzi-

che aderire al yoto della popolazione, se ne fnggi, costituendo una reg-

genza composta de'suoi Ministri. La popolazione non ha accettata la

reggenza, e dichiaro yolersi unire al Piemonte immediatamente .

Conseguenza di questa dichiarazione popolare fu il seguente ayyiso :

I sottoscritti membri del comitato nazionale di Parma, riconosciuto

il volere generale della popolazione ,
e il conforme sentimento delle

truppe , hanno oggi assunto il governo della citta e delle proyincie di

Parma, a nome di S. M. il Re Yittorio Emanuele
;
solo pero tcmporanea-

mente e lino a che un Commissario Regio yenga a pigliare il reggimento
del paese. Parma, 1. Maggio 1859.

Questa dichiarazione e stata fatta in doppio originale, e sara inserita

nella Raccolta generale delle leggi.

Firmati: Riva Salvatore, Armelonghi Leonzio
,
aw. Giorgio Maini,

A. Garbarini .

Contro la quale dichiarazione del Comitato nazionale cosi protestarono

i membri della Commissione di Goyerno lasciata dalla Duchessa reggente.
<( Colla dichiarazione che ci si presenta dai sigg. avvocato Leonzio Arme-

longhi , professore dottor Salvatore Riva, avvocato Giorgio Maini ,
ed

ingegnere dottor Angelo Garbarini
,

essendosi verilicato il caso di forza

prevalente, preveduto nelle istruzioni lasciateci oggi stesso da Sua Altez-

za Reale, Luisa Maria di Borbone, reggente gli Stati Parmensi pel duca

Roberto I
,
ed atteso il pericolo di minacciati imminenti disordini, Noi

sottoscritti, component] la Commissione di governo creata dalla prevene-
rata Altezza Sua Reale, ccssiamo dall' esercizio del ricevuto incarico

,

esprimendo pero in conformita di esse istruzioni, l.cheprotestiamo per
la conservazione del dominio e dei diritti dei tigli di Sua Altezza Reale

medesima sugli Stati Parmensi
;
2. che raccomandiamo con tutto calore,

anche secondo i vivi desiderii di Sua Altezza Reale , quanto valer possa

piu efficacemente al mantenimento dell' ordine ,
della sicurezza

,
e della

quiete della capitale e di tutto lo Stato
;

3. che raccomandiamo altresi

gl'interessi delle truppe parmensi, anche prosciogliendole dal giuramento,
in modo che non restino senza congrua destinazione o provvedimento.
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Parma, il primo maggio milleottocentocinquantanove, alle ore nove pome-
ridiane. (Fatto in doppio original e) .

((Firmati : E. Salati, G. Pallavicino, A. Lombardini
,
G. Cattani.

Visto e ricevuto

Firmati: Riva Salvatore, Armelonghi Leonzio, Maini Giorgio, A. Gar-

barini.

Fu qiiindi pubblicata in tutto il Ducato la seguente Notificazionc, data

sotto il due di Maggio: La Rivoluzione pacifica di ieri, operata con mi-

rabile concordia da tutte le classi sociali, ha condotto i sottoscritti, mem-
bri del Comitato nazionale di questa citta, a costituirsi in Giunta provviso-
ria di Governo per gli Stati parmensi in nome di S. M. il Re di Sarde-

gna Vittorio Emanuele II. La Commissione governativa, nominata prima
di partire dalla Duchessa Reggente, cedendo alle solenni manifestazioni

del voto pubblico, ha rassegnato i suoi poteri. Qnesto stato di cose e af-

fatto temporaneo e durera iino a che tra breve im commissario di Sua

Maesta sarda Terra a pigliare il reggimento del paese. Opportune comu-

nicazioni sono gia state fatte al Governo del Re. Intanto si mantenga sal-

do piu che mai queH'ordine perfettoche ha regnato tin qui, e per il quale
soltanto si possono volgere gli sguardi a ima meta sola

,
ad accrescere

cioe le forze della Nazione per concorrcre piu efficacemente alia guerra
dell' Indipendenza Italiana.

Riva Salvatore, Armelonghi Leonzio, Maini Giorgio, A. Garbarini.

3. Seguirono tale Notificazione alcuni decreti di nomine ad impieghi
e di istituzione di Guardia nazionale, tutti dati sotto il due Maggio, per-
ehe il giorno seguente la truppa (che era stata compresa nella dichia-

razione del Comitato nazionale di Parma colle parole : Riconosciuto il

conforme sentimento delle tnippe] mando alia Giunta provvisoria la s-^-

guente intimazione: La truppa fedele a' suoi giuramenti chiedc c vuole

che scompaia ogni insegna rivoluzionaria e che sia all'istante riconosciuto

il Governo di S. A. R. la Duchessa Reggente pel figlio Roberto I. Non

conseguendo cntro il terminc di un' ora una risposta conforme a qucsto
desiderio della truppa, ed un eseguimenio immediato, la truppa pren-
dera disposizioni efficaci per conseguirlo.

Sottoscritto CESARE DA-Yico Colonnello Comandantcle RR. Truppe.
Ricevuta quest' intimazione, la Giunta provvisoria si e immediatamen-

te disciolta
;
e Ja Commissione di Governo ha promulgato la notiticazio-

ne che segue :

I sottoscritti che, nella sera del di 1. Maggio corrente, cedendo alia

ibrza prevalente, dovettero cessare dagl' incaricbi di Commissione di Go-

ycrno, loro affidati da S. A. R. 1'Augusta Reggente con atto di quello
stesso giorno, informati ora come, per intimazione delle Reali Truppe,
protestantisi fcrme nell' ubbidienza al Reale Governo, la Giunta provvi-
soria ch' erasi eretta abbia rinunciato ad ogni esercizio di potere ;

e chia-
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mati dalle pressanti istanze delle Autorita costituite
,

dalla dclibcrazione

unanime del Municipio, da gran numero di altri Notahili della citta, e per

piu special modo dalle fedeli Milizie, dichiarano alia huona popolazione
di Parma, alle Tnippe Reali ed a tutto lo Stato, che riprendono 1'eserci-

zio dei loro poteri per usarne alia conservazione della quiete e sicurezza

pubblica, ed al reggimento del Paese in nome di S. A. R. il Duca Ro-

berto I. Parma 5 Maggio 1859. E. SALATI, G. PALLAVICINO, A. LOMBAR-

DINI. Promulgata in Parma, il giorno 3 Maggio 1859.

II Corriere Mercantile di Geneva poi, narrando la caduta del Governo

provvisorio, la spiega cosi : La nuova Giunta di Goyerno e caduta dopo
sole 36 ore di esistenza in seguito di una riyolta militare dei soldati verso

gli uffiziali . E poco dopo aggiunge: Si crede generalmente che diyersi

uffiziali abbiano nascostamente agito per far nascere la reazione .

4. II giorno quattro di Maggio ritorno in Parma la Duchessa reggen-
te : il cui ritorno e cosi narrato dalla Gazzetta di Parma dei 5 Maggio.

leri sera, yerso le ore dieci, S. A. R. 1' Augusta Duchessa Reggen-

te, aderendo al yoto unanimemente espresso da tutte le rappresentan-
ze civili e militari

,
ha fatto ritorno in questa Capitale, doye e stata

accolta con yera esultanza da questa buona popolazione, la quale, gia

da parecchie ore ingombrando la piazza del R. Palazzo e le contrade

che ad esso conducono
,
con viva impazienza 1' aspettava. La preve-

nerata A. S. R., prccorrendo il desiderio ardentissimo delle RR. Trup-

pe, prima di entrare nella Sua Residenza, recayasi alia R. Cittadella

dove veniva accolta dalle piu entusiastiche ed affettuose dimostrazio-

ni delle sue milizie. L' Augusta Signora, discesa di cocchio, ebbe la

soddisfazione di passare frammezzo alle file di tutti i corpi , permet-
tendo di continue ai piii vicini Ufficiali e soldati che le baciasscro la

mano. D' un tratto yenne illuminate 1'altare della Cappella ,
dove le

milizie 1' accompagnarono , affinche, in mezzo a loro, pregasse e rin-

graziasse la Divina Ronta
,
che la riconduce\a felicemente nei suoi

Stati. Al partire della Cittadella, 1'Augusta Signora non pote impedt-

re che le Milizie ne traessero esultanti il cocchio sino alia piu pros-

sima contrada della citta. Condottasi alia sua Residenza, trovo, sen-

za che ne fosse preceduto invito, ai piedi dello scalone, ad osscquiar-

la
,

i ministri di Stato
,
cariche di Corte, monsig. Yescovo ,

autorita

costituite ed altri notabili cittadini, sebbene non investiti di uflizii pub-

blici. Non e possibile il dire quanto S. A. R. si dimostrasse profon-

damente commossa a queste sincere e spontanec dimostrazioni di ri-

verenza, di affetto e di deyozione. Chiunque nc fu testimonio dira che

queste parole ,
ben lungi dall' esagerare i fatti

, appena ragguagliano

il vero .

II giorno cinque poi fu pubblicato in Parma il seguente Proclama.

I disordini del di primo di questo mese sebbene avvenuti contro

la volonta deH'immenso numero di cittadini fedeli, le cui ottime inten-
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zioni peri) difficilmente si esprimono fuori delle private loro pareti, non

giustificurono che troppo le mie prcvidenze matcrne a tutela clella sicu-

rezza degli amati miei iigli. Ma i sentimcnti di ledelta manifestatasi nelle

RR. truppe, rimovendo tosto 1' autorita illegittima che s'era intrusa, ri-

chiamando al potere la mia Commissione di goyerno col suffragio unani-

me delle autorita costituite, del municipio e dcgli altri piu notabili del pae-

se, ed esprimendo ardentemente il yoto del mio ritorno, io mi sono tosta-

mente ricondotta in mezzo di yoi per riprendere 1' esercizio della reg-

genza. E qui mi fermo, coraggiosa e fidente nella lealta delle truppe e

della popolazione, in queirattitudiiie di aspettatiya che e per noi di asso-

luta necessiJiJPoiche, mentre mi e permessa dal vero spirito dei trattati,

debb'essere la miglior salyaguardia del paese; non potendo 1'alta giusti-

zia e civilta delle Potenze helligeranti offendere chi non offende e compie
intanto il proprio doyere, mantenendo 1'ordine, sino a quelle risoluzioni,

con cui la sapienza dell' Europa sapra ricondurre e stabilire in modo per-

manentela pace. Dalla Reale nostra residenza di Parma, il 5 maggio 1859.

Luisa Reggente
Da parte di S. A.R. II segretario iutimo di gabinetto G. Pallavicino.

E superfluo I'aggiungere che, con decreto del 4 Maggio, la Commissione

di Governo dichiaro nulli e come non ayvenuti gli atti della Giunta

proyyisoria, costituitasi di proprio moto la sera del 1* Maggio, e disciol-

tasi alle ore otto del giorno tre .

BUCATO DI MODENA. 1. Avvenimenti in Massa e Carrara 4
2. Austriaci in

Modena - 3. Partenza deflaDuchessa 4. Dichiarazione di guerra del

Governo sardo all
1

estense.

1. Seguendo lo stile, che adoperammo iinora in questa cronaca, di la-

sciar parlare i documenti ufficiali dei yarii Governi; dopo narrati gli awe-
uimenti di Toscana, doye il moyimento fu compiuto, e di Parma, dove

duro trentasei ore, yeniamo ora a quelli del Dncato di Modena. Per la

situazione topogratica del territorio di Massa, Carrara e Montignoso (dis-

se il foglio aggiunto al N. 1834 del Messaggere di Modena) S. A. R.

1' augusto nostro Sovrano, in yista delle attuali difficili circostanze, ri-

conosceya da qualche tempo la necessita di una delerminazione che ri-

pugnaya bensi al suo cuore
,
ma che al fine

, per evitar mali maggiori ,

si trovo in obbligo di prendere. Ognuno conosce come da lungo tempo
il partito rivoluzionario

, apertamente sostenuto dal Governo piemon-
tese, nsasse d'ogni mezzo per sednrre le popolazioni di qne' paesi che

sono nell' immediato suo contatto ; come si promovesse nn' emigrazione
Serie IV, vol. IL 32 46 Maggio 1859
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notevole di sudditi e fbmentasse anchc Ic diserzioni di soldati estensi;

come tollerasse, per non dire di piu, 1' agglomerazione loro c di molti

altri malviventi sul continante suo territorio, e come da essi si faces-

sero ripetuti tentatiyi oude iuvadere il Dueato. Proluiigandosi un tal

anormale stato di cose, le poche truppe die troyayansi cola di guar-

nigione, a fronte della loro ahnegazione, non ayrebbero potato reggere
ad un seryigio, diretto piu a prevenirc che a reprimere i disordini.

Ora gli ayyenimenti che rapidamente si succedono nei paesi limitroti,

la minaccia di guerra sul Ticino
,

1' entrata delle truppe franccsi sul

territorio sardo
,

la possibilita che da un momento all' altro ayyengano
sbarchi di truppe, o s'ayanzino Gorpi franchi organizzati, i quali ayreb-

bero resa assai difficile la ritirata di quelle fedeli truppe, dopo aver

adempiuto lino all' ultimo al loro dovere, o potuto esporle a sagrifizii

che sarebbero tornati inutili agli stessi sudditi ben affezionati: tutte

queste imperiose circostanze ed eventualita haimo indotto FA. S. R.

a decretare il concentramento delle truppe suddctte su Fiyizzano, dove

e stata anche trasportata la sede del Govcrno provinciale. S. A. R.

nomino in pari tempo il sig. Conte Ferdinando Monzoni, suo Ciamber-

lano e Comandante la Guardia Nobile d' Onore di Carrara, a Commis-

sario straordinario pei tre Comuni di Massa ,
Carrara e Montignoso r

con facolta di provvedere ,
in tutti i possibili e piu acconci modi

,
al

mantenimento del buon ordine neimedesimi.

Se poi da tali disposizioni, imposte da una troppo triste necessita r

dovessero i facinorosi del paese od estcri prender motiyo per portarsi

ad atti illegal! contro 1'Estensc Sovranita, od a yiolenze contro le per-

sone ad essa devote, tutta la responsabilita cadra sopra i medesimi.

I sudditi poi ben affetti non minorino la loro fiducia nclla Provviden-

za; la quale, oye anche ne riseryi a difficili prove, addurra in Hue,

ne siamo convinti, il trionfo della causa della legittimita e dell' ordine.

I timori del Governo estense non furono che troppo fondati
; giac-

che la mattina del 29 ultimo scorso Aprile (siccome narra il num.

1836 dello stesso Messaggere) le truppe estensi
,
ritiratesi da Massa a

Carrara, si conccntravano a Fivizzaiio. Supponeudosi forse che csse

proseguissero il loro moyimento retrograde ,
una banda di circa 100

persone venute dal Sardo, e in buona parte rivestite delle divise di

Guardia nazionale, furono sul meriggio a Fosdinovo e vi feccro cantare

un Tedeum. Cio indusse il Comandante delle Truppe suddette a spin-

gere sino cola i propri ayamposti, ed a coprire di nuovo cogli ordi-

nari piccoli distaccamenti la Proyincia di Lunigiana ;
il cho ycniya ese-

guito senza inconvenienti.

Giungcvano frattanto al comando soprindicato le segueirti notizie.

Non ayer potuto il Contc Monzoni, Commissario straordinario cstens(
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prestarsi agl' incombenti aflidatigli da S. A. R.
; perche il 28, cioe il

giorno stesso in cui le truppe operavano il loro concentramento
,

in

Massa un Avvocato Giusti, ed in Carrara un Brizzolari, qualificando-

si per Commissari piemontesi , assumevano il Governo del paese ed

emettevano pubbliche disposizioni in nome di S. M. Sarda; e perche
ad appoggiarli ed a giustificare la loro qualifica, un distaccamento di

Carabinieri sardi era gia sopravyenuto nelle suddette due citta a di-

sposizione dei Commissari medesimi.

Premessi tali fatti, noi soggiungeremo i seguenti. La riyoluzione

toscana da una parte, dall'altro lo stato di permanente minaccia, in cui

il Piemonte si era costituito verso di noi, e non mai alcima interna sol-

levazione , obbligavano a ritirare le poche truppe estcnsi dalle trc Co-

munita che si trovano interposte ai duecitati pacsi. Yi si nominava pe-

ro uuo straordinario Rappresentante ,
e vi si lasciava nella milizia di

riserva quanto occorreya per mantenervi 1' ordine legittimo e la pub-
blica tranquillita. Nessuna offesa fu inferita dal Governo estense al Go-

verno sardo, nessun suo giusto reclamo rimase senza la dcbita soddis-

fazione: le provocazioni che partivano dal limitrofo territorio piemon-
tese non ne motivarono alcuna per parte nostra : le cose in somma era-

no e sono a tale che, sebbene si venisse cercando prctesto a rottura,

non si rinvenne
;
ed oggi stesso un Ministro sardo e tuttavia accreditato

presso questa R. Corte.

Ora dal complesso di quest! fatti, che noi abbiamo narrati nella loro

semplicita, che cosa ne dovranno dedurre quci lettori, presso cui non e

spento il discernimento del giusto e deiringiusto? Che, durante uno

stato di apparente amicizia, il Governo sardo ha slealmente consum-

mata, sopra Massa, Carrara e Montignoso, una usurpazione che esso

aveva da lunga mano predisposta. E che. cosa ne dovra dedurre il Go-

verno estense? Che se il Piemonte non disconfessa i fatti dei Com-
missari Giusti e Brizzolari, che agiscono in di lui nome, e non richia-

ma la forza propria che li appoggia; la R. A. del Duca nostro Sovra-

no si trovera obbligata a protestare contro tali atti di usurpazione af-

fatto contrarii a qualsivoglia principio di diritto pubblico ed internazio-

nale, a non riconoscere ed anzi a dichiararne illegittime tutte le con-

seguenze, ed a riserbarsi di far valere opportunamente presso le Cor-

ti amiche le proteste stesse. non che i proprii conculcati diritti.

II foglio poi aggiunto al N. 1837 dello stesso foglio ufficiale estense

aggiunge alle date notizie le seguenti. Agli atti illegali commessi nel-

1'Oltreappenniuo, e che furono segnalati nei precedenti numeri di questo

Foglio, si aggiunge un altro tentativo d'invasione armata mano per par-
te di ribelli in ispede carraresi misti a sudditi sardi. Nella notte dal 29
al 30 Aprile il Comandante 1'avamposto di Fosdinovo, avendo verificata
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essersi un' orda di piu centinaia di tale geniaglia, avanzata pci monti

oltrc Fosdiriovo coll'intenzione di internarsi nella Lunigiana, aveva sti-

mato opportune di ripiegarsi sull' altro posto collocato a Ceserano. II

Comandante a Fivizzano, avutane notizia, si raise immediatamente in

marcia con due Compagnie di Cacciatori nostri, I'll* e 12* del Reggimcn-
to, e due pezzi d'Artiglieria, nonche un distaccamento di Milizia di Riser-

ya. Giunto che fu a Ceserano, scorse nelle alture sulla sinistra del Bar-

dine i briganti stesi in tiragliatori. Al suo ayanzarsi, vedendosi minacciati

nel fianco da un riparto di Cacciatori, si ritirarono sino oltre Tcndola OYC

incominciarono il fuoco, ma a troppa distanza per nuocere ai nostri. Que-
sti s'ayanzarono senza tirare

, aspettando a farlo quando fossero giimti a

giusta portata, ma allora I'inimico ahbandonaya il terreno. Inscguiti da

una ayanguardia di una sola mezza compagnia sino alia Spolvcrina, qui-

yi si sbandarono precipitandosi nei burroni che soyrastanno ad Ortonoyo

e Nicola, ambidtie yillaggi sardi. Essi lasciarono alcuni morti e feriti

sul terreno, i nostri non ebbero perdite. I soldati estensi erano aniinati

del migliore spirito, c salirono rapidamente quelle erte montagne emet-

tendo dei yiva ripetuti al Soyrano. Sull' imbrunire cesso 1'inseguinicnto;

il Comandante Tenente Colonnello Cavaliere Casoni occupo Castclpoggio

per alcune ore, c sul fare del giorno del 1 maggio riprese colla sua pic-

cola colonna la via di Fivizzano, oye rientro dopo ayer percorso in 16 ore

oltre 30 miglia di aspra montagna.
Al suo passaggio dayanti Fosdinovo, i 200 briganti, che ayeyano oc-

cupato quel castello dopoche il picchetto ayanzato se ne era ritirato, fug-

girono, senza tirare un sol colpo, precipitosamente yerso Sarzana, dove

sparsero un allarme generale. Questo piccolo fatto proyera sempre piu e

la codarda pertidia negli uni e la fedelta congiunta ad ardore militare

nelle truppe estensi, nonostante le incessanti seduzioni impiegate per

farle mancare al loro doyere.

2. Non c poi marayiglia che il Goycrno estense abbia presa la determi-

nazione,che fu pubblicata nel N. 1837 del Messaggere diModena, nei ter-

mini seguenti: La guerra dichiaratasi in Italia, 1'ingresso nella mcdcsiraa

di un esercito francese chiamatoyi dal Re di Sardegna, le conseguenti

rivoluzioni accadute in Firenze ed in Parma, e 1'ostile intrusione nel Du-

cato di Massa e Carrara di Commissarii , agenti a nome del Governo

sardo
,
non che di truppe ribelli toscane e di forze sarde

;
costituiyana

per questi Dominii una condizione anormale che rcndcva indicate alcune

eccezionali proyvidenze. Le fedeli truppe estensi ,
dovendo rinforzare le

guernigioni ordinarie e fornirne di nuoye, offriyano un esempio di co-

stante abnegazione e di yolonterosa attivita affatto degno di imitazione.

La R. A. pero del Duca nostro Signore yedeya nel complesso delle pro-

messe antecedenze un sufficiente motiyo per chiedere un qualchc rin-
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forzo austriaco in questa capitale, la quale per Ic circostanze suddette

trovavasi presidiata assai meno che nei tempi della piu profonda pace.

Pcrcio pochi giorni sono entraya in Modena un Battaglione dell'I. R. Reg-

gimento fanti Conte Gyulai, ed era incontrato fuori della porta della citta

da S. A. R. seguita dallo Stato Maggiore delle sue Truppe qui di guer-

nigione. La tranquillita saputa mantenerc in questi Stati dall' animatrice

presenza e dalle cure indefesse del nostro benamato Sovrano e 1'attitudi-

ne dei limitrofi territorii non richiedeva per ora maggiori soccorsi.

3. Finalmente il num. 1836 del Messagyere riferiya la partenza per
Mantoya della Duchessa di Modena e la dichiarazione del Duca di rima-

nere nei suoi Stati, nei termini seguenti: Sabato 30 Aprile alle ore

10 7, ant. partiya alia yolta di Mantoya S. A. R., 1'Augusta nostra So-

yrana gia ben ristabilita in salute, e giungeva cola felicemente alle ore

6 e 7, pom. Questa partenza, ayyenuta nelle attuali grayi circostanze

politiche, riusci dolorosa a quanti conservano un resto di sentimenti

leali e che hanno cuore e coscienza. Numerosa era la popolazione ed

in attitudine rispettosa e generalmente dolente: essa riempiya il cor-

tile del Palazzo Ducale e la piazza. S. A. R. 1'accompagno sino a qual-
che miglio dalla citta, oye prese congedo dalla amatissima Consorte

per rientrare poco dopo in Modena; oye ora piu che mai si crede in

doyere di rimanere a tutela dei buoni, e per eyitare, o ritardare al-

meno, al Suo Stato i mali che i perturbatori interni od esterni yi vo-

lessero far nascere per ricondurre su queste tranquille Provincie la ri-

yoluzione ed i flagelli che immancheyolmente la accompagnano.
La Gazzetta piemontese poi dell'otto Maggio conteneya il seguente ar-

ticolo. Nei terzo bollettino ufficiale della Guerra fu gia dichiarato come
11 Governo del Re si consideri in istato di guerra col Duca di Modena.
II Governo estense, persistendo nei mantenere stipulazioni, le quali sono

una yera alienazione di sovranita a beneficio dell' Austria, e concedendo
il passaggio sul suo territorio a truppe austriache, Ic quali possono assa-

lire i Regii stati, fa atti di inimicizia palese yerso il Goyerno del Re : il

cui contegno percio yerso il Goyerno modenese non puo non essere che

quello dell'ostilita.

UK DOCUMEMO.

A proposito dei fatti narrati finora, alcuni giornali sardi pubblicano r

tradotto in italiano, il seguente documento, dato alia luce in francese dalla

gazzetta di Liegi.

SOCIETA NAZIONALE IiALiANA. Indipendcnza. Unione. ISTRUZIONI SE-

CRETE.

La presidenza crede di suo doyere, nello stato attuale delle cose in.

Italia, di comunicare le istruzioni segrete seguenti :
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1 . Appena corainciatc le ostilita tra il Piemonte e 1'Austria, voi in-

sorgerete al grido di : Viva I' Italia ! Viva Vittorio Emmanuele ! Fuori

gli Austriad !

2. Se F insurrezione e impossibile nella yostra citta, i giovani in

istato di portare le armi ne usciranno fuori, e si raduneranno nella citta

piu yicina in cui I'msurrezione sia gia riuscita, o almeno si abbiano spe-
ranze che riesca. Fra le citta yicine, yoi sceglierete la piu yicina al

Piemonte, ove doyranno concentrarsi tutte le forze italiane.

3. Farete tutti gli sforzi possibili per vincere e disorganizzare Far-

mata austriaca, intercettando le comunicazioni, rompendo i ponti, bru-

ciando i depositi di yestimenti, di viveri, di foraggi, tenendo in ostag-

gio i grandi personaggi che sono al seryizio del nemico e le loro famiglie.

4. Non tirerete mai pei primi sui soldati italiani ed ungheresi ;
ma

inyece metterete tutto in opera per ridurli a seguire le nostre bandiere, e

accoglierete come fratelli coloro che si arrenderanno alle yostre esor-

tazioni.

5. Le truppe regolari, che abbraccieranno la causa nazionale, saranno

immediatamente inyiate in Piemonte.

6. Doye 1'insurrezione avra trionfato, 1'uomo che godra piu la stima

e la confidenza del pubblico ,
assumera il comando militare e ciyile col

titolo di Commissario proyyisorio pel Re Yittorio Emmanuele;e lo con-

servera fino all' arrive del Commissario inviato dal goyerno piemontese.
7. II Commissario proyyisorio abolira le imposte, che potessero esi-

stere sul pane, sul grano ecc.
,
e in generale tutte le tasse che non esi-

stono negli Stati sardi.

8. Fara una leva per via di reclutamento dei giovani dai 18 ai 20

anni in ragione di 10 per ogni migliaio di anime, e ricevera come volon-

tarii gli uomini dai 20 a 35 anni che vorranno prender le armi per 1'indi-

pendenza nazionale
;
inviera immediatamente in Piemonte i coscritti e i

yolontarii.

. 9. Nominera un consiglio di guerra per giudicare e punire in venti-

(juattr'ore tutti gli attentati contro la causa nazionale e contro la yita o

la proprieta dei cittadini pacifici.Non ayraalcun riguardo alFordinc, alia

classe
;
ma nessuno non potra esser condannato dal consiglio di guerra

per fatti politici anterior! all' insurrezione.

10. Proibira la fondazione dei circoli e dei giornali politici; mapub-
blichcra un bollettino ufficiale dei fatti, che gTimportera di far conoscere

al pubblico.

11. Dimettera dalle loro funzioni tutti gTimpiegati e magistral!, op-

posti al nuovo ordine di cose; procedendo in cio con molto mistero e pru-

dcnza, e semprc per via provvisoria.

12. Manteirala piii scvcra c incsorabile disciplina. nella milizia, ap-

plicando a chiunque le disposizioni militari del tempo di gaerra. Sara
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inesorabile pci disertori, e dara ordini scveri a qucsto riguardo a tutti i

subordinati.

13. Inyiera al re Yittorio Emanuclc uno stato preciso delle armi
,

delle munizioni e del fondi che si trovcranno nelle citta o provincie ed

aspettera i suoi ordini a questo riguardo.

14. In caso di bisogno, fara delle requisizioni di danaro, di cavalli,

di carri, di navigli ecc., lasciandone sempre la riceyuta corrispondente ;

ma punira colle pene piu forti chiunqne tentera di fare simili requisizioni

senza necessita eyidente e senza un espresso contralto.

15. Fino a die non si verifichi il caso preyisto nel primo articolo di

questa instruzione ,
yoi farete uso di tutti i mezzi che sono in yostro po-

tere per manifestare 1'avyersione che proya 1'Italia contro la dominazione

austriaca e i goyerni infeudati all' Austria
,

nello stesso tempo che il suo

amore dell'indipendenza e la sua fiducia nella Casa di Savoia e il Goyer-

no piemontese ;
ma farete quanto e in yoi per evitare contlitti e movi-

menti intempestiyi eisolati. Torino 1 marzo 1859.

Pel prcsidente : // vicepresidente GARIBALDI.

// segretario LA FARINA.

Sanno i nostri lettori che, dei due sottoscritti al citato documento, il

Garibaldi e oraGenerale nell'esercito sardo, e del La Farina disse \ Espe-
ro essere stato nominato segretario del Ministro Cayour.

STATI SARDI (Nostra corrispondenza). 1. Stato di guerra coll' Austria 2.

Legge sopra la stampa 3. Coinmissarii straordinarii 4. Decreti va-

rii 5. Cominciamento delle ostilita.

1. La Gazzetta Piemontese, dopo di ayere pubblicato, il 28 di Aprile,
1' ultimatum austriaco e la risposta sarda '

, dichiaraya che in seguito

allo scam bio di questi dispacci, il Goyerno del Re non puo non conside-

rarsi in istato di guerra coll'lmpero d'Austria; eppero fin dal 28 e entrata

in yigore la legge che conferisce a sua M. il Re i pieni poteri.

2. Di questa legge y'ho scritto nella mia precedente corrispondenza. II

Ministero, preyalendosi delle straordinarie iacolta, pubblico un dccreto

sopra la stampa, colla data del 28 di Aprile; il qualeyieta durante la guerra

\ II sun to di questi document!
,
siccome pure il sunto od il testo dcgli altri relativi al co-

minciamento dell' ostilita non meno che altri fatti recenti non accennati nella <;orrispondenza ?

sono da noi riferiti nella rubrica seguente. (Nota dei compilatori) .
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1. la pubblicazione di notizie, relazioni o polcmichc che in qualunque mo-

do si riferiscano agli eserciti o all'andamento della guerra; 2.
e

llgridare o

afliggerc stampe di qualsivoglia genere in qualunque luogo pubblico ;

3.* con istampe, scritti e discorsi, tenuti in luoghi aperti al pubblico, ccci-

tare Ic passioni e la diiFidcnza tra i varii ordini social!, seminare la discor-

dia o turbarc la pubblica tranquillita. Le pene contro coloro che trasgre-

dissero qucsti decreli sono il carcere da sei giorni ad im anno, e una multa

da L. 100 aL. 1000.

3. Un altro decreto, sotto la data del 25 di Aprile, istitui, temporaria-
mente, Commissarii straordinarii; le cni attribuzioni saranno tracciate con

istruzioni deliberate dal Consiglio dei Ministri. Questi commissarii dipen-
dono dal Comandante capo dell' escrcito c dal Ministero dell' interno.

Venne assegnata a questi Commissarii la somma di L. 50, 000 per soppe-
rire alle spese relative. Al Decreto tennero dietro immcdiatamente le no-

mine di tre Commissarii straordinarii: per le divisioni di Geneva e Sa-

voia, escluse le provincie di Novi ed Acqui, ilConte Gustavo Ponza di S.

Martino; per le Divisioni di Novara e Vercelli, esclusa la Provincia di Ca-

sale, 1'Avv. Sebastiano Tecchio; per la divisione d'Alessandria ele pro-
vince di Novi, Acqui e Casale, 1'Avv. Giacomo Plezza. Questi signori

Commissarii partirono subito pei loro posti ;
il Teccbio poi fu costretto

a ritirarsi ben presto, stantc roccupazione di Vercelli, di cui vi parlero

piu innanzi.

4. Ora continuando a narrarvi gli altri provvedimenti straordinarii

presi in questi momenti
,
notero cbe nn decreto del 24 di Aprile ordi-

no che fossero chiusi i corsi degli studii delle Regie Universita di terra-

ferma, e delle scuole imiversitaric secondarie che ne dipendono. Un
altro decreto del 27 di Aprile chiamo inilleducento cinquanta inscritti

marittimi a prestare il scrvizio di supplemento nella regia marina. Un

terzo decreto del 28 Aprile proibi ogni diritto o tassa sulle provvisio-

ni d' ogni genere che si facciano in servigio delle truppe alleate. Un

quarto decreto del 28 di Aprile concesse piena amnistia a tutti co-

loro che erano stati condannati a pene criminali, correzionali o di polizia

con sentenze pronunciate in contraddittorio od altrimenti, divenute irrevo-

cabili per rcati politic! e per reati di stampa. Finalmente un quinto de-

creto provvide ai gravi bisogni della linanza; ordinando in primo luogo

che la Banca nazionale sia sciolta dall' obbligo del pagamento in con-

tanti ed a vista de'suoi biglictti ; obbligando i privati ad accettare questi

biglietti come danaro sonante, non ostante qualunque contraria disposi-

zione di legge o di contralto; e finalmentc licenziando la stessa Banca

nazionale ad emettere biglietti da venti lire sino alia somma di sei mi-

lioni; col patto cbe essa si obblighi di dare a mutuo al pubblico erario la

sornma di trenta milioni di lire. II 30 di Aprile il Parlamento venne con-
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vocato e prorogate a tempo indefinite. Questo decreto di proroga e sotto-

scritto da S. A.Eugenio principe di Carignano,il quale, fin dal 26 Aprile,

venne nominato Luogotenente generate di S. M. ne' Regii Stati, durante

1' assenzadelRe dalla Capitale. II giorno 27 la Maesta del Re, coi suoi Mi-

nistri e i poteridelloStato, si rcconella chiesa metropolitana di S. Giovan-

ni per pregare il Signorc delle battaglie, pcrche benedica le nostrearmi.

5. L'esercito austriaco non passo il Ticino che la sera del 29 Aprile; ed

10 quive ne segnero, giorno per giorno, le mosse secondoil bollettino uffi-

ciale dclla guerra ,
il cui teatro, a quanto pare, sara primieramente nella

Lomellina. Si e questa una lunga e stretta lingua di terra tra la Sesia e

11 Ticino die banno un corso parallelo; cd e chiusa a mezzo giorno dal

Po dentro cui si yersano il Ticino e la Scsia, e al nord dalle Alpi. Questa

pianura ha un 120 chilometri di lunghezza sopra SO incirca di larghezza,

ed e solcata da parecchi torrenti; i principali dei quali sonol'Agogna
e il Terdoppio cbe la dividono in trc zone parallele.

Gli Austriaci passarono il Ticino al porto di Abbiategrasso ordinan-

dosi a Cassolo. 11 30 di Aprile si avanzarono sopra Mortara. II 1. di

Maggio il Re Yittorio Eniainiele, alle ore novc del mattino, partiya per
assumere il comando dell' esercito

,
e gli Austriaci alle ore tre pome-

ridiane occupavano Noyara e si inoltrayano yerso Vercelli. Mortara

era stata occupata il giorno prima ;
il 2 occupayano Yercelli, Mede, Sa-

nazzaro
;
altri paesi vennero di mano in mano occupati. II 3 di Maggio

gli Austriaci passarono un ramo del Po a Cambio, recaronsi a Castelnovo

Scrivia, poi a Tortona. Essi sono diyisi in tre corpi. II grosso corpo sta

ycrso Casale ed Alessaiukia
;

1'altro occupa parte della riva sinistra
,
e

parte della riva destra del Po
;

il terzo e a Vercelli, dove gli Austriaci

stanno fortificandosi ed acceiinano di muovere sopra Torino. Intanto 1'lin-

peratore dei Francesi ha mandate in Piemonte i suoi soldati per accorrc-

re in difesa de'nostri Stati, e da alcuni giorni migliaia e migliaia di pro-
di calano dal Moncenisio, o sbarcano a Genova. Finora non vi furono che

avvisaglie con qualche morto e ferito dall' una parte e dall'altra. Dices!

che si aspetta 1'ImperatoreNapoleoneIII per dare una grande battaglia ^

I La narrazione del nostro corrisponclcnte dec esscre neccssariamcnte di fatti not! gia

<la molti giorni ai nostri lettori, c rcsi, per avventura, di poca o di niuna importanza pel sac-

ccdersi continue di nuovi e forse contrarii avvoniinenti. Tuttavia essa sara utile per chi bra-

ma avere, in poclie parole, acccnnata e coordinata la storia sostanziale dei fatti. (Nota dei

compilalori) .
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Li GIERRA IN ITALIA 1. Cominciamento delle ostilita 2. L' ultimatum au-

striaco e la risposla sarda 3. Proclami del Re di Sardegna 4, Pro-

claim deirimperatore d' Austria, e del Generate Gyulai 5. Lett-era

circolare alle legazioni austriache del Gonte Buol 6. Comuuicazione

del Governo francese al Senate ed al Corpo legislative 7. La Francia

e la S. Sede 8. Decreti varii di Francia, Sardegna ed Austria 9.

Politica inglese 10. Politica russa 11 . Confederazione germanica
- 12. Spagna e Turchia 13. Riassuuto 14. Fatti della guerra

-
15. I bollettini e le notizie.

1 . Rottosi, col rifiuto della mediazione inglese
*

,
1'ultimo debolissimo lilo

cui si attenevano, dopo presentato alia Sardegna {'ultimatum austriaco,

le speranze di pace; gli eserciti del due grand! Imperi di Francia e d'Au-

stria, che da un pezzo si trovavano in ottimo assetto di guerra, entraro-

no, qucllo il 26 e qucsto il 29 di Aprile, ncl territorio sardo: il francese

per Savoia e per Genova, unendosi, come sembra, col sardo dietro il Po

e la Dora tra Casale, Valenza ed Alessandria : 1' austriaco valicando in

varii punt! il Ticino e il Po presso Pavia, ed occupando subito, senza

che gii si opponessero difiicolta, la Lomellina ed una parte della divisio-

ne di Alessandria e di Torino.

2. Coll'entrare degli eserciti in campo furono quinci e quindi pubbli-

cati i soliti manifest!, ordini del giorno all'esercito, proclamation! ai po-

poli, circolari alle corti ecc. ecc. 1 quali document! crediamo dover riferi-

rc, quali per intero, e quali in scntenza, per quanto la lunghezza e Fimpor-
tanza loro ela brevita dello spazio ci consentirannodi fare. E in prima la

Gazzettapiemontese del 28 Aprile pubblico il dispaccio del ConteBuol, che

il Barone Kellersberg consegn6 aHe 5 e */ 4 pomeridiane del 23 di Aprile

al Conte Cayour; nel quale si diceva che: il Gabinetto di Torino avendo

risposto con un riiiuto categorico all'invito di porre il suo esercito in ista-

to di pace, 1' Imperatore aveya orclinato che si tentasse direttamcnte un

ultimo sforzo presso il Governo sardo
;

il quale era pregato di far sa-

pere dentro tre giorni se egli consentiva si o no a porre, senza dilazione,

Fesercito in istato di pace ed a licenziare.i yolontarii italiani. Se allo spi-

I Sopra questa mediazione cosi parla la corrispondenza Havas (che si pubblica a Pangi)

in un so articolo clie pare semiufikialc II 28 Aprilo, mentre delibcravasi, non sopra la pro-

posta della media/ione, ma sopra il desiderio che avea 1'Inghilterra di proporla, I'Luperatore

d' Austria ordino alle sue truppe di passare il Ticiuo. Si capisce tlt-1 resto che, avendo la Fran-

cia mandate gia le sue truppe in Piemonte, era divenuto impossible il retrocedere . Dalla

*juale noterella apparisce che, sacondo la delta corrispondenza, la inediaziono inglese non fu

infatti che un disegno di mediazione.
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rare di quel termine non si daya risposta, o questa non era pienaraente

soddisfacente, 1' Imperatore avrebbe dovuto COR suo rammarico ricorrere

alle armi .La risposta, data il 26, diceva die la questione deldisarma-

mento sardo, stata oggetto di molte pratichetra le grandi Potenze, aveva

finite con una proposta inglese, cui aveva aderito la Francia, la Prussia e

]a Russia. E siccorae 1'Austria non poteya ignorare ne la proposta inglese

ne la risposta sarda, cosi il Goyerno sardo non ayea che aggiungere .

In seguito dello scambio di questi dispacci (aggiunse la Gazzetta pie-

montese] il Governo del Re iion puo non considerarsi in istato di guerra

con 1'Impero d'Austria: c percio tin da quest'oggi (28 Aprile) e entrata

in yigore la legge die conferiscg a S. M. il Re i pieni poteri .

3. Lo stesso giorno usciva il seguente Proclama del Re Yittorio Ema-

nuele llPopolo del Reyno. L'Austria ci assale col poderoso esercito che,

simulando amor di pace ,
ha adunato a nostra oft'esa nelle infelici pro-

yincie, soggette alia sua dominazione. Non potendo sopportare 1'esem-

pio dei nostri ordini ciyili, ue yolendo sottomettersi al giudizio di un

Congresso europeo sui mali e sui pericoli, dei quali essa fu sola cagione

in Italia, 1'Austria yiola la promessa data alia Gran Rretagna ,
e fa caso

di guerra d'una legge d'onore. L'Austria osa domandare che sieno dimi-

nuite le nostre truppe, disarraata e data in sua balia quell' animosa gio-

yentu che da tutte le parti d'ltalia e accorsa a difendere la sacra ban-

diera dell' imdipendenza nazionale. Geloso custode dell' ayito patrimonio
comune di onore e di gloria, io do lo Stato a reggere al mio amatissimo

Cugino il Principe Eugenio ,
e ripiglio la spada. Coi miei soldati com-

batteranno le battaglie della liberta e della giustizia i prodi soldati del-

1' Imperatore Napoleone, mio generoso alleato.

Popoli d'ltalia . L'Austria assale il Piemonte perche ho perorato la

causa della comune patria nei Consigli d' Europa , perche non fui in-

sensibile ai yostri gridi di dolore. Cosi essa rompe oggi yiolentemente

quei trattati che non ha rispettato mai. Cosi oggi e intero il diritto

della Nazione, ed io posso, in piena coscienza, sciogliere il yoto fatto sulla.

tomba del mio magnaniino Genitore. Impugnando le armi per difen-

dere il mio trono , la liberta dei miei popoli ,
1' onorc del mio nome

italiano, io combatto pel diritto di tutta la Nazione. Confidiamo in Dio

e nella nostra concordia
,

conlidiamo nel yalore dei soldati italiani
,

nell' alleanza della nobile Nazione francese
,
confidiamo nella giustizia

della pubblica opinione. Io non ho altra ambizione che quella di essere

D primo Soldato dell' indipendenza italiana.

II giorno precedente, 27 di Aprile, il Re di Sardegna ayea pubblicato

quest' altro Proclama alle truppe. L'Austria, che ai nostri confini in-

grossa gli eserciti, e minaccia di inyadere le nostre terre
, perche la

liberta qui regna con 1'ordine
, perche non la forza ma la concordia e
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1' affetto tra popolo e Sovrano qui reggono lo Stato
, perche qui tro-

vano ascolto le grida di dolore d' Italia oppressa ;
V Austria osa inti-

mare a noi
,

armati soltanto a difesa
,

che deponiamo le armi e ci

mettiamo in sua balia. L'oltraggiosa intimazione doyeya avere conde-

gna risposta. lo la ho disdegnosamente respinta. Soldati. Ye ne do

1'annunzio, sicuro che farete yostro 1'oltraggio fatto al yostro Re, alia

Nazione. L'annunzio che yi do, e aimunzio di guerra. AH' armi dun-

que o Soldati. Yi troyerete a fronte di un nemico che non yi e nuo-

vo ;
ma

,
s' egli e yaloroso e disciplinato ,

yoi non ne temete il con-

fronto, e potete yantare le giornale di Goito, di Pastrengo, di Santa

Lucia, di Sommacampagna, di Custoza,stessa, in cui quattro sole bri-

gate lottarono tre giorni contro cinque corpi d'armata. lo saro yostro

duce. Altre yolte ci siamo conosciuti con gran parte di yoi nel feryore

delle pugne ;
ed io

,
combattendo a fianco del magnanimo mio Geni-

tore , ammirai con orgoglio il yostro yalore. Sul campo dell' onore e

della gloria ,
yoi

,
sono certo

, saprete conseryare
,
anzi accrescere la

yostra famadiprodi. Avretea compagni quegli intrepidi soldati di Fran-

cia
,
yincitori di tante e segnalate battaglie ,

di cui foste commilitoni

alia Cernaia, e che Napoleone III, sempre accorrente la doyc yi e una

causa giusta da difendere e la civilta da far preyalere, c'inyia gene-
rosamente in aiuto in numerose schiere. Moyete dunque, fidenti nella

vittoria, e di noyelli allori fregiate la yostra bandiera
; quella bandiera,

che coi tre suoi colori, e colla elctta gioventu, qui da ogni parte d'l-

talia conyenuta e sotto a lei raccolta, yi addita che ayete a compito
yostro 1'indipendenza d'ltalia

; questa giusta e santa impresa, che sara

il yostro grido di guerra .

4. Dal canto suo llmperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, pubblico
il 27 Aprile, il seguente Ordine dell'Armata. Dopo infrultuosi sforzi di

conseryare al mio Impero la pace senza pregiudicarne la dignita, son io

costretto a pigliar 1'armi. Fiducioso io affido il buon diritto dell'Austria

nelle ottime e sperimentate mani della prode mia Armata. La sua fedelta

ed il suo yalore, 1'esemplare sua disciplina, la giustizia della causa, che

essa combatte, ed un glorioso passato mi danno guarentigia dell'esito.

Soldati della seconda armata. Toccaa yoi legare la vittoria alle bandiere

senza macchia dell' Austria. Andate con Dio e la iiducia del yostro Im-

peratore alia battaglia .

Conseguentemente a quest'ordine, Francesco Conte Gyulai, comandante

il secondo esercito e comandante militare generate del Regno Lombardo

Yeneto, pubblico, il 29 Aprile, dal quartiere generate dell' esercito in Pa-

via, il seguente Ordine dell'armata : Soldati. Sua Maesta il nostro gra-

ziosissimo Imperatore e Sovrano vi chiama all'armi
,
e voi salutate con

gioia la parola imperiale, perche assuefatti e superbi di udire in essa
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nna chiamata alia vittoria. Yoi combatterete per sacri diritti
, per 1'or-

dine e la legalita, per la gloria e la prosperita dell' Austria. Schiera-

levi quindi intorno alle gloriose nostre bandierc. Fra poche ore yoi le

porterete oltre i confini dell' Impero, contro un nemico che le conosce

ancora da Yolta e da Mortara ,
e che yoi abbatterete ancor quesla yolta,

come a Custoza e a Novara. II Piemonte ba dimenticato la generosita
usata gia per due yolte dal Monarca deH'Aiistria

; egli ha sempre am-

inirata la nostra disciplina, egli deye nuoyamente conoscere il yostro

valore. Su voi sono rivolti gli sguardi del yostro Imperatore; e con yoi

lo spirito del vecchio eroe Radetzky. All' armi dunquc o compagni: alia

Yittoria col grido di gioia: Viva I' Imperatore.
Alle popolazioni poi delta Lombardia e della Yenezia si yolse lo stesso

Geiieralc con questa proclamazione : Le proyocazioni,di cui ima teme-

raria fazione nello Stato sardo, nemica d'ogni ordine e d'ogni diritto, fa-

ceya segno il Goyerno Imperiale, e 1'ostinazione nel respingere ogni pa-
rola di pace e di moderazione

,
stancarono la generosa longanimita del

nostro Augusto Imperatore e Signore, e lo determinarono a proteggere
e far trioui'are colla forza delle armi la causa del buon diritto e della

giuslizia. Chiamato dalla Soyrana volonta,a Comandante in capo all'Ar-

mata, nelFatto che le Aquile Imperiali ed il nostro glorioso Yessillo

yarcano i confini piemontesi, restano, per ordine Soyrano, durante la

guerra, concentrati nelle mie mani
,

i poteri del Goyerno ciyile e mi-

litare nel Ilegno Lombardo Veneto. L' alacrita colla quale dalle yostre

liorenti campagne accorse sotto le armi imperiali la yostra gioventii,

la volonterosita
,
con cui proyyedeste ai bisogni del yaloroso nostro eser-

cito, il scntimento uniyersale del proprio doyere, mi sono garanti del

mantenimento della quiete e del pubblico ordine a fronte d'ogni per-
iida suggestiorie del partito soyyertitore. A tutelare la yostra sicurez-

za, ove yenisse turbata da qualche insensate, una competente forza ri-

roarra fra voi protettrice della yostra tranquillita; e sventura acolui,
che tentasse in qualsiasi modo a turbarla, e ad aggravare i mali del

proprio paese. Giustizia, rispetto alle leggi, ubbidienza alle autorita, fu

mai sempre la mia divisa .

Ed ai popoli della Sardegna, entrando col suo esercito nel loro territo-

rio, cosi parlayalo stesso Generale: Nel yarcare i yostri confini, non e a

Toi, Popoli della Sardegna, che noi dirizziamole nostre armi.Bensi ad un

partito sovyertitore, debole di numero ma potente d'audacia, che, oppri-
mendo per yiolenza yoi stessi

,
ribelle ad ogni parola di pace, attenta

ai diritti degli altri Stati Italiani, ed a quelli stessi deH'Austria. Le Aqui-
le Imperiali, quando yengano salutate da yoi senz'ira e senza resistenza,

saranno apportatrici d'ordine, di tranquillita, di moderazione : ed il pa-
cifico cittadino puo fare assegno che liberta, onore

, leggi e fortune sa-
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ranno rispettate e protette, come cose inviolabili e sacre. La costante

disciplina, che nelle truppe imperial i va pari al valore, yi e garante
della mia parola. Interprete dei sentimenti generosi del mio Augusto

Imperatore e Padrone verso di voi, nell'atto di por piede sul yostro

suolo, questo solo proclamo e ripeto : che non e guerra ai popoli ne

alle nazioni
,
ma a un partito proyocatore, che sotto il manto di liberta,

ayrebbe finite per toglierla ad ognuno, se il Dio dell'Esercito nostro

non fosse anche il Dio della giustizia. Domato che sia il yostro e nostro

.avversario, e ristabilito 1'ordine e la pace, yoi, che ora potreste chia-

niarci nemici, ci chiamerete tra poco liberatori ed amici .

Siccome il Re Yittorio Emmanuele, oltre il suo Proclama all' esercito,

ne ayea pubblicato un altro ai popoli del suo Regno e dell' Italia
,

cosi

I'lmperatore d'Austria pubblico dal canto suo il 28 Aprile un Manifesto
in questi termini: Ai miei popoli. lo ho dato 1'ordine alia mia fedele e

yalorosa Armata di porre un terminc alle ostilita, commesse gia da una

serie di anni dal limitrofo Stato la Sardegna, ed in questi ultimi tempi

giunte al colmo a pregiudizio degli incontrastabili diritti della mia Co-

rona e dell' inyiolata conservazione dell' Impero a me affidato da Dio.

Con tale determinazione ho adempiuto un grave ,
ma inevitable do-

yere di Sovrano. Tranquillo nella mia coscienza
, posso sollevare lo

sguardo a Dio onnipotente e sottopormi al suo giudizio. Pieno di iidu-

cia, rimetto la mia risoluzione alia sentenza imparziale dei contempo-
ranei e delle generazioni future

;
del consenso de' miei Popoli fedeli

sono pienamente sicuro.

Allorche, gia da piii di dieci anni,lo stessonemico
,
yiolando ogni

diritto delle genti e gli usi della guerra, senza che gli fosse dato un

qualsiasi motivo, soltanto collo scopo d'impadronirsi del Regno Lom-

bardo Veneto, ne invase colla sua armata il territorio; allorche fu per
ben due volte sconfitto dal mio Esercito dopo glorioso combattimcnto,

esso si trov6 in balia del vincitore
;
lo gli usai tutta la generosi ta e

gli porsi la mano per la riconciliazione
;

io non mi sono appropriate

nemmeno un palmo del suo territorio, non ho leso alcun diritto spet-

tante alia Corona della Sardegna nel consorzio della famiglia dei Po-

poli europei ;
non ho pattuita alcuna garanzia onde prevenire la rin-

novazione di simili avvcnimenti
;
io ho creduto di trovarla soltanto nella

mano conciliatrice, che gli stesi e che venne accettata. Alia pace feci

il sacrificio del sangue versato dalla mia Armata per Tonorc ed il di->

ritto dell' Austria. La risposta a tanta moderazionc, di cui non havvi

altro esempio nella storia, fu I'immediata continuazione delle ostilita r

un' agitazione sempre crescente d'anno in anno, ed aflbrzata coi mez-

21 piu sleali contro la pace ed il benessere del mio Regno Lombardo*

Veneto.
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Ben sapendo quanto io debba al bene prezioso dclla pace pei miei Po-

poli e per 1'Europa, tollerai con pazienza queste ostilita rinnovate. Essa

non si esauri, allorche, avendo io dovuto prendere nell' ultimo tempo
estese misure per la sicurezza del mio Stato italiano, costrettovi dal-

T eccesso delle mene rivoltose, intraprese ai confini ed anche nell' in-

terno del paese ,
se ne trasse partito per agire ancor piu ostilmente.

Tenendo conto della benevola mediazione di amiche grandi Potenzc per
la conservazione della pace, acconsentii ad un Congresso delle cinque

grandi Potenze. I quattro punti proposti dal regio Governo della Gran

Brettagna c trasmessi al mio Goyerno come base delle deliberazioni del

Congresso, yennero da me accettate a condizioni
,
cbe sole poteyano

essere opportune a facilitare il conseguimento di una vera, sincera e

dureyole pace. Nella coscienza
,
che il mio Goyerno non ayeya fatto al-

cun passo, che nemmeno nel modo piu remote ayesse potato turbare la

pace, feci in pari tempo domanda, che preventivamente ayesse a disar-

mare quella Potenza
,
che e colpa degli scompigli e del pericolo di tur-

bare la pace. Sulle istanze di amiche Potenze ho finalmentc dato il mio

assenso alia proposta di un disarmament generale. Questa mediazione

ando fallita per I'inammissibilita delle condizioni, a cui la Sardegna vin-

colo il suo consenso.

Non restaya pertanto che un unico passo per conseryare la pace. Io

feci intimare direttamente al regio Goyerno sardo di ridurre la sua ar-

raata sul piede di pace e di licenziare i Corpi franchi. La Sardegna non
ha assecondata una tale domanda. Ecco dunque arriyato Tistante, in

cui per far yalere il diritto, conyiene ricorrere alia decisione delle armi.

Ho dato 1'ordine alia mia armata di penetrare nella Sardegna. Cono-
sco la portata di questo passo, e se mai le cure del Regno mi riuscirono

grayi, Io sono in questo momento. La guerra e un flagello dell' umanita;
con cuore commosso yeggo come esso minaccia di colpire migliaia dei

miei sudditi fedeli nella yita e nei beni
;
sento profondamente qual gra-

ye proya sia appunto ora la guerra pel mio Impero, che progredisce
sulla via di un regolare sviluppo interno, e che a tal uopo ha bisogno
che si conservi la pace. Ma il cuore del Monarca deve tacere, allorchfe

comandano 1'onore ed il dovere. Ai confini si trova il nemico, collegato col

partito della generale sovversione
,

e col palese progetto di impadronirsi
a forza dei paesi posseduti dall* Austria in Italia. A suo sussidio, il do-

minatore della Francia, che con vani pretesti s'immischia nei rapporti
della Penisola italiana

, regolati a tenore del diritto delle genti, pone in

moto le sue truppe ,
e gia alcune divisioni di queste hanno oltrepassato

i confini della Sardegna. Tempi difficili trascorsero gia sulla Corona che

ho ereditata senza macchia dai miei antenati
;
la gloriosa storia della

nostra patria fa fede, che la Provvidenza, allorquando minacciavano di
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stendersi sopra questa parte del mondo le ombre annunciatrici di peripe-
zie ai maggiori beni dell' umanita, si servi della spada dell' Austria per

disperdere col suo lampo quelle ombre fatali. Ci troyiamo di IUIOYO alia

yigilia di un' epoca simile ,
in cui si yuole scagliare la distruzione di

quanto sussiste, non solo dalle sette, ma persino dai Troni. Se forzatoyi

pongo mano alia spada, questa e consacrata ad essere la difesa dell'ono-

re e del buon diritto dell' Austria, dei diritti di tutti i popoli e Stati e del

beni piu sacri dell' umanita.

Ma a yoi, o miei popoli, che colla yostra fedelta yerso 1'ayita Casa

regnante, siete un modello per tutte le genti ,
a yoi si yolge la mia YO-

ce, inyitandoyi a starmi dallato nell' intrapresa pugna colla yostra antica1

lealta a tutta proya, colla yostra deyozione e colla vostra prontezza a

qualsiasi sacrificio
;

ai yostri figli ,
da me chiamati iielle tile del mio

esercito
,

io
,
loro Duce supremo ,

mando il mio guerriero saluto
;
yoi

potete con orgoglio yolgere ad essi lo sguardo , perche fra le loro mani

1'onorata Aquila austriaca aprira i yanni a yoli sublimi. La nostra pugna
e giusta; noiyi entriamo con coraggio e fiducia. Speriamo che in questa

pugna non istarcmo soli. 11 suolo su cui noi combattiamo e impregnato
anche del sangue sparso dal popolo de' nostri fratelli tcdeschi : fu con-

quistato e fu conscrvato lino a questi giorni come uno de' suoi propugna-
coli : fu di solito in quei paesi che gli astuti nemici della Germania co-

minciarono il loro giuoco, allorche si sforzarono d'infrangernc la polenza
nell' intcrno. II scntimento di un tale pericolo percorre anche ora le piag-

ge della Germania, dalla capanna sino al trono, dall'uno all'altro confine.

10 parlo come Principe della Confederazione germanica, destando 1'altrui

attenzione sul pericolo comune
,
e rammentando i giorni gloriosi in cui

1'Europa dovette la sua liberazione al divampante entusiasmo generate.

Con Dio per la patria.

Dopo le proclamazioni alle loro truppe ed ai loro popoli del lie di Sar-

degna e dell'Imperatore d'Austria, che sono i potentati, di cui sitrattano

gli affari e gli intcressi piu rileyanti
,
yenne quella del potcntc alleato

della Sardegna ,
1' Imperatore di Francia Napoleone 111

,
la quale fu data

11 3 Maggio,ed e come segue: Frances!. L'Austria facendo entrare il

suo esercito sul territorio del Re di Sardegna ,
nostro alleato, ci dichiara

la guerra. Essa yiola per tal modo i trattati, la giustizia, e minaccia le

nostre fronticre. Tutte le grandi potenze hanno protestato contro que-

st'aggressionc. Ayendo il Piemonte accettate le condizioni che doyeyano

assicurare la pace , ognuno domanda il perche di questa suhitanea inya-

sione: gli e che rAustria ha portato le cose a questo estremo, che biso-

gna che essa domini fino alle Alpi, o che 1'Italia sia libera fino all'Adria-

tico; perche in questo paese, ogni lembo di terra che resti iudipendente,

e un pericolo pel suo potere. Fin qui la moderazione fu la regola della

mia condotta
;
ora 1'energia diventa il mio primo doyere. La Francia si
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armi e dica risolutamante all'Europa : io non yoglio conquiste, ma yoglio

mantenere senza debolezza la mia politica nazionale etradizionale; io os-

servo i trattati
,
a condizione che non siano violati contro di me

;
io ri-

spetto il territorio e i diritti delle potenzc neutre, ma confcsso altamente

la mia simpatia per un popolo la cui storia si confonde colla nostra e che

geme sotto 1'oppressione straniera.

La Francia ha mostrata la sua ayyersione contro 1'anarchia
;
essa ha

voluto darmi un potere abbastanza forte per ridurre all' impotenza i fan-

tori del disordine e gli nomini incorreggibili di quei yecchi partiti che si

vedono inccssantemcnte patteggiare coi nostri nemici
;
ma essa non ha

abdicato per questo il suo compito civilizzatore. I suoi alleati naturali fu-

rono sempre qnelli che vogliono il miglioramento dell'umanita, e quando
essa snnda la spada, non e per dominare ma per rendere la liherta. Lo

scopo della guerra e quello adunquc di rendere 1' Italia a se stessa c non

di farle cangiar padrone ;
e noi avremo alle nostrc frontiere un popolo

amico che ci dovra la sua indipendenza. Noi non andiamo in Italia per fo-

mentare il disordine ne per crollare il potere del Santo Padre, che noi.

abbiamo rimesso sul suo trono
;
ma per sottrarlo a quella pressione stra-

niera che s'aggrava su tutta la Penisola
,
e per contribuire a fondarvi

1'ordine sopra la base degli interessi legittimi soddisfatti.Noi andiamo fi-

nalmente su questa classica terra
,
illustrata da tante yittorie, a ritrovar-

yi le tracce dei nostri padri; faccia Iddio che noi siam degni di loro.

Io andero quanto prima a mettermi a capo dell'esercito. Io lascio in

Francia 1' Imperatricc e mio figlio. Secondata dall'esperienza e dai hunt

dell'ultimo fratello dell' Imperatore, essa sapra mostrarsi all'altezza della

sua missione. Io li affido al yalore dell'esercito, che resta in Francia per

vegliare sopra le nostre frontiere e per proteggere i nostri domestic! fo-

colari
;

io gli affido al patriottismo della Guardia nazionale
;

io gli affido

finalmente al popolo intiero che li circondera di quell'amore e di quella

deyozione onde ricevo ogni giorno tante prove.

Coraggio dunque ed unione. II nostro paese e per mostrare al mondo
che cgli non ha degenerato. La Proyyidenza benedira ai nostri sforzi ;

perche la causa che s'appoggia sopra la giustizia, 1'umanita, 1'amor della

patria e dell' indipendenza e santa agli occhi di Dio.

a. Mentre i Soyrani eccitayano cosil'ardore dei loro popoli edei loro

soldati, i loro Ministri faceyano opera d'illuminare 1'opinione pubblica e

quella delle altre corti a fayore della rispettiva impresa. Ed in prima il

conte Buol inyio la seguente circolare alle legazioni imperial! auslriachc,

sotto la data dei 29 aprile
*

: Mando qui acchiusa aV.S. una copia del-

I Diamo (jucsta circolare seconclo la ycrsionc italiana fatfane <lai giornali ufficiali lel re-

gno Lombardo yencto.

Serie IV, vol. II. 33 1 6 Maggio
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1' allocuzione indirizzata oggi dal nostro imperiale Signore ai suoi popoli.

Le parole dell' Imperatore annunziano all' Impero la risoluzione di Sua

Maesta di far inoltrare 1'esercito imperiale oltre il Ticino. II Gabinetto

imperiale aveva accettato ancora 1'ultima delle proposte di mediazione

della Granbretagna ;
ma i nostri avversarii non seguirono quest' esem-

pio, e la difesa della nostra causa e ormai affidata alle armi. In questo

grave momento mi incombe 1'obbligo di esporre un' altra volta ai nostri

Rappresentanti all' estero i fatti
,
contro la cui forza malauguratamente

si ruppero tutti i tentativi di conservare la pace d'Europa, felicemente

inantenuta per tanto tempo.
La Corte di Torino, rispondendo evasivamente alia nostra intimazione

per il disarmo, manifesto per tal modo anche un' altra volta la stessa

ostile volouta, ch' esercita gia da troppo tempo il privilegio,tre volte in-

felice, di oppugnare i diritti incontrastabili dell' Austria
,

d' inquietare

FEuropa e d'incoraggiare le speranze della rivoluzione. Siccome questa

volonta non si ruppe contro la longanimita dell' Austria, dovette suben-

trare da ultimo per I'lmpero la necessita di ricorrere alle armi.

L'Austria sopporto tranquillamente una lunga serie di offese, recate

dall' avversario piu debole
, percb' essa e conscia dell' alta missione di

conservare al mondo la pace quanto lungamente e possibile ;
e perche

1'lmperatore e i suoi popoli conoscono ed amano i lavori dello syiluppo

paciticamente progrediente verso i piu alti gradi della prosperita. Pero

nessuna mente retta, nessun cuore onesto fra i contemporanei puo dubi-

tare del diritto dell' Austria a muover guerra contro il Piemonte. II Pie-

monte rion accetto mai sinceramente il trattato ,
con cui promise, a Mila-

no, dieci anni sono, di mantenere la pace e 1'amicizia coll'Austria. Que-

sto Stato, cbe soggiacque due volte alle armi provocate dalla sua ar-

roganza, s'attenne fermamente, con una deplorabile ostinazione, al delirio

gravemente espiato. II figlio di Carlo Alberto sembrava anelare appas-

sionatamente al giorno ,
in cui il retaggio della sua casa, ch' egli aveva

riavuto intatto dalla moderazione e magnanimita dell' Austria
,
avrebbe

formato per la terza volta la posta d'un gioco rovinoso per i popoli. L'am-

bizione d'una Dinastia, la cui vana e frivola pretesa all'avvenire dell'Ita-

lia non e giustificata ne dalla natura, ne dalla storia di questo paese, ne

dal suo proprio passato e presente, non rifaggi dall' entrare in un' al-

leanza contro natura coi poteri
del sovvertimento. Sorda a tutte le am-

moni/ioni, essa si circondo dei malcontenti di tutti gli Stati d'ltalia
;

le

speranze di tutti i neraici dei Troni legittimi della Penisola cercarono e

trovarono il loro focolare in Torino. Da Torino veniva osercitato un abuso

criminoso del sentimento nazionale delle popolazioni italiane. Ogni ger-

me d'inquietudine in Italia veniva coltivato accuratamente
;

affinche ,

quando spuntasse la sementa, il Piemonte avesse un pretesto di piu per
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accusare ipocritamente le condizioni degli Stati d'ltalia e per pretendere

agli occhi de' miopi e degli stolti 1'ufficio di liberatore. A questa teme-

raria impresa doyeva seryire una stampa sfrenata ,
intenta quotidiana-

mentc a suscitare una solleyazione morale contra il legittimo ordine di

cose negli Stati yicini oltre il confine
; impresa che nessun paese d'Eu-

ropa potrebbe sostenere a lungo andare senza profonda e pericolosa agi-

tazione. In grazia di questi yani sogni d'ayyenire, si yide il Piemonte ,

a tine di procurarsi appoggi stranieri per mi contegno con cui la sua pro-

pria forza sta in isproporzione patente, sobbarcarsi ad una guerra, die

non lo riguardaya punto
,
contro una grande Potenza europea. Poi

nelle conferenze di Parigi, con una arroganza nuoya negli annali del di~

ritto pubblico, esercitare un' ardita censura contro i Goyerni della pro-

pria patria italiana; Goyerni che non 1'avevano offeso.

E perche nessuno potessc credere che nemmeno una scintilla di sin-

cero interesse per la pacifica prosperita dell'Italia si mescolasse in quei

desiderii e sforzi sregolati; le passioni della Sardegna raddoppiaronsi,

ogni qual yolta uno dei Sovrani d'ltalia segui le insinuazioni della

mansuetudine e della clemeuza; e massime ogni qualyolta 1'Imperato-

re Francesco Giuseppe diede splendide prbye d'amore pei suoi sud-

diti italiani e di cura pel felice progresso dei bei paesi d'ltalia. Quan-
do 1'augusta Coppia imperiale percorse le Proyincie italiane, riceyen-

do gli omaggi dei fedeli suoi sudditi, e contrassegnando ogni suo pas-
so con pienezza di benelicii

,
era permesso a Torino di lodare senza

ostacolo nei pubblici fogli il regicidio. Quando 1'Imperatore affido I'am-

ministrazione della Lombardia e della Yenezia all'augusto suo fratello-

1'Arciduca Ferdinando Massimiliano, Principe distinto per eleyate qua-
lita di spirito, animato dalla mansuetudine e dalla beneyolenza, ed

intimaniente amico del yero genio del popolo italiano
;
nulla a Torino

fu lasciato intentato perche le nobili intenzioni di quel Principe tro-

yassero tanta ingratitudine ; quanta produrre ne poteyano, anche fra

una popolazione bene intenzionata, odiosi giornalieri eccitamenti.

La Corte di Torino, strascinata una volta sulla yia, nella quale non

le rimaneya altra scelta che quella, o di seguire la riyoluzione o di

farsene capo; perdette sempre piii il potere e la yolonta di rispettare

le leggi delle relazioni fra Stati indiperidenti ,
anzi di riconoscersi ri-

stretta nei limiti che il diritto delle genti impone all'operare di tutte

le nazioni ciyili. Sotto i piu nulli patenti pretesti la Sardegna si sciol-

se da' doyeri dei trattati
,
come dimostra 1' esempio de' suoi trattati'

coll'Austria
, e cogli Stati italiani

, per 1'estradizione de' delinquenti e

dei disertori. I suoi emissarii percorsero gli Stati yicini, onde indurre

i soldati ad essere infedeli contro i loro duci Soyrani. Calpestando
tutte le regole della disciplina militare, aperse ai disertori le file del
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proprio esercito. Questi furono i fatti d' un Govcrno
,
die ama yan-

tarsi di avere una missione di civilta
;
e nei cui Stall yi hanno leltori

e scrittori di giornali, i quali, non contenti piii dclla semplice apolo-

gia dell'assassinio
,
numerano le proprie sanguinose yittime con gioia

veramente scellerata.

E chi si marayigliera che quel Governo abbia ayanti a tutto con-

siderato i diritti dell'Aiistria, fondati nei trattati
,
come il potente osta-

colo, dal quale pensar doveya liberarsi con tutt'i mezzi di una sleale

politica ? Le yere intenzioni del Piemonte
,
che da lungo tempo non

crano per nessuno un segreto, furono confessate al primo raomento, in

cui esso ebbe fiducia sufficiente sull' aiuto straniero
,
e non troy6 piu

nccessaria nessuna maschera pe' suoi progctti, tendenti alia guerra ed

alia riyoluzione. L'Europa, che scorge, nei rispetto dei sussistenti trat-

tati, il palladio della propria pace, intese con giusto sdegno la dichia-

razione che il Goyerno della Sardegna si credeva attaccato dall'Au-

stria
, perche 1' Austria non rinunzio all' esercizio di diritti e doyeri

fondati nei trattati
; perche sostiene il proprio diritto di guarnigione a

Piacenza
, guarentitole dalle grandi Potenze d' Europa ;

e perche osa

andar d'accordo con altri Soyrani della penisola ,
a lin di tutelare in

comune interessi legittimi. Mancaya una ultima arroganza ;
ed anche

questa cbbe luogo. II Gabinetto di Torino dicbiaro che, per le condi-

zioni d'ltalia, non yi erano se non mczzi palliatiyi, lino a che il do-

minio della Corona imperiale austriaca si estendesse su terra italiana.

Cosi fu eziandio apertamente intaccato il possesso territoriale dell'Au-

stria: fu oltrepassato 1'estremo confine, lino al quale una Potenza co-

me 1'Austria puo tollerare le distide di uno Stato nieno potente, sen-

za rispondere colle armi.

Questa, spogliata dal tessuto, con che si yolle bugiardamente sfi-

gurarla, si e la verita sul modo di operare, al quale da died anni la

real Casa di Savoia si lascio strascinare da pcryersi consigli. Dicia-

mo ora eziandio che le cause ed i rimproveri ,
con cui il Gabinetto

sardo cerca di coprire i suoi attacchi contro 1'Austria, altro non sono

che temerarie caluunie. L'Austria e una potenza conservativa ;
e reli-

gione, costume e diritto storico sono per essa cose sacre. Ella sa ri-

spettare, proteggere e pesare c'olla bilancia di eguale diritto tutto quel

che di nobile e di autorizzato sta nello spirito nazionale de' popoli.

iSVsuoi yasti territorii abitano nazioni di yaria origine e lingua. L'lni-

peratore le abbraccia tutte con amore eguale; e la loro unione, sotto

1'augusta imperiale Famiglia, giova alia totalita della famiglia dei po-

poli europei. La pretensione poi di formare nuoyi Stati secondo i con-

iini nazionali, e la piu pericolosa di tutte le utopie. Far tale preten-

sione e romperla colla storia; yolerla eseguire su qualche punto d'Eu-
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ropa, si e scuotere dalle fondamenta 1'ordine saldamente ramiticato

degli Stall, minacciare la nostra parte di mondo colla confusione e

col caos. L' Europa lo comprcnde ,
e per questo mantiene piii ferma-

mente una diyisione territoriale, fondata dal Congresso di Vienna; ri-

spettando, quanto piii fu possibile, le condizioni storiche dei territorii
,

al termine d'una guerra, che domino un'epoca.
Nessun possesso di nessuna Potenza e piii legittimo del possesso

in Italia, che quel Congresso (lo stesso che ristabili il Reame di Sar-

degna ,
e che gli fe dono del magnifico acquisto di Genoya) restitui

alia famiglia imperiale di Absburgo. La Lombardia fu feudo per se-

coli dell'Impero germanico. Venezia pervenne all'Austria perche que-
sta rinuncio alle Provincie del Belgio. Quello dunque, che il Gabinet-

to di Torino, dimostrando cosi da se stesso la nullita delle altre sue

accuse, chiamo il yero motiyo della scontentezza degli abitanti della

Lombardia e della Venezia, la signoria , cioe, dell' Austria al Po ed

all'Adriatico, e diritto fermo ed irrepugnabilmente fondato, diritto che le

aquile austriache difenderanno contro ogni ostilita.

Ma non solo legittimo, giusto e benevolo e eziandio il Governo del-

le Proyincie Lombardo Venete. Piii presto di quanto si poteva atten-

dere dopo le grayi proye degli anni della riyoluzione, quei bei paesi
rifiorirono. Milano, e tante altre citta, sviluppano yita rigogliosa e de-

gna della loro storia. Venezia si solleya da profonda decadenza a nuo-

ya crescente prosperita. L'amministrazione e la giustizia sono regolate;
1' industria ed il commercio prosperano; le scienze e le arti sonocol-

tiyate con zelo. 1 pubblici pesi non sono piii grayi di quelli, che sop-

portano gli altri dominii della Monarchia. Essi sarebbero piii leggieri

di quel che sono, se gli effetti della disgraziata politica della Sarde-

gna non aumentassero le esigenze in riguardo alle forze dello Stato.

La grande maggioranza del popolo della Lombardia e della Venezia e

contenta. Accanto ad essa, il numero dei malcontenti, che hanno di-

menticato le lezioni del 1848, non e ragguardeyole. Sarebbe piii pic-

colo di quello che e, se non crescessero le incessant! arti instigalrici

del Piemonte.

11 Piemonte non s'interessa dunque per una popolazione, che per av-

ventura soffrisse e fosse oppressa. Invece impedisce ed interrompe
uno stato di regolare impulso e di svolgimento ripieno di avyenire. La

previdenza umana non puo presagire per quanto lungo tempo questo

giuoco deplorabile possa turbare la pace d' Italia. Ma terribile rispon-
sabilita pesa sui capi di coloro, ch'esposero a nuove catastrofi, con ma-

ligno proponimento, la loro patria e 1' Europa.
La riyoluzione, tanto accuratamente alimentata in tutta la penisola,

segui rapidamente il datole impulso. Una solleyazione militare a Fi-
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renze ha indotto S. A. I. il Granduca di Toscana ad abbandonare i suoi

Stati. A Massa e Carrara regna la sollevazione, sotto la protezione del-

la Sardegna. La Francia poi, dividendo da lungo tempo moralmente

(lo ripetiamo) questa terribile risponsabilita ,
si e ora affrettata ad as-

sumerla in tutta la sua estensione anche coi fatti.

II Governo Imperiale di Francia fece, nel 26 scorso, dichiarare a

Vienna, dal suo incaricato d' affari
,
die il passaggio del Ticino, per

parte di truppe austriache, sarebbe considerate dichiarazione di guer-
ra alia Francia. Mentre a Vienna si attendeva la risposta del Piemon-

te alia intimazione del disarmament, la Francia invio le sue truppe
al di la del confine di terra e di mare della Sardegna; ben sapendo
die cosi gittava il peso decisive nella bilancia delle ultiinc risoluzio-

ni della Corte di Torino.

E perche, domandiamo noi, dovevano esscre, ad un colpo solo, an-

nientate le speranze tanto legittime dei partigiani della pace in Euro-

pa? Perche e giunto il tempo, in cui progetti, coltivati lungamente in

silenzio, si sono maturati
;
in cui il secondo Impero francese yuol chia-

mare in vita le proprie idee
;
in cui lo stato legale politico dell' Ei

ropa esser dee sagrificato alle sue non giustiticate pretensioni ;
ed

cui ai trattati, die sono base del diritto delle genti d' Europa ,
ess<

dee sostituita la saggezza politica, coH'annunzio della quale, il potei

che regna a Parigi, sorprese il moudo. Le tradizioni del primo Napo-
leone vengono ripigliatc. Ecco la importanza della lotta, alia yigilia del

la quale sta 1'Europa.
Possailmondo disiugannato penetrarsi della convinzione che oggi,

come mezzo secolo fa, si tratta della difesa della indipendenza degli

Stati, e della protezioue dei supremi beni dei popoli, coutro 1'ambizio-

ne e la smania di dominare.

Ma rimperatore Francesco Giuseppe, Soyrano del iiostro Impero r

sebbene alflitbo per gl' imminenti mali della guerra, affido con tran([uil-

10 petto la sua giusta causa alia divina Proyvidenza. Ei trasse la spa-

da, perche mani scellerate toccarono la dignita e 1'onore della sua Co-

rona. Egli la adoperera nel pieno sentimento del proprio diritto, forte

per 1' entusiasmo e pel coraggio del suo popolo, ed accompagnato da-

gli augurii di vittoria di tutti coloro, la cui coscienza distingue fra la

yerita e F inganno ,
fra la ragione ed il torto.

6. II Governo francese, dal canto suo, fece, in prima una Comwnicazione

officiate al Senato ed al Corpo legislative : e poi una circolare alle lega-

zioni francesi.LaCowt(wc<mowe, che fuletta, perordine dell'Impei'atore,

11 giorno 26 Aprile, al Senato dal Miiiistro di Stato ed al Corpo legislativo

dal Ministro degli afl'ari esterni, e come segue. Lo Stato d' Italia, ag~

gravato dai provvedimenti amministrativi presi nel regno Lombardo ve-
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neto, avea determinate il governo austriaco, sin dal Dicembre scorso, a

fare armamenti che non tardarono ad cssere minacciosi e a destare le

piii serie inquietudini in Piemonte. II governo dell' Imperatore non potea
veder sorgere queste difficolta, senza inostrarsi vivamente preoccupato
delle conseguenze, che potevano avere per la pace dell'Europa. Non es-

sendo il caso d' intervenire egli stesso direttamente per proporre i mezzi

diprevenirle, si affretto tuttayia adaccogliere le pratiche che gli furono

i\Ute. Pieno di fiducia nei sentimenti di S. M. britannica, del pari clie nei

lumi dell'ambasciatore inglese a Parigi, il governo dell' Imperatore ap-

plaudi sinceramente alia missione, che il conte Cowley ando a compiere
a Vienna, come ad un primo tentative atto a preparare un ravvicinamento

degli animi, e si congratulo con soddisfazione non raeno sentita nei sape-
re che le pratiche scambiate tra 1' amhasciatore d'Inghilterra ed il Gover-

no austriaco erano tali da poter fornire punti di trattative. La proposta
di riunirsi in congresso, presentata contemporaneamcnte dalla Russia,

rispondeva ottimamente a quella condizione, invitando le cinque po-
tenze a partecipare ugnalmente alia discussione d'una quistione d'interes-

se europeo ;
si che il goyerno deh"Imperatore non csito a far sapere ch' e-

gli vi aderiva. 11 governo inglese adcrendovi ugualm-ente, giudico utile

di determinare le basi delle deliberazioni eventualidel congresso. (Qui se-

guono le quattro basi gid note) II goyerno dell' Imperatore neH'aderire

senza riserva a queste basi delle trattative, pose la stessa premura che

aveva mostrato nell' accettare la proposta d
1

un congresso.

II goyerno austriaco aveva da parte sua dato 1'assenso alia riunione

d'un congresso, aggiungendo akune osservazioni
,
ma senza porre con-

dizioni formali ed assolute
;

si che vi era ogni motive di sperare che le

trattative avrebbero potuto aprirsi in un termine prossimo. II gabinetto
di Vienna aveva parlato del previo disarmament della Sardegna, come
di cautela indispensabile per assicurare la quiete delle deliberazioni

;
del

che fece piii tardi una condizione assoluta della sua partecipazione al

congresso. La qual domanda avendo eccitate unanimi obbiezioai, il

gabinetto di Vienna vi sostitui la proposta d' un disarmament generale
cd immediate, aggiungendole come (piinto punto alle basi delle trattative.

Cosi, o signori, mentre la Francia avea successivamente accettato sen-

za esitazione tutte le proposte che le erano state presentate, 1' Austria, do-

pe essersi mostrata disposta ad entrare in trattati, moveva difficol-

ta inaspettate. II governo dell' Imperatore persevere tuttavia nei senti-

menti di conciliazione, che avea presi per regola della sua condotta.

all gabinetto inglese, continuando ad occuparsi colla piu lodevole selle-

citudine dei modi atti a torre di mezzo i ritardi, che la quistiene del di-

sarmo recava alia riuniene del congresso ;
avea pensate che si sarebbe

seddisfatto al quinto punto messo innanzi dall* Austria ammettendo ad-
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dirittura il principio del disarmo generale, di cui conveniva regolar

1'esectizione all'aprirsi delle deliherazioni del plenipotenziarii. II go-
verno di S. M. acconseati ad accettare questa proposta. Restava pero
a determinarsi se, in questo stato di cose, era necessario che la Sar-

degna sottoscrivesse anche essa precedentemente al principio del disar-

mo generale. Non sembrava potersi tale condizione iraporre al govcrno

sardo, quando fosse lasciato i'uori delle dcliberazioni del congresso; ma

questa considerazione stessa offriva 1' occasioue di una nuoya proposta

che, interamentc conforme ai principii deU'equita, non sembrava dovere

eccitare difficolta. II goyerno dell' Imperatore dichiaro dunque al gover-
no inglese, che era disposto a far consentire il gabinetto di Torino al prin-

cipio del disarmo generale, purche tutti gli Stati italiani fossero invitati

a far parte del congresso. Yoi sapete gia, o signori, che, modificando

questo suggerimento in modo da conciliare tutte le suscettibilita , il

governo di S. M. britannica prcsento nn' ultima proposizione, fondata

sul principio del disarmo generale simultaneo ed immediate. L' esecu-

zione di esso doveva regolarsi da una commissione, in cui il Piemonte

sarcbbe stato rappresentato. I plenipotenziarii si sarebbero uniti tosto-

che questa commissione fosse stata radunata, e gli Stati italiani sareb-

bero stati invitati dal congresso a sedere coi rappresentanti delle cin-

que grandi potenze, nello stesso modo tenuto al congresso di Lubiana

nel 1821. II governo dell' Imperatore voile nuovamente maniiestare le

sue intenzioni concilianti aderendo a questa proposizione, che fu ugual-

mente accettata senza indugi dalle corti di Prussia e di Russia, ed

alia quale il governo piemontese si dichiaro pure pronto a conformarsi.

Tuttavia, nel momento stesso in cui il governo dell' Imperatore poteva
nntrire speranza d'un accordo definitivo

;
abbiamo saputo che la corte

austriaca rifmtava di accettare la proposta del governo di S. M. britanni-

ca, ed indirizzava un'intimazionc direttamente al governo sardo. Mentre

dall'im lato il gabinetto di Vienna persiste a non acconsentire aH'ammes-

sione degli Stati italiani al congresso, di cui rende cosi impossible la

riunione; dall'altro esso domanda al Piemonte di obbligarsi a porrc il suo

esercito in istato di pace ed a licenziare i volontarii; cioe a concedere

senza ritardo, e solamente all' Austria, quanto esso aveva giaconceduto

alle potenze, sotto la sola condizione di combinar con esse la cosa.

lo non ho d' uopo di far notare la qualita di questo atto, ne di insi-

stere piu lungamente per mettere in luce i sentimenti di moderazione,

da cui al contrario il governo dell'Imperatore non cesso di mostrarsi ani-

mato. Se gli sforzi reiterati delle quattro potenze per tutelare la pace in-

contraronoostacoli, lanostra condotta attesta altamente, che questi osta-

coli non sono venuti dalla Francia. Finalmente, o signori, se la guerra

deve uscire dalle difficolta presenti, il governo di S. M. avra la ferma
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convinzione di aver fatto tutto cio che la sua dignita gli permetteva per

prevenirla e non se ne puo punto farricaderc la responsabilita su di lui.

Le proteste, che i governi della Gran Brettagna, dclla Russia e della Prus-

sia indirizzarono alia corte d'Austria, attestano che ci si rende, a questo

riguardo, una piena giustizia. In presenza di questo stato di cose, se la

Sardegna e minacciata, se, come e facile a prevedere, il suo territorio e

invaso, la Francia non puo esitare a rispondere all'appello d'una nazione

alleata, a cui 1' uniscono interessi connmi, simpatie tradizionali, ringiova-

nite da una recente fratellanza d'anni e da un'unione contratta fra le

due case regnanti. Cosi, o signori, il governo dcll'Impcratore, forte della

costante moderazione e dello spirito di conciliazione, a cui non manco

mai d'inspirarsi, attende il corso degli e\cnti con quiete, e con fiducia

che la sua condotta, nelle varie yicende che si sono teste succedute, in-

contrera 1'assenso unanime della Francia e dell' Europa .

A questa comunicazione doyrehhe ora far seguito la lettera circolare

del Walewski alle legazioni francesi. Ma ne riserbiamo la pubblicazione
al venture quaderno ;

desiderando noi di lasciare lo spazio che ci rima-

ne in questo, alia relazione dei fatti.

7. Ed uno dei principalissimi e certamente 1'assicurazione data dalGo-

verno francese sopra le sue buone intenzioni riguardo alia S. Sede ed al

suo dominio temporale nelle presenti congiunture. Al qual proposito il

Moniteur, pubblicando il rendiconto della tornata
,
tenuta il 30 Aprile dal

corpo legislatiyo di Francia, 1'ordine del giorno, dice, chiedendo la di-

scussione della proposta di legge perunprestito di 500 milioni, il signor

Yisconte Anatolio Lemercier chiede di fare alcune domande prima di dare il

suo voto. Dinanzi al rispetto, che 1'Imperatore ha finora mostrato per la

Santa Sede,e alle prove di filiale affezione al Santo Padre, 1'oratore esita

nel manifestare inquietezza. Ma, secondo lui, le coscienze cattoliche

si sono commosse per gli avyenimenti ,
che si preparano in Italia.

Egli teme che le circostanze procedano piii veloci degli stessi ordini

giunti dalla Francia : e, per essere del tutto assicurato, desidererebbe

udire dichiarare che il governo dell' Imperatore ha prese tutte le prccau-
zioni nccessarie per guarentire la sicurezza del Santo Padre al presente,
e 1' indipendenza della Santa Scde nell'avvenire. L'oratore ha il fermo

convincimento che la sicurezza del Santo Padre non verra mai minac-

ciata, finchei nostri soldati resteranno a Roma, finche la bandiera fran-

cese sventolera sul forte S. Angelo. Sa che il capo della cristianita pos-
siede forze superiori a quelle di tutti gli eserciti

;
dall' una parte la vene-

razione del mondo
,
dall altra la stessa sua debolezza : ma non e meno

^lorioso spettacolo per un cattolico francese il vedere riserbato alle no-

5tre truppe Tonore di essere le ausiliari di questa venerazione e di que-
sta debolezza. L'onorevole membro chiede che non si rinunci a questa
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missionc cosi bcne afiidata alia Francia , tigliuola prhnogenita dells

Chicsa.

Sopra cio chc specialmente riguarda la fulura indipendenza degli

Stati della Chiesa ,
1'oratore noil puo non avere qualche timore. Egli

non potrebbe in prima ainmctterc 1' idea di un congress di cinque po-
tenze (di cui due protestanti e im'altra scismatica) che verrebbe a deei-

dere della sorte del capo di milioni di cattolici. L'onorevole membro in-

siste perche il governo rassicuri le coscienze cattolicbe , facendo no to al-

1' Europa esssere fernia volonta della Francia di conservare alia Santa

Sede la sua indipendenza e il suo territorio.

Dopo di avere citato un tratto di una dicbiarazione fatta dal signer

Tocqueville conie Ministro degli affari esteri del Presidente della repub-
blica

, sopra la spedizione di Roma
,
e dopo di avere citato andie un

estratto del rapporto del sig. Thiers, 1'oratore dice che egli non avea bi-

sogno di audare a cercare cosi lontano i suoi csempi. Giacche 1'Imperatore

ha dato reiterate prove della sua forte volonta di iar rispettare Tindipen-
denza della Santa Sede. Napoleone I diceva al suo ambasciatore, nell'in-

viarlo a Roma : Trattate col Papa come se avesse dugento mila uoniini.

L'Iniperatore Napoleone III e piii rispettoso ;
conciossiache ha ristabilito

Pio IX sul suo trono , cd ha inviato nella citta eterna un esercito france-

se, che vi e ancora al presente. L'oratore e dunque convinto chc il go-

Yerno non esitera ad assicurare i cattolici del mondo sopra la determina-

zione dell'Imperatore di tar rispettare, che che avvenga, Findipendenza
e gli Stati della Santa Sede.

II signor Baroche, Presidente del consiglio di Stato, fece osservare

che il preopinante avea egli stesso risposto alia domanda da lui fatta
,

richiamando le mcmorie che il governo dell' Imperatore ben guarderassi

dallo scordare. Se il sig. Lemercicr non si fosse confutato da se stesso,

il sig. presidente del consiglio di Stato non avrebbc potuto fare a mono

di esprimere davanti alia camera la sua maraviglia del dubitarsi che

si fa sopra la condotta del governo. Nessun dubbio e possibile sopra

questo punto. II governo prendera ogni disposizione necessaria perche

la sicurezza e la indipendenza del Santo Padre siano assicurate in mezzo

alle agitazioni, che potessero sorgere in Italia.

II visconte De la Tour ringrazio il presidente del Consiglio di Stato

dell' assicurazione data; ne prese atto
;
e si porge garante della viva gra-

titudine che queste parole ecciteranno fra la popolazione della Brettagna.

Queste popolazioni, disse, non sono inquiete: esse s'affidano alle gene-

rose iutenzioni dell' Imperatore, il quale ha dichiarato che amava il po-

polo brcttone perche cattolico, monarchico e soldato. Ma 1' oratore ag-

giunse, che mentre le nostre truppc entravano in campo, il piu prezioso

pegno di sicurezza da dare a queste popolazioni, cosi altamente animate
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da spirito cattolico, si e di dire loro, che qualunque siano i casi della

guerra, i soldati della Francia saranno pronti sempre a sostenere il Santo

Padre e la Santa Sede. I cattolici della Francia sono pronti a sostenere il

papato con ogni sacritizio possibile; perche sarebbe cosa vile e codarda il

non sacrificare ttitto 1'interesse materiale alia coscienza e alia legge. Nel-

1'opinione dell'oratore, importa anche assai alia dignita della bandiera

francese, lo smentire,nel modo piii formale, ogni alleanza collarivoluzione.

A questo riguardo, 1' onorevole membro crede che la stessa gravita

delle circostanze gli dia diritto di liberamente esprimere i sentimenti, che

gli sono inspirati dalla sua coscienza. Pronto a votare i sussidii d'uomini

e di denaro, di che puo abbisognare il governo, considera come doyere

pei rappresentanti del paese il far conoscere le condizioni che credono

piii efficaci per impedire che la guerra deyii dallo scopo che si deye pro-

porre. II pensiero intimo dell' oratore si e che la Francia guadagnerebbe
molto a non lasciar syentolare accanto al suo yessillo quello delle bande

rivoluzionarie. Certo egli e ben lungi dal condannare 1' alleanza col Pie-

monte
;
ma crede esprimere un sentimento nazionale dicendo, che yi

sono ausiliari, il cui concorso non potrebbe essere accettato dalla Fran-

cia. Egli non ammette che la spada si nobile e pura della Francia possa
unirsi alia spada del Generale Garibaldi. In quelle bande egli non yede
alleati pel nostro paese; ma nemici per 1'ordine europeo e specialmente

per 1' Italia. Tale cooperazione costituirebbe, secondo lui, un yero peri-
colo. Appunto perche desidera che la guerra sia leale, generosa, cioe

veramente francese
; egli non yorrebbe che potessimo ayere la taccia in

faccia aU'Enropa, di adoperare mezzi, il cui uso potrebbe diyenire per
1' Italia il germe di nuoye riyoluzioni.

II sig. Presidents fece osseryare che in un dibattimento non si do-

yrebbcro indicare le persone ; dicendo, che, mentre la Francia si dispone
a soccorrere alleati, non si debbono discutere i norni dei soldati, che com-
bat tono nelle loro lile .

S.Yenendooraad altre cose e superfluo il dire che, ayendo, il 2 Maggio,
ilMarchese di Bonneyille, ambasciatore francese a Vienna , chiesti i suoi

passaporti, il Barone Hubner, ambasciatore austriaco a Parigi, ebbe, il

giorno seguentc, ordine di chiederli parimente. L'Austria e la Francia pero

seguitano a permettere, con certe condizioni, la stanza nei loro paesi dei

sudditi delnemico: e quanto alle loro sostanze e commercio osseryano

cio che fu decretato nel trattato di Parigi. Lo stesso ayrebbe yoluto fare

il Goyerno sardo; ma (come dice la Gazzetta piemontese) esso non ha

potuto farlo, perche il territorio dello Stato e inyaso da un poderoso eser-

cito, il quale affligge le province occupate con ogni maniera di yiolcnze ;

e fu percio ordinato che fosse posto Y embargo sopra le navi austriache

che si troyano nei porti dei regii Stati Non e pero dato ancora 1'ordine
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di cattura ; e intanto le proprieta del neutri, che fossero a hordo delle

navi sequestrate, saranno restituite.

Tanto in Austria poi quanto in Piemonte si diede corso forzato ai

biglietti della banca e si presero gli altri provvedimenti occorrenti allo

stato di guerra. In Francia si aperse un prestito nell' interne di 500 mi-

lioni : e si ofYersero grandi yantaggi a' volontarii ed a quelli che restano

sotto le armi, spirato il term inc. Lo stesso Imperatore di Francia poi si

reca alcampoin Piemonte, dove gia lo precedettero i varii corpi d'e-

sercito. Egli intanto nomino il Delangle ed il Vaillant a membri del consi-

glio private; die la reggcnza all' Imperatrice, e muto alcuni Ministri:

giacche il Delangle e ora Ministro della giustizia, invece del Royer eletto

yicepresidente del Senato; 1' Arrighi, Duca di Padova, degli aflari in-

terni
;

il Randon della guerra ,
essendo a questo sostituito il Yaillant

nella carica di maggior generale dell'esercito dell' Alpi. L' Ambasciatore

di Francia a Londra dicesi che debba essere il Persigny invece del Pelis-

sier, eletto comandante del corpo di osservazione sul Reno.

9. Malageyole si e il dare qualche cosa piu che semplici indizii sopra

la parte che alia presente guerra intendono prendere le altrc Potenzc. E
dell' Inghilterra in prima tanto meno si puo sapere, quanto che rimane

ancor incerto se ilMinistero Derby uscirav incitore dalla lotla delle nuoye

elezioni. Egli intanto parla sempre di neutralita armata. E che armi assai

& evidente; ma che resti neutrale chi lopuo sapere? Dicesi che potentis-

sime armate inglesi siano in viaggio, chi yuole per 1'Adriatico chi per il

Mediterraneo. Nuove arniate si preparano nei cantieri; i yolontarii accor-

rono sotto le armi in gran folia
;
tutte le stazioni marittime inglesi sono-

pronte a potente difesa;e specialmente dicesi che gran numero di palle e

di razzi e inyiato a Gibilterra. Al qual proposito dice un giornale tede-

sco che le relazioni tra Francia ed Inghilterra si fanno alquanto serie :

giacche Lord Cowley consegno al Goyerno francese una nota che parla

della possibile chiusura dello stretto di Gibilterra : il che pretendcsi che

il Wale\vscki abbia dichiarato caso di guerra. Ad ogni modo yuolsi che

Tlnghilterra non sia per permettere in nessun caso che legni da guerra

russi entrino nel Mediterraneo : e cio perche la Francia ricuso di dichia-

rare neutrale 1'Adriatico. Alle quali notizie i nostri lettori,se sono sayii,

non presteranno, cosi di subito, cieca fede. Per agevolare poi all' Inghil-

terra la guerra in Europa, di nuoyo si annunzia la fine di quella dell'In-

dia; tanto che perfino dicesi fatto prigione il cclebre capo della rihel-

lione Tantia Topee.
10. Nelle medesime incertezzc siamo quanto alle intenzioni della Rus-

sia; il cui trattato difensiyo ed offensive colla Francia, non meno che quel-

lo della Danimarca, e ora il tema delle assicurazioni e dei nieghi dei varii

giornali.Eche quei trattati non esistano,il dimostrano ad evidenza ledi-
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chiarazioni sopra cio fattc dai Ministri inglesi ,
dai giornali francesi e

dalla Russia e dalla Danimarca mcdesime. II che non toglie che parccchi

ne assicurino sempre piu 1'esistenza
, per il solo motivo che 1' averli con-

tratti, non meno che il volerli tenere segreti, sembra loro cosautile alle

Potenze che pretendonsi alleate.

11. La ConfederazioneGermanica non ordino ancora la cosi delta mobi-

lizzazione dell'esercito federale: ma esso e ormai tutto in assetto di guerra;

e dicesi diviso in due eserciti, V uno del sud est comandato da un Arci-

duca austriaco
;
1'altro del nord est comandato da un Principe prussiano.

La Germania poi dicesi pure divisa in due partiti; 1'uno dei quali vuole

la cooperazione immediata coll'Austria, ed a questo appartiene la Baviera

con tre o quattro Stati minori del sud
;

1' altro ama seguire la Prussia
,

ed e formato dagli Stati del nord, eccettuato 1'Annover e 1'Oldenhurgo ,
che

pretendonsi anzi legati con trattati speciali coll'Austria. Anche la Sassonia

credesi unita strettamente coll' Austria
;

e si ha fondamento a crederlo

nel vedere i suoi armamenti assai superior! a quello, che da lei esiggereb-

heinquesti casi il patto federale. Di fronte poi al corpo di esercito france-

se presso Nancy dicesi che si vanno riunendo alcune truppe tcdesche. Del

quale esercito francese del Reno, il Moniteur pero nega 1'esistenza, assicu-

rando che le truppe sono da quelle parti ,
com'erano prima nel tempo di

pace. Che se 1' Imperatore diede ad un illustre maresciallo il titolo di co-

mandante 1'csercito di osservazione
,
cio fu solo per indicare che

,
se le

frontiere francesi fossero invase
,
tutte le guarnigioni dell' est sarebbero

sotto il comando del Duca di Malakoff . Del resto si sa che la Francia ,

come poco fa in Lione ,
sa far sorgere gli eserciti quasi d'improvviso, e

senza aver punto bisogno di molta preparazione.

Ma cntrera ella la Germania nella presente lotta? Molti credono che

non vi entrera tinche non ci sara bisogno di lei; ma che, occorrendo il

caso
,
non potranno i desiderii pacific] di chi vuole circoscrivere la guer-

ra, frenare gli impeti del popolo tedesco, capace di trarre a suo rimorchio

i Governi stessi piu desiderosi di pace e di neutralita. Altri pensa che,

se la Germania vorra far sua la causa austriaca in Italia, la Russia fara

sua la causa francese in Germania. II che rendera le forze uguali, come

sarebbero se ne la Germania ne la Russia prendessero parte alia guerra.

12. Ai due estremi confini deU'Europa, anchele Potenze piu lontane dai

teatro presente della guerra, la Spagna cioe e la Turchia, forbiscono le ar-

mi e si pongono in osservazione. Che se la Spagna cio fa solamente, co-

me pare, per prudenza, la Turchia lo fa per bisogno. Giacche le sue pro-
vince europee, e segnatamente la Bulgaria e la Romania, diconsi fremere

piii che mai, c minacciare non meno lei, che 1'Austria vicina. Di che que-
sta si prepara su tutti i confini, ed armasi in Dalmazia, e specialmen-
te a Ragusa, Gravosa e Cattaro; dove, se I'armate inglesi non lo vieta-
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no, non pretendesi impossibile che accada uno sbarco di Frances!. AI

sud di Cattaro poi, nell' Albania austriaca, sono stati innalzati alquanti
forti per tener a freno i Montenegrin!, che credonsi pronti anch' essi a muo-
yere contro 1' Austria. I Principati danubiani poi danno parimente cbe

pensare ai loro vicini, la Turchia e 1' Austria; delle quali la prima ricuso

fmora di riconoscere il loro comune ospodaro Cuza
;

e la seconda e in

questo, come in parecchic altre cose, d' accordo colla Turchia.

13. Raccogliendo in breve cio cbe pare a molti piu probabile sopra le in-

tenzioni delle varie Potenze, sembra che 1'Inghilterra e la Russia vogliano
rimanere neutrali, se altre Potenze non prendano parte alia guerra. L'in-

tcrvento della Germania porterebbe forse la Russia ad intervenire pari-

mente : e 1' intervento della Russia chiamerebbe certamente all'armi I' In-

gbilterra. La Prussia, temendo una guerra generale, pare voler impedire
]' intervento della Germania

;
ma altri Stati tedeschi sono invece caldissi-

mi per la difesa dell'Austria. La Dieta federale e per decidere la gran

quistione. Ma in caso che essa si dichiari neutrale, chi impedira alcuui

Stati particolari di operare da se, come alleati dell'Austria? Nel qual caso

comincerebbe il pericolo di una guerra generale .

14. Quanto alle prime mosse dei due eserciti, per quanto si sa fmora

da' bullettini de' due campi, ogni cosa si restringe nell' occupazione
della Lomellina per parte degli Austriaci, i quali si vanno, mentre scri-

viamo, fortificando in Vercelli, e spingendosi verso settentrione nella pro-

vincia d'lvrea. Intanto i Gallosardi si concentrano dietro il Po e la Dora
;

ne accaddero fmora altri fatti d'arme che piccole scaramucce.

15. Del resto non e nostra intenzione di ricopiare qui i bollettini : cosa

inutile, non solo perche non vi ha nostro lettore che non li conosca d'altron-

de; ma ancora perche (come i giornali sardi non lasciano di ripetere soven-

te
)

essi sono spesso enimmatici ed indecifrabili. Ne i bollettini austriaci

fmora ci spiegarono meglio le cose. II che accade forse perche fmora non

vi ha nulla che riferire. Molto meno poi pretendiamo di dare spiegazio-
ni : giacche 1'esempio degli errori altrui ci ammonisce a non farla da

strategic! e da generali d'esercito. Ne per fermo vorremmo dare notizie

simili a quelle, di chi, inungiornale italiano, fegia prendere Casale dagli

Austriaci, e di quell' altro che, in un giornale francese dei 4 maggio,
diecle questa mirabile notizia: Leltere particolari ci riferiscono che, da

molti giorni, i Piemontesi hanno inondate, coll' aiuto delle loro risaie,tut-

te le pianure intorno a Torino
(
dove a trenta miglia d'intorno non vi ha

risaie
)

: si che 1'inviato austriaco latore dell' ultimatum
( giunto a To-

rino per la via ferrata di Novara) era stato portato a spalle d'uomini.

Queste inondazioni
( presso Torino

) impacciarono le prime operazioni

degli Austriaci (sul Po e sul Ticino) . Per dare tali notizie, non ci e bi-

sogno neanche dei bollettini.
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Bensi non mancheremo di dare relazioni, per quanto potremo chiarc cd

esatte, del fatti, quando essi ci saranno noti per fonti sicure. Che se esse

verranno tarde, non per questo non saranno di qnalche utilita a chi vorra

leggere in questi quaderni la storia delle cose passate, anziche le conget-

ture del futuro o le incertezze del presente. Tanto piu che, per dare tali

notizie, non mancano i giornali quotidiani ;
coi quali inyano tenterem-

mo lottare di fretta noi, a cui le nltime e piu fresche uovelle giungono,
al piu presto, otto giorni prima che il nostro quaderno possa essere letto

dal piu sollecito dei nostn associati.

SUMO DI NOTIZIE Pit RECEJXTI.

II Monitors Toscano degli 11 Maggio reca i documenti dai quali risulta

che il Governo provvisorio della Toscana trasmette tutti i suoi potcri

nella persona del Comm. Carlo Buoncompagni, gia nominato da S. M. il

Re di Sardegna Coinmissario straordinario per il governo della Toscana

durante la guerra . E dunquc cessato il Governo provvisorio; e ne fa le

veci il Commissario sardo, che elesse a suo segretario generale il sig.

Celestino Bianchi
;

a Ministro dell' Interno il Barone Bettino Ricasoli ;

dell' Istruzione il March, Cosimo Ridolti
;
di Grazia e Giustizia Errico

Poggi ;
delle Finanze RafFaello Busacca

;
interinalmente poi della guerra

Yincenzo Malenchini; degli afiari esteri March. Cosimo Ridolfi
; degli

affari ecclesiastici Errico Poggi.
Non potendo poi la rappresentanza nazionale essere, durante la guerra T

costituita e convocata, e istituita una Consulta del Governo che terra una

adunanza mensile, ed e composta del Marchese Gino Capponi presidente ;

del Cav. Leopoldo Galeotti segretario ,
e di quaranta consiglieri scelti

tra coloro che hanno dato prova di essere autoreyoli interpreti degli

interessi del paese .

II 10 Maggio poi giunsero in Livorno alcune milizie sarde dirette a Fi-

renze.

Sopra gli avyenimenti di Parma il Corriere mercantile narra che

volevasi aspettare : ma un piccolo gruppo d' impazienti ,
novizi nelle

Hie della parte nostra, senza il minimo concorso dell' immensa maggio-
ranza di questa, yolle cayarsi il capriccio di erigere sotto il cannone

austriaco un goyernetto provyisorio di 24 ore .

Gli ultimi bollettini della guerra riferiscono la ritirata degli Austriaci

anche da Vercelli, si che era passato ogni pericolo dell' invasione di To-
rino. L'Imperatore Napoleone HI parti col Principe Napoleone, I'll

Maggio, da Lione per Marsiglia : e si aspettaya il 12 in Genoya.
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Lcggiamo poi in capo alia Gazzetta di Bologna dell' 11 Maggio quanto

segue :

a Diversi giornali autorevoli hanno gia annunziato, come a quest! pas-
sati giorni, 1' Eminentissimo signor Cardinale Antonelli

, Segretario di

Stalo della Santita di Nostro Signore, rimise una Nota Diplomatica alle

Potcnze, nella quale dichiarasi che il Pontiticio Governo, in mezzo agli

altuali evcnti d'ltalia, intende restare nella piii stretta neutralita.

Riproducendo questa notizia, ci e grato soggiungere come ci consti

officiosamcntc che la Francia, nell' aderire pienamente a tale dichiarazio-

ne del Governo di Sua Santita
,
confcrmo le precedent! rassicurazioni

date alia Santa Sede, che, qualunque possano essere le conseguenze dei

hellicosi avvenimcnti nella parte settentrionale d'ltalia, I'attitudine del

Governo francese
, rispetto agli Stati Pontificii ,

si manterra del tutto

conforme allo scopo, che gia ebbe la Francia nell' intervenirvi per ripa-

rare ai disordini della passata anarchia : ed intanto
,
nel corso della pre-

scnte guerra, S. M. 1'Imperatore dei Francesi ed il suo Governo non per-

metteranno che si tenti impunemente cosa alcuna in detrimento dei ri-

guardi dovuti all'augusta persona del Santo Padre, o diretta a rovesciare

la sua temporale dominazione. Siamo poi in grado di poter aggiugnere

che, sebbene sin dal giorno 7 corrente il Comando militare austriaco in

Ancona avesse puhblicato una Notificazione concernente lo stato d'asse-

dio per quella fortezza e citta, occupate dalle II. RR. truppe, quella No-

tificazione fu, dopo poche ore, revocata, essendo cola pervenuta comuni-

cazione della Pontilicia neutralita, riconosciuta dalla Francia .
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E LA PACE FILANTROPICA.

Mentre fra tanli palpili or di liraori
,
or di speranze andava titu-

bando la famiglia europea, ecco finalmente i primi colpi delle arti-

glierie annunziarci non solo inevitabilc
,
ma gia scatenato sopra i

popoli il terribile flagello della guerra. IS
]

e valsero a preservarcene

o Ic disposizioni pacificlie degli animi retti, o i negoziati fervida-

mente intrecciali dalla diplomazia, o gli sforzi dei primi Potentati

europei, o (cio che a' noslri di prevale ad ogni altra ragione) gFin-

teressi del commercio e della borsa. Possibile che tanli progressi

della moderna civilta filantropica, di che andiamo si superbi, DOR

abbiano trovato una via per ricomporre gli animi ed allonlanare il

flagello !

Tali erano i pensieri che ci occupavano la mente fimestata dai

rumori guerreschi , quando giunse inaspeltatamente a riscuoterci

con k breve, ma erudita sua Opera alia mano, il chiarissimo Avvo-

cato Ernesto Semichon, il quale c'invitava cortesemente ad uscire

dal mondo moderno e risalire alia barbaric del medio evo 1
, per

1 Reportons-nous par la pensee aux temps dont nous retracons Vhistoi-

re
; soyons un moment contemporains du XI siecle pour nous fairc une idee

exacte dc feffet produit sur les masses par les concHes (pag. 49.).

ScricIV,voLIL 34 49 Moggw 4859
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contemplare in quegli orrori di ferila e d'ignoranza un
1

ammirabilo-

istituzione della potenza cristiana, degnissima di venire contrappo-

sta air impotenza filantropica. Cosi e, letiore
;

in quell
1

eta si bar-

bara, quando tullo era tirannia o schiavitu, quando le orde germa-
niche non avevano altra legge che il volere, altro diritto die la spa-

da , altro bene die il bottino
; quando ogrii castellano, sovraneg-

giando dall
1

alto de
1

suoi merli, sfidava tutti i vicini e taglieggiava

tutti i viandanti, senza renderne conto a chicchessia sulla terra e

senza pensare di avere un giudice in cielo
;

in quelle tenebre
,

in

quel disordine, in quello spaventevole calpeslamento d'ogni diritto

e di ogni dovere, mossa alle vod pietose delle vitlime immolate,

dei deboli oppressi ,
sorse la Chiesa cattolica

;
e non solo ot-

tenne pace e sicurezza agli oppressi, ma inizio quei portenti di ordi-

ne, che noi appelliamo cmltci europea, civilta moderna. Tale e in

sostanza lo scopo dell
1

opera Li PAIX ET LA TREVE DE DIED, tale

Timpressione che lascia nell
1

animo dei suoi lettori, come veggia-

mo dai molti giornali (
I Union ,

le Nord, le Moniteur ecc.
) ,

I

quali con isplendidi articoli lodarono questa si importante mono-

grafia : dolendosi soltanto uno di essi die la modestia del titola

nasconda forse a piu d'uno la suprema rilevanza dell
1

argomento.

Gratissimi all
1

egregio Autorc che con gentilezza da noi non me-

ritata voile prcvenirci, comimicandoci le dolte sue ed important!

scoperte, noi non ci troveremmo pcraltro in condizione d'inserir-

ne nel nostro periodico una rivista, essendo questa presso di noi

destinata solo alia stampa italiana. Ma I

1

opporlunita del soggetto

e si acconcia ai momenti che corrono, ed e si pregno di gravis-

sime conseguenze il confronto che ne viene suggcrito ;
che cre-

deremmo far torlo ai nostri leltori e fallire al debito nostro
,
se non

afferrassimo I

1

occasione pei capelli, mettendo in evidenza il valore

ineslimabile dei principii cattolici paragonali con la nullita del razio-

nalismo filantropico : il die rispondera al dubbio proposto, mostran-

do che i tanti sforzi per evitare la guerra per queslo fallirono
,
che

vi mancava il piu gagliardo elemento di buon successo, la pienezza

xlello spirilo cattolico. Al quale intento esporremo prima storica-

mente abbozzati i ientativi fatti per umanarc ed anche abolire la
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guerra, si dalla Chiesa, si dalla filantropia. Investigandone poscia,

10 cagioni, faremo di lulto perche si comprenda dondo muove in

questo la forza del callolicismo
;
donde la nullita della filantropia.

Cosi la condizione presenle dell
1

Europa somministrera grave sog-

gello di meditazione e nuova conferma ai principii cattolici che nelle

jiostre pagine andiamo spiegando.

II nostro lellore non e si pellegrino nella sloria, die non abbia

udito, e forse anche con molle esagerazioni modcrnc, le antiche de-

scrizioni spaventevoli, di quell
1

epoca infausta che sogliamo appellare

11 Medio evo. Gli orrori, con cui ne descrive gli inizii Salviuno, cl

fanno comprendere qualc dovett
1

essere la confusione
,

il misto di li-

rannia e di sfrenatezza
,
di virtu e di vizii

,
di lagrime e di sangue r

di rapine e di soprusi ;
e insomnia (Togni maniera di disordine, a cbe

dovette condurci il continuato irrorapere di sempre nuovc orde bar-

baricbe sopra T Europa romana. Su i Romani corrolti piombavano

gli Eruli
,
su gli Eruli i Goti, su i Goti i Yandali, su i Vandali i Lon-

gobardiin Italia; Visigoti, Franchi, Borgognoni, Unni, si accavalla-

Tano Tun sopra Faltro nelle Gallic, come onda incalza onda: Dane-

si, Sassoni, Norman di invadeyano laBrellagna, ciascuna delle razze

sanguinarie seco traendo numi, costumi, leggi ,
indolc

,
tradizioni

sue propric cbe nel moslruoso conserlo urtandosi e collidendosi solo

alia spada lasciavano finalmente il dominio di quel caos spaventoso :

e beati i popoli, quando fra coteste spade una se ne trovava che
r

sopra le altre tutte giganteggiando, sapesse almcno imporre alia so-

deta il maleriale ordine della forza. E tale appunto fu il momenta-

neo splendore dell' Impero gotico soito Teodorico, del Longobardo
sotto Luitprando ,

dell
1

Impero dei Franclii sotto Carlo Magno. Ma
tramontalo appena quell

1

astro senza lasciar di se ne successori
,
ne

isliluzioni
,

la notle ricomincio si profonda ,
che non V ha tinta si

fosca sulla tavolozza del Rembrandt
,
che possa ritrarne la tenebria.

Immaginate pure tutto cio, di che e capace una turba di uomini

efferati
, ciascuno dei quali e indipendente da ogni altro, ciascuno

munito nelle sue torri
,
ciascuno seguito da una rnasnada di sche-

rani a lui yenduti in anima e corpo, ciascuno awezzo a sprezzare

ugualmente Dio e gli uomini
;

e pensate qual dovette essere una
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socieia in precla a lale oligarchia ncl primo periodo del mondo fcuda-

le
; quando ne il Vangelo avca cominciato a dominare gf inlellelti

,
ne

alcun abito di ordine a penctrare nei coslumi. L'Autore nc ricorda

in poche parole il ritralto dipinto dai contemporanci ;
e contcssa che

concedendovi anche una grandissima parle all
1

esagerazione di quel-

le penne appassionato, pure la barbaric di quei tempi sembra ancora

incredibile. Credereste? II Glaber racconlache sulle stradc macstre

cerli nerboruti chc incontrassero un piu fiacco, raffcrravano
,

lo

squartavano, 1'arroslivano e lo divoravano. Altri allettavano insidio-

samente i fanciulli per fame il pasto : vi fu chi oso vendere la came

umana sui mercato o Irarre i cadaver! dai sepolcri per imbandirM

sulla mensa. Saranno barbaric ecceltuative, soggiunge il Scmichon :

ma dale anche per semplice eccezione, sono enormita da non ispie-

garsi, se non per la tolale mancanza di un'aulorita ordinalrice,

piuttosto per la sua assoluta impotenza (pay. 4, 5). Ed appunlo da

cotesta impotenza ripctesi la necessita del duello e il diritlo di guer-

ra
,
conceduto a tutte le famiglie private, che allro mezzo non ave-

vano da assicurare ogni loro diritlo 1.

Questo caos, quest
1

anarchia spaventevole fu il campo, ove la Chic-

sa voile spargere i semi di un nuovo ordine sociale fondato, non

pra gli avanzi del diritto romano, aulorita malcompetente verso quei

iarbari
,
ma sul sentimento cristiano e sulle leggi del Vangelo, la

cui parola onnipotente restitui alia morta socieia una vita novella.

- Ma con qual dirillo si arrogava la Chiesa un potere che com-

pete alia sovranita civile?

Domanda insulsa, risponde TAulore : e dov' era Taulorita civile

in quei disordine ? Lungi dalFarrogarsi autorita non sua, la Chiesa

si moslro pronta sempre e a riconoscere i giudici competent!, quando

ve ne erano (pag. 460), e afrenare il chiericato, se talora per zelo

1 Non avendovi confident (ncl sistcma feudale), si ricorreva piu, volen-

tieri a guarentigie meglio conform! a quei modo di vivere ; e duelli e le guer-

re private divcntavano necessita di quella condizione di cose. Cosi il CANTU

(ep. X La feudalita v. x, p. 242), e segue poi determinando le leggi della

guerra privata secondo Beaumanoir.
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soverchio sembrassc inlromeUersi in cause di compclcnza non sua

i pay. 2 '1 8, 249 ). Ma quando, nelF universale silcnzio d
1

ogni legge

umana, ella vedevai fedeli calpestare la leggc divina; allora alzare

la voce in nome di Dio
,
ricordare i dovcri

,
confortarli con Fassocia-

zione, soslenerli con Farme degli associati e dare cosi principle ad

una civilta tutta cristiana, non solo fu un dirillo
,
ma fu un dovcrc,

al cui adempimento solo la generosila dello spirito caltolico pote

ispirare la forza, solo la sua divinita pole assicurare il successo.

Ma per quali mezzi procedctte il Clcro alFalta impresa? Riducen-

do in pochi periodi cio die FAulore ne racconla, noi siarno attoniti

della sapienza portentosa die risplende in tulto il progressive anda-

menlo della Chiesa, guidalo giusta le norme della piu squisila anlro-

pologia, secondo la quale ad ogni opera umana precede F intelli-

genza , ogni societa si forma per via di autorita, e questa oltiene

F intento per via di associazione. E in~ primo luogo a trasformare

quegli uomini efferali era mestieri trasformarne F inlelligenza. E
all

1

inlelligenza appunto si volge prima la Chiesa con la grand
1

anna

del Yerbo evangelico or predicate nelle adunanze dei fedeli, ora

spiegato nei concilii, ora inculcate nelle lettere e nci privati interte-

nimenti ai potent! della lerra (pag. 6 e segg.). Quando il giacobi-

nismo voile affrancare i popoli, predico loro i diritti e primo di tutti

la ribellione : quando la Chiesa in tempi tanto piu barbari voile fre-

nare gli eccessi
, predico ai potenti i loro doveri.

Ma stabilito il principio, conveniva recarlo ad cfietto : e la gran-

de arma ad ottenerlo fu in quei tempi di fede la scomunica
;
arma

che fu, dice il Semichon, Forigine di tutti i progress! social!
,
non

solo pel limore salutare onde scuoteva i colpevoli, ma principal

mente per la nuova idea che infondeva nei barbari della prcva-

lenza del diritto sopra la forza. E qualc spettacolo infalti quello di

un ministro di Dio inerme die, dalF alto di sua dignita riverita,

scagliando la formola degli anatemi faceva palpilare sul loro cavallo

di battaglia i guerrieri piu terribili, i piu feroci tiranni (p. 322)!

Formati in tal guisa gF intelletti al Yero evangelico ,
avvezzata

la sociela a credere il dirilto regnare sulla forza, lo spirito dominare
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la malcria
,

la Chiesa aveva falto 11 primo passo e piu difficile
;

giacche Fuomo ragionevole non si domina se non coi princlpii. Ma

i prindpii non bastano: era poi necessario die codesta suprema idea

dell' ordine sociale, si Irasferisse nel mondo esterno e venisse effet-

tuata nelP opera. Ed anche a questo porse mano la Chiesa con quel-

ronnipotenza die le assicurava il nalurale suo spirito di associazio-

ne. Naturale, diciamo, perche inerente all
1

idea di unita cattolica
;

perche organato dal divino Redenlore nella gerarchia ; perche ani-

malo da do die forma Fessenza del cristianesimo
,

la carita ; per-

che ingagliardito da cio die ne forma la perfezione die e lo spirito

di sacrifizio. Con tali element! ella formava, dice FAulore, una spe-

cie di agitazione tra quei popoli, di cui \edemmo rinnovato a di no-

slri uno sperimento dal grande agitatore irlandese Daniele O'Con-

nell (pag. 223, 524 ). Con questo divario pcrallro, soggiungere-

nio noi
,
che in Irlanda gia regnava un ordine esterno, che molti

sussidii offeriva e molti riguardi imponeva all
1

agitatore irlandese :

laddove il clero del secolo XI
,
lavorando in terra vergine non in-

contrava diritti da collidere, non autorita legittime da invocare, non

un' idea d'ordine gia esistente da imitare : tutta Fidea doveva sor-

gere dai prindpii catlolici
,

tutta Fenergia scaldarsi al fuoco delta

carita. Quei barbari sgranellati e dispersi congiungevansi libera-

menle sotto gF indirizzi del ministro di Dio
;
ed acquistavano repen-

tinamente Timmenso vigore delle forze unite. A queste associazioni

imposto un ordine, determinati i capi ,
distribuite le armi

, nacque

repente una forza insuperabile ,
a cui gli stessi piu potenti baroni

dovettero portare rispetto : e quindi ebbe origine, soggiunge 1'Au-

tore, il Terzo stato co' suoi Comuni.

Ouesta ultima conseguenza Yiene dalF Autore eruditamenle di-

scussa e corroborata con numerosi documenti contro le diverse dot-

trine del Guizot, del Thierry e di altri
,
die variamenle discorsero

intorno alle origin! del Comune : ma questo poco monta al nostro

proposilo. Quello che a noi rileva e di ben misurare rimmensita

del progresso oltenuto dalla Chiesa in pochi anni
, quando fra gli

orrori della societa barbarica seppe ispirarc a! popoli la grande idea
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del dirillo, la sua supcriorita sulla forza, la sua uguagliaiiza di nalu-

ra benche in personc diversissime per condizionc, F obhligo imposlo

a tulli di riverirlo e difenderlo, Y eflicacia degli sforzi sociali contro

ogni prepotenza individuale.

Ma quai era Fintento, a cui era diretlo lutto cotesto operare dclla

Chiesa? A qual fine adopcrava cssa quelle qualtro categoric di

mezzi (prcdicazioni, censure, associazione, armi), con che prese

a riordinare la sociela sconquassata ? II lellore gia lo conosce, ben

sapendo quaF era la piaga, ond
1

era inferma F Europa ,
ridotta ad

essere
,
come la sociela dellTIobbes

,
la guerra di ciascuno contro

tutli. Abolire cotesta guerra universale
,

far comprendere ai popoli

Fincslimabile bene di una societa
,
ove alia perpetua guerra ed al

ladroneccio impunilo succeda un ordine rispettato dai grandi non

mcno che dagF infimi
, questo era il gran compito propostosi dalla

Chiesa, al quale ella applico lulla la serie del mezzi
,

di cui poteva

disporre, con quella prudenza, discrezione, energia, pcrseveran-

za
,
onde sola e capace la carita cristiana. E il primo tentative che

ne veggiamo nella storia risale alF anno 988 di Cristo
, quando

Gondebaldo, Arcivescovo di Aquitania, raccolti in concilio a Char-

roux tutti i suoi suffraganei ,
in presenza dei cherici

,
dei reli-

giosi e dei fedeli di ambi i sessi, invocando le consuetudini gia

stabilile, fulminava Fanatema centre chiunque rapinasse o gregi ,

o strumenli a danno dei campagnuoli e dei poveri (pay. 8 ). Al

Concilio di Charroux allri ne successero, ove s'incomincio ad in-

veire contro le invasion! dei nobili su i beni di Chiesa e contro

le prepotenze dei guerrieri verso i deboli e derelitti : conladini
,

negozianti poveri, monasterii, chiese
, religiosi di ogni maniera

,

ai quali veniva assicurata perpetua pace, pena ai violator! la sce-

munica o F inlerdetto. Narbona
, Limoges , Sucilanges d' Auver-

gne, Poitiers e molte altre citta videro adunarsi concilii col me-

desimo intenlo e chiamati i grandi a votarsi con giuramento nel

patto solenne di pace : nel quale sulle reliquie del Santi promet-

tevasi che
,

se una differenza insorgesse tra Signori o fra citta
,

non prima si darebbe mano alle armi, che si fosse al cospetto del
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Vescovo e del Conte pacificamente discussa la cagione di ciascuna

delle parli (pay. 23) 1.

Erano quesli i primi tenlativi eke esprimevano piuttosto un de-

siderio generate di pace sospirata da tuiti i crisliani, anziche una

posiliva istituzione ridolta a leggi, a formole determinate. Ma da!

1027 in poi il disegno comincia a contornarsi
,
a colorirsi e pro-

duce fmalmente quella grande islituzione della PACE e della TRE-

GUA DI DIO. La pace comprendeva tulle le chiese, i cherici, i mo-

nasteri co' loro religiosi o religiose, i cimiteri, i fanciulli, le don-

ne, i pellegrini, gli agricoltori co
1

loro strumcnti e mandre e campi

ed olivcti
,

cui tutti dovevano rispettare ,
anche in tempo di

guerra. La tregua poi era destinata a diminuire insensibilmente

la desolazione delle guerre e a mitigarc il genio battagliero dei feu-

datarii e delle loro milizie. Al quale intento invece d
1

imporre una

proibizione assoluta di ogni guerra ,
incominciava la Chiesa dal vie-

tarla nei tempi piii sacri di Awen to, di Ouarcsima e nei giorni di

maggior divozione e di festa. Assuefatti cosi a poco a poco quei bar-

bari a sospendere gli sdegni, si andarono prolungando i termini

della triegua ;
e iirvece d' incominciare la tregua nella sera del sa-

bato, incominciandola la sera del mercoldi, quattro giorni della set-

timana furono liberi dalla guerra : alFAvvento si aggiunse il tempo

natalizio, alia Ouaresima il tempo pasquale; di die circa due terzi

deiranno furono esenti dallo spavcnloso flagello. Ecco cio che pote

la Chiesa in meno di un secolo cosi ruvido, fra popoli ancora si bar-

ban e di passioni si indomite.

Non seguiremo TAutore nella storiache eglicontinua, mostrando

come la meravigliosa istituzione vcnisse occupata e volta in loro pro

dairautorita dei monarch!, o allcrata c guasta dalle frodi delle sette

ereticali, die si prevalsero delle forme di associazionc sacra, per co-

prirc e fomentarc Tempie loro trame. Solo aggiungeremo in poche

1 Osservi il lettore che questa condizione dell' arbitrate fra le Potenze

vantata quale atto di mirabilc filantropia nei Congresso di Parigi del 1856,

fu uiio dei primi passi della Chiesa nei secolo X.
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parole la sua bella osservazione eke, la Chiesa mcdesima, la quale

neir associazione della Pace e Tregua di Dio formo mezzo cosi poten-

te per terminare la guerra, Irovo nclla Cavalleria crisliana un
1

asso-

ciazione potenlissima per ordinarla, mansuefarla, sanliflcarla. Ouello

spirito generoso, clie da tale istituzione prese il nome di cavalieresco,

diede quindi in poi alia guerra cristiana un caraltere di giustizia, di

umanita, di mansueludine fino a quei di sconosciulo
;
e si vide pubbli-

caraente autenticato un diritto clie il paganesimo non avrebbe neppure

sognalo, il diritto del dcbolc ad cssere rispettato dal forte. L
1

epoca

dunque, cosi termina FAutore
,
T epoca che abbiamo studiata non e

soltanto il risorgimento del diritto conculcato prima dalla forza bar-

barica
;
ma e T inlroduzione nelle pubbliche relazioni della carita e

milczza cristiana; la quale diede poscia ai filosofi paganeggianti

r idea di quella filantropia, che essi credono a*ere inventata, e che

non e se non una miscra scimmiatura di quella carita, che fu alimcn-

to, consolazione, e rifugio delle anime cristiane nei giorni piu tene-

brosi di un
1

epoca cotanlo infausta.

Preparata cosi e malurata poi la civilta europea, diffusi univer-

salmente c radical! i principii di crisliana mansuetudine, e di carita

inlernazionale, la gran famiglia cristiana procedeva ad un avvenire

di ordine e di prosperila, che avrebbe per fermo superato quanto si

vide mai da che T uomo esiste sulla terra
; quando 1' empieta lutera-

na, restituite airindipendenza selvaggia lesueaudacie, lacero le va-

rie membra della gran societa, Vinlrodusse le gelosie di Stato, le

lotte degFinteressi, la divisione dellc opinion! e quello stato abituale

di guerra, o almeno di diffidenza, al quale fu quindi in poi unico ri-

medio il cosi delto equilibria europeo sostituito miseramenle alFuni-

ta cattolica. Ma non si da equilibrio senza contrasto di forze. II con-

trasto dunque dovetle divenire perpctuo, benche sotto forme piu o

meno insidiose, piu o meno urbane, piu o meno sanguinarie di qui-

stioni diplomaliche, di dogane protettrici, di polizie sospeltose, di re-

ligioni nazionali, di ragioni di Stalo ecc. E poiche ogni forza pub-
blica si esercila poi sempre o cogli uomini o col danaro, moltiplica-

re uomini e danaro fu quindi in poi la grand' arte di Governo. Ne

baslava molliplicare gli uomini; conveniva armarli, addestrarli, per-
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fezionarli nell'arte micidiale di distruggersi a vicenda. E quando con

lal progresso uno degli Slali europei era divenuto potente, alVazione

di questo dovea contrapporsi uguale Tapparecchio di reaziono nel

vicino. Se cresceva gli eserciti Carlo V, doveva crescerli Francesco I;

se Luigi XIV metteva in campo 400 mila uomini, 400 mila dove-

vano trovarsi sul campo degli alleati, per non soggiacere ai capric-

ci di quel tremendo Sire: se per formare un archibusiere bastava un

anno, a formare rartiglieria o il genio ce ne \olevano quattro o cin-

que. Gli eserciti prendevano cosi dimensioni colossali; laloro forma-

zione richiedeva le cure e Fistnizionc dimoltilustri: sicche fmalmen-

ie la durevolezza degli eserciti stanziali e la sterminata loro mollitu-

dine parve ridurre TEuropa a un vasto campo di battaglia, ove le

cerne non aveyano altro limite che la popolazione, e il dispendio al-

tra misura che gli averi del sudditi. Erayamo insomnia ritornati al-

ia guerra universale; guerra pero nondi uomini, ma dinazioni; non

ispicciolaia, come nel Medio evo, ma compattae sistcmata infalangi

sterminate, ove ogni popolo muoveva, come un uomo solo, conlroil

popolo nemico.

Una tale condlzione pesa dalungo tempo sul mondo incivilito e ne

eccita le querele, ne desta le sollecitudini, ne aguzzagringegniari-

cercare un rimedio. Ogni cuore non efferato domanda a se stesso:

Doyra dunque esscre perpetua questa lotta ? Dorremo dunque
yedere i popoli europei perpetuamente in armi nel piu profondo del-

la pace, smunti dalle gravezze per gittarne i fruiti in un baratrosen-

za fonclo. a\versi alia guerra e costrclti a prepararla ;
e i loro destini

pendenti sempre da quel filo debolissimo che si appella T equilibria

curopeo e che ogni ambizioncella di un potente pu6 strappare da un

giorno all'altro? Questo e, o lettore, il problema, che da mezzo

secolo sta in cima ai pensieri di tutti i poliiici: questo e quello che la

filantropia dei razionalisti vorrebbe risolyere, ma senza Taiulo dd

sentimento cristiano. Essi vorrebbero darci non piu la pace di Dio,

ma la pace dell
1

uomo; legislative non piu la Chiosa, ma la ragio-

ne, artefici non piu Yescovi e Concilii, ma diplomatic! e protocolli.

L' impresa e bella
;
ma temiamo forte che abbia ragione il Molinari,

quando ci assicura che colesta propaganda non riuscira ad abolire
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la guerra 1. Udiarao da lui medesimo il racconlo compcndialo di

quanto si opero finora con tale inlendimento dalla fiantropia. I cosi

delti Conyressi della pace, fin dal 1814 iniziaii in America conlavano

gia nel 1820 cola quindici succursali cd altre dodici in Londra. Nel

1821 La societe de la morale chretienne istituila a Parigi concorse

nel medesimo intento. Nel 1830 una sociela della pace si stabili

in Ginevra, e tulte coi consueli mczzi di pubblicila, giornali, opu-

scoli, viaggiatori ecc. si sforzarono di universaleggiare il filantropico

intendimento. E quando poterono credere accctlata omai Tidea e vi-

vo il desiderio, raccollisi finalmente in universale convegno a Lon-

dra nel mese di Luglio 1813, assunsero quel tono diplomatico che

tanta for/a esercita nclla sociela europea (purchc non degeneri in

ciarlatanismo) ,
e a tulii i Govern! inciviliti vollcro persuadero che

accettassero quindi in poi un arbitrio imparziale in quelle diffe-

renze che altrovc soleano terminarsi con la guerra.

Fra gli altri Principi ,
al Re Luigi Filippo fit spedito un tal mes-

saggio : e sappiamo dal Molinari aver lui favorevoimcnte accolli gli

amici della pace. La guerra, disse loro, e oggi si dispendiosa, che

il mondo incivilito puo sperare di vederne cessato il flagello . Non

sappiamo se la risposta sia vera, ma certo e pienamenle m caratte-

re: la carita cristiana avrebbe deplorato lo spargimento del -sangue,

la iilantropica deplorava il dispendio del danaro. Nel Gcnnaio 1848

agli Stati Uniti il Presidenle della Repubblica rispondendo al mes-

saggio medesimo raccomandava qua! mezxo efficace Tistruzione po-

polare ; giacche ,
diceva

,
nclle Repubbliche il popolo istruito non

ama la guerra. Nel Settembre dell
1

anno medesimo il Congresso del-

la pace si raccolse a Brussellc
,
e dopo aver molto parlato sopra gli

arbitral! fra le nazioni e sopra le islituzioni di Congress! internazio-

nali, prescntara a Lord John Russell
, primo Ministro britannico, le

sue proposte, e ne riceveva amorevolmente la risposla che, alFuopo

se ne farebbc capilale. Ma quando il famoso Riccardo Cobden
,
uno

dei grandi promotori dell
1

opera, ne fece in Parlamenlo la proposta

I Assurement die (Foeuvre de propagaiide) ne saurait avoir Fefficacite

de mettre fin o la guerre,
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(12 Giugno 1849) ,
79 voci soltanto sopra 288 risposero airinvito e

le speranze sfumarono. Pure non desisteltero quei filantropi ;
e un

nuoYO congresso si raccolse neirAgosto di quell
1

anno in Parigi che

fu, dice il Molinari
,
des plus briHants , si per la facondia degli ora-

tori presieduti da Victor Hugo, si per la scella moltitudine degli

udilori accorsi anche dalle eslreme regioni del globo. Nel 1850 gli

amid della pace si riunirono a Francoforle
,
e finalmente nel Luglio

del 1851 nuovamenle a Londra, quelFanno slesso che il primo pa-

lazzo di crislallo presentava al mondo la priraa esposizione univer-

sale dell' industria. L'occasione non poleva essere phi propizia, e il

concorso dei forestieri accalco nella gran sala di Exeter-Hall da tre

mila fra parlatori e udilori : e F ultimo risultato del gran concilio, a

fine d
1

incatenare per sempre la terribile quadriga di Marte
, puo

compendiarsi nei canoni seguenti.

1 , Propagarc i principii di pace e dovere di chiunque influisce

sulFeducazione popolare.

2. Ouando le diffcrenze fra gli Stall non possono comporsi al-

ramichevole
,
debbono soltoporsi ad arbitri competenti ed impar-

ziali.

3. Gli eserciti stanziali
,
causa di guerre ingiusle, comincino a

disarmarsi.

4. E si otterra, se saranno proibili grimprestiti nazionali.

5. Vietato F intervenimento armato negli Stati altrui
,

aiFinche

ciascuno sia libero in casa propria.

6. Si otterra questo, se Ti s' induca la pubblica opinione.

7. Conlrarie alia religione, alia civilta, al commercio sono le vio-

lenze dei popoli civili contro i selvaggi.

8. Utilissima alia pace universale e la congiunzione nel palazzo

di crislallo di lulte le industrie umane.

Tale fu la conclusione di quell' ultimo Congresso di pace ,
eco del

quale pane uno degli articoli del Congresso diplomatico di Parigi

del 1856, ove le Polenzc contraenti si mostrarono si propense ad ac-

cellare arbitri nelle differenzc future
,
die avremmo dovuto credere

ormai quasi impossibile ogni guerra. Eppure quantc volte F abbiamo

gia veduta imminente in questi soli due anni per le bombe diOrsini,
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pel Cayliari, pel Charles et George! Pure, come Die voile, erasta-

ta finora evitata la guerra : ma questa volta il Rubicone e passato ;
e

tutli gli sforzi degli amici della pace sono iti a finire in un fiasco so-

lenne.-Da 43 anni tanti uomini insigni, ianli membri del due Parla-

mcnli inglcse e francese, tanti oratori e scritlori potenlihanno parlato

ad una societa incivilitissima lutli i linguaggi piu efficaci a scuotere

le fibre del cuore umano, religionc, giuslizia, compassione, interes-

.se : e dopo 45 anni di apostolato gli eserciti stanziali che dovevano

abolirsi sono quasi raddoppiati , gli arbitri imparziali che doveano

ascollarsi parlano a' sordi, il debito pubblico che doveva impedirsi e

cresciulo a dismisura, rintervenimento straniero che doveva evitarsi

e divenulo continue e necessario, la pubblica opinione chiede la pace

e non puo ottenerla! Oh povcra filantropia, sei pur debole ed inapo-

tenic ! II fatlo lo dimostra
;

e le memorie del Medio CTO
,
raccolte

dal Semichon
,
allribuiscono alia Chiesa una corona civica

,
che tutti

gli sforzi della filosofia non riusciranno a rapirle. Sempre sara vero

che F impresa della pace universale fu tentata o dalla filantropia fra

nazioni gia colte ed umane, ove tutli grinteressi invitano alia pace,

ove dal consenso di 10 o 12 Capi augusti dipenderebbe F effelto; e

fu tentata indarno. Per contrario F abolizione della barbara guerra

privata fu intrapresa dalla Chiesa in un'epoca di barbarie e di scon-

volgimenlo, fra migliaia di signorotti orgogliosi ed indomiti, dai quali

sola ricchezza era il bottino
,
sola speranza d' ingrandimento la con-

quisla. Eppure la Chiesa pote fra coteste umane belve introdurre la

pace e la tregua diDio, pote persuaderne i principii, fame accettare

le conseguenze e farle guarentire da quei medesimi
,

ai quali ella

imponeva la legge. E questo il fatlo : resta che ne consideriamo le

cause
;
ma di cio nel venture quaderno.



EDMONDO
DEI COSTUMI DEL POPOLO ROMANO

LIndifferenza de' Romani.

Intanto che Edmondo, alquanto rinsavito per le calde esortazionf

d
1

Alfredo, spogliasi delle vestimenta non sue, e la Nunziatina alien

de a guarire, non si potrebb'cgli fare una cortesia al signor Achard

dandogli una lezioncella intorno a ccrte condizioni delFindole roma-

na
,
che per lui sono un arcano profondo ,

e quando studiasi di pe-

netrarlo dice corbellerie strampalatissime? Noi siamo persuasi ,
ch(

parecchi di voi gradireste di molto ch'egli no fosse chiarilo e Favre-

ste per una bell
1

opera di misericordia. E noi diinque alFopera.

II signor Achard fece una corsa rapidissima fra noi ncllo scorso

Giugno e Tintitola: Un mese in Italia; nel qual mese pote fare, c(

me ognuno vede, studii profondissimi sopra quanto vide da Genoya

sino a Napoli ;
e parlare per apoflemmi della natura, deirindolo,

delle costumanze, delle virtu, de'vizii, delle inclinazioni e delle av-

versioni di quelle genti, e pote giudicare eziandio dell'eslerno e del-

Finterno delle citta, ch'egli considero squisilamente e giudico senza

appello. Pensate ! II suo gran principio d'esame si e, che il correre

come un can da caccia le vie d'una citta e Tunico mezzo di pene-

trar Tindole e la fisonomia de
1

luoghi , cogliendone il fiore 1. Egli

1 Cest le moyen le plus sur de bien penetrer le caractere et la physinomie

des lieux et (Ten saisir la fleur. Journ. des Debats 15 Aout 1858.
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T ha collo si benc
,
che per lui i sontuosi palazzi di Geneva non so-

no clie gran quadrat! di marmo ornali di grotlescki bizzarri e fregi

barocchi; alcuni di cotesti palazzi furon giocati in una notte da quei

scialacquatori di Genovesi, come il palazzo Imperiali, e il palazzo di

Domenico Spinosa (sic) vintogli dal marchese Serra. Vedete notizie

di gran momcnlo !

Se tanta erudizione squaderno sopra questa reina del mediterra-

neo, ov'egli stelte poc
1

ore, figuratevi che dira di Roma, ch'egli po-

te scrularo per ben died giorui edivantaggio! Di gia appena entrato

a gran nolle (venia da Civitavecchia) ,
la trov6 un sepolcro ,

e non

vudi rompere il ferale silenzio, che il canto de
1

galli, il belalo delle

capre e j ragli d'un asino. Di poi la mattina vegnente, appena usci-

to di casa, prese in uggia il luccicore dei marmi, che gli abbacina-

ron gli occhi
,
e penso bene di chiuderli 1

;
onde a chilis' occhi egli

non vide in Roma, che un ammasso di casipole scagliate da un Ti-

tano briaco e cadute alia rinfusa Ira le falde del Campidoglio e il

fiume del Tevere 2
;
e se per caso, aprendo gli occhi

,
s'accorse di

qualche solenne palagio de
1

Principi romani
,
vide in mezzo a sfol-

gorate ricchezze antiche ond' eran piene le sale
,
che i pavimenti

erano smaltonati
,
che qui e la cadea scalcinato qualche riccione di

jstucco, e i loggiati avean la muffa. Vuoi vedere che costui prese i

palazzi di Cimara e di Sora (quartieri de'soldati) pei palagi di Bor-

ghese e di Doria? 3.

Di piu egli non vide per Roma che dormienti
,
e il silenzio diur-

no pari a quello delta piu profonda notte 4. Se cotesti dormienti

camminano, son tutti coperti di cenciume rattoppalo : le nostre popo-

1 hi. 3 Sett.

2 On dirait qu'un Titan ebriole a pris des centaines de maisons en tas, el

les a jettees pele-mele par terre: un hazard a voulu qu'elles tombassent de-

bout. 4 Sett.

3 Le mur est lezarde par places, le plancher est fait sa et la des briques

rabotenses, rien, ou presque rien n'est repare. L'heritage ecrase rheritier.

4 Sett

4 Le silence est un des caracteres de Rome 3 Sett.

Ce peuple tranquille , grave , apathique, si peu emu, si pen curieux,

presque endormi. ivi
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lane poi perdono i brandelli delle vesti
;

si lavano una volta Tanno
;

si peltinano per Natale e per Pasqua ;
e le ciabatte chc trascinano

sono Feredita di Ire gencrazioni : per il die se vedete una popolana

ben vestita
,
ben pettinata ,

in calzaretti
,
coi pendenti agli orccchi

,

colle anella in dito
,
coi vezzi d'oro al collo Dite pure, scrive

monsieur Achard, dite pure, ch'ell'e un Modello da pittori Pof-

fare ! il luccicore de
1

marrai Fha propri.o abbacinato davvero
;
altri-

menti di coteste Mod-elk ne irovcrebbc a migliaia ,
massime le fe-

ste
, poiche sono le popolane di Roma che passeggiano pe' Monti e

per Trastevere
;

e noi le diciamo Minenti appunto per Feleganza e

lo sfarzo del vestire.

Se non che si fatte cenciose scarmigliate e in ciabalte
, si tramu-

lano sotto la sua penna ,
indi a poche pagine ,

in tante imperatrici.

Le donne dei borghi di Roma
, egli scrive

,
hanno portamento

ed atli d
?

imperatrici ,
al che dice non poco la saldezza dei loro

profili che hanno talora dello statuino e del marmoreo. Puoi ri-

guardarle a tuo bello e grande agio ch'elle non ti leveranno mai

gli occhi in vise : ne abbilo per limidezza dal lato loro : no
;
elFe

indifferenza. Credilo, ogni civetteria e impossibile a coteste figlie

di Roma 1 -- Oh bene! lodato Dio, che pur Toncsta romana ha

trovato il suo ammiratore, il qualc in un giornale cosi solennc, la te-

stimonia si altamente a Parigi ,
alia Francia e all

1

Europa intcra I

Questa indifferenza de
1

Romani T ha proprio ferilo sul vivo il signor

Achard
,
e vuol spiegare cotesto arcano con tali

Bazzecole, arzigogoli e ciammengolc ,

direbbe il Ronarroti
,
ch

1

e una compassione a udirlo. Egli comin-

ciava il suo ragguaglio del 4 Settembre
,
dicendo : V ho detto

chc il silenzio e la gravita sono i due principal! caratleri del po-

polo romano : se ne potrebbe aggiungere un terzo
,
ch'e Yindiffe-

1 Les femmes des faubourgs ont des attitudes d'imperatrices, auxquelles

ajoute encore la fermete, parfols sculpturale, de leur profit. On pent les re~

garder a loisir ; jamais elles ne levent les yeux; ce n'est pas timidite dc leur

part, c'cst indifference. On dirait que toute coquettcne est impossible a ces

filles de Rome. 3 Sett.
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renza, se pur essa non vincc i due primi . E sapcte com' egli

la spiega ? Coif immobilita, la qualc va a lerminare in una morle

assoluta, die fa di Roma la tomba dclla vita 1.

Noi invcce portiamo altra opinionc, e non crediamo clic Findiffe-

renza del popolo romano sia cagionata'dalF immobilita e dalle allrc

cipollate, die ci mctle innanzi il signor Achard, condite con piu pepe

che sale per movcre a ghigno i Parigini. Dicono i filosofi die F an-

siosa curiosita e iiglia delF ignoranza ,
e F indifferenza provienc da

sazieta : ora se il popolo romano non si briga e non s
1

affacccnda di

correre a vedere le novita, e segno manifesto che per luinon e uuovo

do che desta meraviglia negli allri
,

e li fa agitare bramosamcntc
,

e accalcarsi, e premersi per giugncre ad appagare la pungente

curiosila.

II popolo romano nasce nella grandezza e vien nutrilo ndla ma-

gniFicenza : appena egli aprc gli occhi si mira circondato da quanto

e piu nobile e sublime sulla terra
,
e questa sublimita ed eccellenza

Faccompagna sine al sepolcro. Sin da giovinelto la madre nelle ri-

creazioni festive lo conduce nel Foro Romano, ove le prime impres-

sion! die attraggon Fanimo suo sono la vista del Campidoglio, delle

ruine del palazzo de
1

Cesari
,
delle maeslose colonne de' templi rille

ancora su' loro piedestalli, delFArco di Tito, delF Arco di Setlimio

Severo
,

dei fastigi di quegli arconi della Basilica di Costantino
,

solto i quali i garzonetli romani giocano alia poma , alia palla c a

lanciare in alto le selci.

Piu sotto veggono le ruine dei templi di Venere e Roma con quei

gran fusti di colonne die ne formavano il portico ;
e scendendo kmgo

le cello militari del Palatino, si scorge innanzi quel monle rotondo
,

di'e il Colosseo, girar severo ed eccelso sopra i suoi archi e richiu-

dersi in seno lanti cunicoli, tanti ambulacri
,

tante volte che sosten-

gono lanti scaglioni e danno adito a tanti sfogatoi , per onde
,
come

gonfio lorrente
,

traboccava la plebe romana a mirar gli speltacoli

1 Je vous ait dit que le silence et la gravite etaient les deux principaux
caracleres de la population de Rome ; on pourrait en ajouter un troisieme,

/'indifference : je ne sais memepas si ce troisicme ne I'emporte pas sur lean-

Ires, i Sett.
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dclFarcna. Gli scheletri di quei gironi, i diroccamenti di quelle volte,

le altezze di quei macigni campati in aria, i vani di quegli archi che

s'incavalcano gli uni sopra gli altri, subliman Y ammo dei garzoni ro-

mani a maravigliosi concetti di grandezza e maesta inestimabile. II

teatro di Marcello, i Mausolei d
1

Augusto, d
1

Adriano, di Cecilia Me-

tella
;
la piramide di Caio Cestio

; gli obelischi
;
le lunghissime fughe

degli antichi acquedotti ;
il Circo Massimo

,
il Circo di Caracalla

,
il

Foro Traiano, il Panteon, il tempio di Vesta, il tempio d'Anlonino, e

mille altri avanzi della magnificenza de' Cesari , accrescono nella

menle della plebe romana Fampio corrcdo delle nobili cogilazioni.

Ma forse nulla induce a validare nel Romano F inesplebile fame di

grand! cose, come la vista delle terme di Diocleziano, di Tito e di Ca-

racalla. II Romano spazia per quelle sale sterminate, gira per quelli

cmicicli
, per quelle paleslre, per quei lepidarii, per quelle essedre

,

ne misura gli spazii, ne stupisce le altezze, ne vagheggia gli archi
,

i porlici e le colonne : tutto lo rapisce ed innalza, tutto gli addoppia

in se medesimo T animo altiero, e inducegli disprezzo di quanto non

vegga comparabile alle immorlali grandezze che lo circondano.

II Romano scorre per sue le munificentissime accolte de
1

musei va-

ticani
, capitolini e lateranesi

;
entra nelle stanze di Raffaello, di Mi-

chelangelo, di Giulio, del Dominichino, dclFAlbani e di Guido Reni,

e in mezzo a quei portenti precede a capo alto e ad occhio sicuro

siccome in casa sua propria ; perocche tanta dovizia di statue greche

e di pitture romane
,
che adornano i palazzi ponlificali , egli le ha

per cosa di suo retaggio, e come di tale se ne compiace; appunto in

quella guisa che un nobile signore gode in vedere che i forestieri

vengono nelle sue gallerie e ne
1

suoi giardini per istudio e ricrea-

mento dell' animo.

E cio rispetto ai monumenti ddFantica opulcnza e maesta di Roma

ne
1

secoli della rcpubblica c deirimpero. Che se noi oonsidcriamo la

Roma cristiana
,

il popolo romano ha continue sotto agli ocelli tanta

magnificenza di gloria, a cui niuna citta del mondo e mai peryenuta,

e non potra mai pervenire. I fanciulli di Roma beono la grandezza e

la maesla cogli occhi insino dalla puerizia ,
od entrino in Laterano

,

o in Santa Maria Maggiore, o nella Rasilica Trasliberina, o in Santa
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Maria degli Angioli, o in S. Andrea della Yalle, o in S. Ignazio, o in

S. Carlo o alia Yallicella, o in cenl'altri augusti templi di Dio e de'

suoi Santi
;

no' quali gareggiano fra loro i pregi dell' architettura
,

della scultura
,
della pittura ,

delle volte derate
,
delle colonne di fi-

nissimi marmi, de' bronzi
, degli ori, degli argenti e delle pietre

preziose. Quand' entrano poi in san Pietro in Vaticano haimo sotto

gli occhi un mondo di meraviglie ,
in cui la maesta contende colla

ricchezza, e piu si guardano intorno e phi F anima si dilata e gran-

deggia.

Le quali cose vedute in Roma non riguardano che i materiali edi-

fizii, gli ardimenti delle cupole, la sontuosita de' portici e delle fac-

ciate, la sublimita delle interne elevazioni, Fordine delle colonne, la

sveltezza degli archi, li sfondi delle crociere, la eleganza degli orna-

menti, la digiiM degli altari, la copia delle statue, la maestria delle

dipinture sovrane delle volte e delle navate
;
che riempion F anima

de' Romani d' amplissimi e nobilissimi affetti. Ma se noi ci volgiamo

a considerare il culto e i riti della religione ,
che spiegano sotto Foc-

chio de'Romani lulta la pompa e la santita del loro dominio, dovremo

argomentare quanto il popolo della citta iterna dee informare il cuore

e la mente a sovraeminenti concetti di grandezza. II popolo romano

non accambierebbc le maestevolissime feste delle sue Basiliche ai

regii fasti di qualsiasi corte imperiale ; perocche la sola entrata del

Sommo Pontefice in san Pietro
, portato sulla sedia geslaloria ,

non

avvi maesta in terra che possa appareggiarla di gran lunga. II Papa
siede sopra un trono maestoso col triregno in capo, e coperto da un

amplissimo manto di drappo d'argento a onde che gli scende insino

ai piedi. Lo sollevano in ispalla dodici robusti portatori in zimarradi

seta vermiglia aperta nel dinanzi e colle maniche a sgonfi; e proce-

dono anteceduti dalle guardie svizzere, vestite d
1

elmo e d'usbergo

d
1

acciaio co
1

lancioni in ispalla.

Sopra la gran loggia sono i trombieri, i quali nelFatto che il som-

mo Pontefice genuflelte dinanzi al SS. Sacramento, improvvisanien-

te danno fiato alle trombe, le quali fanno echeggiare le immense

volte della Rasilica con un rimbombo cosi solenne, che la calca infi-

nita si sente correre un santo ribrezzo per Fossa, mirando innalzarsi
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di nuovo Fauguslo Gerarca e procedere fra Faleggiar dci ilabelli, e

bencdire dairalloil popolo genuflesso. La croce in asta vainnanzi al

trono, il qualc c circondato dalle altc dignita della Corte, c seguilo

da un gran numero di prelati ;
ma a quel primo clangor delle trom-

bc, a quel primo apparire di si revercndo e ammirando sembiante,

non v'e cuore si freddo e scredente chc non batia piii vivo siccome

a una divina visione
;
ne v

1

e capo che non s
1

inchini, ne ginocchio

che non si pieghi, ne orgoglio che non si abbassi. I prolestanti me-

dcsimi confessano, chc Dio non puo essere rappresentato in terra piu

nobilmente, e molti si trovano prostrati contra ogni loro antecedente

risoluzione, e si sentono cadere involonlariamenle le lacrime dagli

occhi. Ci narrava Lady Ranelagh, che il suono di quelle trombe, e

il venerabile aspelto di Gregorio XVI
,
che incedeva in san Pietro

nella sedia geslatoria, furono per lei come un lampo di Dio che Tab-

barbaglio, la fe cader vinta a ginocchi, erizzandosi si scnti catlolica:

cerco d'un prete che rammaestrasse, e non ebbe posasinche non fi

accolta nel grembo di santa Chiesa.

Purtuttavia nulla puo compararsi al sovrano spellacolo del grup-

po del Papa nella processione del Corpus Domini. Bisogna dappri-

ma immaginarsi quella gran piazza del Vaticano, quel maestoso por-

tico di san Pietro, quelle gallerie vestile d'arazzi, quel sublime colon-

nato che a quallro colonne appaiatc circonda il ccrchio di quclFam-

plissimo spazio; bisogna figurarsi di vedcre andati innanzi aschiera

a schiera tulli gli Ordini rcligiosi, tutt
1

i cleri di Roma, tutti gli

ordinide'magistrati, de' prelati, de'Vescovi, degli Arcivescovi, deTa-

triarchi e del sacro collegio de' Cardinali in ricchissimi paramenti :

poscia i drappelli di cavalleria greve con bellissimi destrieri morati;

tutte le guardie nobili a cavallo; e alia fine le guardie svizzcre in

corazze ed elmetli lucidlssimi colle sottovesii a divisa modellate dal

sommo Michelangelo Bonarroli.

Dictro tulte queste magnifiche anteccdenze precede il Santissimo

Sacramento, sotto un gran baklacchino di broccato d'oro, le cui aste

soslengono dodici palrizii romani. La divina Oslia e chiusa in un

ostensorio d' oro posato sopra un piedestallo soslenulo c portato dai

sediari del Papa, e coverto d'uno splendidoconopeo; e dinanzi alui
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stain ailo di genuflesso il sommo Ponlefice in un gran manio ditocca

d'argento, che collo strascico scende insino alForlo del trono gestato-

rio. II Vicario di Cristo col capo umilmente inchino, e coir ox^chio fiso

nel suo Dio, die a trionfo d
1

amove riceve le adorazioni del popolo re-

dento, desta nei riguardanti un senso di siprofonda riverenza e disi

celeste ammirazione, clfe spettacolo il piu sublime che gli uomini e

gli angeli possano veder sulla terra. Tutta Roma v
1

accorre ogni an-

no e vi conduce i suoi figliuoletti, nel vergine animo dei quali s'im-

primono le idee d'una grandezza, che niun popolo del mondo puo

ricevere altroye che in Roma.

A tulte queste cose si aggiungano le funzioni delle cappelle pon-

tificie, che attraggono a vedcrne la maesta tutte le genti delle piu

lontane regioni. II Romano si trova fra tanta magnificenza di cerkno-

nie, fra lanta melodia di voci, fra ianta ricchezza di addobbamenti,

fra tanto splendore di faci, al cospetto del Pontefice Massimo, dei

Cardinal! in porpora, dei Vescovi seduti, come altrove gli accoliti,

sui gradi del trono pontificio, e per giunta ha sotto gli occhi nella

Cappella Sistina quelle portentose volte dipinte da Michel Angelo, e

qucl terribile prospetto del Giudizio Universale, che piu si mira e

piu riesce stupendo e impcnna Y anima a spaziare neir infinito.

Che se volgiamo il pensiero alle meste e sublimi funzioni della

Settimana Santa che si celebrano in Yaticano, il popolo di Roma ha

nuove immagini che gli sollevano il cuore a grandezza. Ei vede il

Vicario di Cristo operare in figura di Gristo medesimo i drvini nii-

nisterii della redenzione del mondo con atto cotanto umile e dimes-

so, che eccita compunzione nei petti anco ferrei e adamantini. La

lavanda dei piedi, che il santo Padre fa il Giovedi Santo a dodici

poveri sacerdoti nella Basilica di san Pietro, Y
1

altira in calca i Ro-

mani e le molte migliaia di forestieri, che convengono in Roma per

assislcre a quei sacrosanti riti. I dodici sacerdoti vestili di bianco si

veggono innanzi il Sommo Pontefice collo sciugatoio in rnano, veni-

re a uno a uno e inchinarsi a lavar loro i piedi e asciugarli con una

carita ed amorevolezza lutta paterna. Indi rizzatosi sale, seguito

dai Cardinali, al sovraportico della Basilica, ove i dodici apostoli

vengono alia cena pasquale; ivi Egli intuona il Benedicite, e come
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tutti sono seduti a tavola, il Papa si cinge il suo zinnaletto, e mclte-

si in acconcio di servirli aiutato dai Cardinal! e da'Principi e So\rra-

ni che per avventura si trovino in Roma. II Pontefice pone innauzi a

ciascuno i messi, leva loro i piattelli, versa loro a here, c li serve

in tutto come valletto, con una umilta e divozione che move a pianto

le dame e i cavalier! che assistono a quella tenera ceresienia.

II Giovedi santo, in mezzo a tanta meslizia, il popolo romano, vi-

sitando il santo scpolcro nella Cappella Paolina, si trova di tratto in

un paradiso di luce. I Roman! ascendono per la scala del Bernini nel

palazzo vaticano (ch'e grandiosissima e illuslrata da molte lumiere) ,

alia cosi delta sala regia, la qualc forma il piu bell'atrio del mondo

alia Cappella Sistina e alia Paolina; ed enlrando in questa,rimango-

no oppressi da un mare di luce. Imperocche sopra i disegni delBer-

nino fu rizzato un altissimo altare tutto di cristallo a faccetle, a ta-

vole, a punie, a gocce, le quali rifrangono e riflettono a mille doppii

i lumi, che a parecchic centinaia illuminano le volte, le pareti della

cappella e i gradl dell
1

altare, entro i quali e posto su in allo il san-

tissimo Sacramento in una urna di cristallo. Chi ha questc magnifi-

ccnze ogni anno sotto gli occhi non degna piu d
1

uno sguardo anco

cio, che agli occhi de
1

forestieri sembra cosa di gran momenlo.

A quesle meraviglie s'aggiunse quella che Iravalica ogni concet-

to
,
ch

1

e la benedizione Papale di Pasqua : e il Romano che la ri-

ceve ogni anno, e viepiu mosso che mai alle magnitudini che inibr-

mangli la mente e ne Ian T animo grande. Comincia il popolo di

gran mattino a condursi alia piazza di S. Pietro, e scorge\i pervtMii-

re le carrozze de
1

Cardinal! messe a gran pompa di livree e di bar-

dature dorate. Diamo abitanti in Roma soltanto quaranta Cardinali^

che ve n'ha spesso di piu, ed ecco almeno oltanta carrozze e cen-

sessanta cavalli morati di gran podere c di gran persona. Yienvi il

Senatore di Roma con tutto il corpo do
1

Conservator! in isplendide

vestimenla c numeroso corteggio di carrozze e staflieri a divisa: al-

meno cento Prelati in carrozze da fesla : i Principi c Patrizii romani

in cocchi dorali e nelle nobili assise de
1

loro casati : gli Ambusria-

iori e Ministri delle corli sovrane in grande sfoggio di livree e di

cavalli. Quasi ogn'anno avviRe e Reine di corona, che vengono alia
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splcndore di quella festa col seguito di molte carrozze. Per ultimo

migliaiae migliaia di signori foreslieri, venutiei datutti iregnid'Eu-

ropa ;
e se vi rccito che giugneranno quella matlina oltre a due raila

carrozze quelle che si schierano nella piazza di S. Pietro, non T ab-

biate per amplificazione.

Tutte le milizie pontificie della guarnigione di Roma si schierano

In gran parata da un lato e dall'allro dclFobelisco della piazza. Ora

che v'e anco la guarnigione francese, vi si schiera anch'cssa da un

altro lato : colla fanteria s
1

aggiugne la cavalleria, e a quella T arti-

glieria di Caslello, che vi conduce ire batterie di cannoni con tutti i

cassoni della polvere e dclle palle, ciascuno tirato a sei cavalli, le

quali serrano il relroguardo. A tiilte queste cose forma una profon-

tla cornice d
1

intorno il popolo romano colla folia traboccante de' fo-

restieri e de
1

foresi, vemitivi da Monte Porzio e da tutle le terre dei

monti laziali, che in tulto cccedera le sessanta migliaia: cotalche in

quella piazza e fra il giro di quei portici sterminati si conchiude una

grande e popolosa melropoli.

Al comparire, sul loggione del portico di S. Pietro, il Papa col tri-

regno in capo c sostenulo nella sclla geslatoria, quel mare di popo-

lo si spiana, s
1

abboriaccia e piu non s'ode un respiro. La sedia pon-

tificia precede lentamente alForlo del davanzale, e il Papa s'arresta

un istante a riguardare quell
1

infinita accolta di gente, che tutta ha

rivolti gli sguardi in lui solo. Si legge da un Prelato la Bolla dclle

Indulgenze ;
finita la quale, il sommo Pontefice alza gli occhi al cielo,

solleva le braccia in alto, e inlona le parole della benedizione. A

queir atto augustissimo tulti i popoli in un altimo sono prostesi al

suolo in atto d' adorazione profonda ;
ne v

1

e incredulo od infedele
T

che non si senta conquiso da una forza celeste che Y atlerra. In quel

memento ogni cuore e cattolico, ogni occhio vede nel romano Pon-

tefice il Vicario di Cristo, che benedice in suo nomc i popoli redenti.

Chi si trova una volta a quel sublime spetlacolo non lo dimentica piu

in vita sua
;

il Romano che v
1

assisle ogn
1

anno sino dalla sua giovi-

nezza si stupira oggimai di qualunque grandiosita gli possa cadere

solto la vista?

Ei guarda e passa, signor Achard, come interveniva quando voi

passeggiavate forse coirocchialino le vie di Roma. Or giudicate roi
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se la cagione dell' indiffereaza, che voi leggevate nei volli de'ciltadi-

ni e dellc donne di Roma, e causala dair immobtlita ch
1

e in un po-

polo spegnimento di vita. Ci Iroveresle voi citta, in grazia vostra,

ov'abbia maggior vita die in Roma ? Ove la varieta, la grandczza, la

magnilicenza e la maesta sieno cosi comuni, die il popolo Fattingo

largamcnte e sc ne pasce con suprcma abbondanza? Uomini diquc-

sta fat la non istupiscono piii di nulla: die li stupori sono de
1

pic-

cioli cuori e mescliini
;

il pcrche dice Dante :

Non altrimenti stupido si turba

Lo montanaro, e rimirando ammuta,

Quando rozzo e salvatico s'inurba. (Purg. CXXVI.)

I cuori grandi o non si recano a meraviglia le cose ordinarie, o se

incontra loro alcuna cosa chc gli attragga, vien meno ben presto in

essi lo stupore,

Lo qual ncgli alti cuor tosto s'attuta. (ivi)

Oui potremmo ccssare di chiarirvi intorno alle cagioni deHYw-

differenza del popolo romano
;
ma perche n

1

andiale pcrsuaso vie-

meglio e conosciate appieno il grave errorc in che avete dato di

cozzo, vi preghiamo che vogliate arrogere al sin qui detto molt'altre

fonti, che alimentano nel petto de'Romani quel sentimento di gran-

dezza, il quale voi giudicate superbo disdegno di novita, die riesce

in una fredda indifferenza, somigliantc al sonno e alia morte. II che

non e pero vero
;
amando assaissimo li Romani di vedere le magnifi-

cenze che s'attengono alia religione, le quali sole generano la vcra

grandezza degna dciruomo. Indi vedrcte scmpre qucl popolo accor-

rere sludiosamente ove alcuna gran fesia si celebri, e prendervipar-

tc caldissima, e godcrne, e letiflcarsene e tripudiare. Bisogna tro-

varsi in Roma al tempo de
1

Conclavi, e vedere se qucl popolo esce

d'indifferenza, e va e viene e interroga e s
1

accalca sotto le fincslre

del Ouirinale! Airdczione poi del nuovo Papa, i Romani traggono

giubilanti a quelle sontuosissimc feste dell
1

inctronazione in san Pie-

tro, e del possesso in san Giovanni Latcrano, die adombrano i di-

vini trionfi.
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Sono splendide le descrizioni che leggemmo delF incoronazione di

Carlo X a Re di Francia nella caltedrale di Reims, di quclla deirim-

peratore Ferdinando II d' Austria colla Corona di Ferro a Milano,-

di quella delF Imperatore Alessandro II, autocrate di tutte le Russie,

avvenuta pochi anni sono in Mosca
;
ma niuna di queste e compara-

bile colla dignita, colla macsta, colla santita della coronazione d'un

Papa, fatla nel piu gran tempio del mondo. Nelle prime vedele i Re

della terra circondati della maggior gloria terrena, in questa vedete

il Vice Dio in tutto lo splendore della gloria celeste. Noi siamo sicu-

ri, che se il signor Achard si trovasse in Vaticano ad assistere a una

incoronazione di Papa, sarebbe talc e tanta lasublimila dei sentimen-

ti che inveslirebbero Tanimo suo, da rendersi poscia indifferente alia

vista di qualunque altra magnificenza ; sicche, tornalo a Parigi, gli

amici gli griderebbero in capo I'indifference est ton caractere.

Ma in Roma T' e una magnificenza ancora piu solenne, e tale che

maggiore non si puo vedere che in paradiso ;
e questa si e la festa

che fassi in S. Pietro per la santificazione degli amici di Dio bealiin

cielo. Non e lingua d'uomo che potesse dire le mirabilita di quel

trionfo della Chicsamilitanle, che plaude per la prima volta in terra

alia gloria de'Santi. La Basilica di S. Pietro e tutta messa a ricchis-

simi e nobilissimiaddobbid'arazzi, di damaschi, e di velluli a grandi

ricascate dagli archi e dalle volte di quelle sontuose cappelle. Sopra

la cattedra di S. Pietro rizzasi un maestoso nuvolato sfolgoranle di

luce, in mezzo al quale e rimmagine del santo ricopcrta lutlavia di

un candidovelo, die latoglie alia vista delFiniinito popolo accorso a

venerarlo. Da tutli gli archi pendono centinaia e cenlinaia di lumie-

re di cristallo piene a piu giri di accesi doppieri.

II sacro senato de'Cardinali, gran numero di Yescovi, cTArcive-

scovi e di Prelali della Chiesa Romana, in tulto lo splendore de'loro

sacri indumenti, assistono alia leltura delle bolle della Canonizzazio-

ne : terminata la quale ,
e dichiarato e predicate Santo a nome della

ehiesa di Cristo quelFuomo, le cui eroiche virtu sono teslificaie da

Dio coi miracoli operali in vita e dopo morle, si toglie immantinenle

il velo che ne ricopriva rimmagine. L' infinite popolo, che si trova

presenle, cade sulle ginocckia per venerarlo e ckiedergli grazie;

slntuona il Te Deum alia piena armonia degli organ! ;
le campane
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suonano, lo artiglicrie rimbombano, Roma saluta am nuovo Santa

del paradiso.

* Eccovi, signer Achard, Yrmmobilita di Roma che, a delta vostra,

ingencra Ymdiff'erenza del popolo, il quale, passando TO! curiosa-

mente per le sue vie, non vi guardava con occhio ammirativo, e le sue

donnenon vi faceano il viselto e i sorrisi. Cotesto popolo appena che

fissi gli occhi negli augusti scmbianti dei Re e delle Imperatrici che

cosi di sovenle vengono a Roma o per visilare le sue magnificence o

per farvi loro dimora : egli non vTia forse Re in Europa che oggimai

non vi ci sia condolto
;
e talvolla se ne trovano phi d'uno a un tem-

po, come due anni addietro vi soggiornava rimperatrice di Russia,

la Regina Maria Crislina di Spagna, il Re di Bavicra, il Principe

ereditario di Vurtcmbcrg colla Principessa Olga sua sposa, il Prin-

cipe di Sassonia e il Coiile di Siracusa, ciascuno colle sue corti 1.

II popolo di Roma ha poi li sue! Principi, i quali benclie ora non

abbianoStati, come per lo passato, tengono pero vita reale: die nei

loro palagi cmulano invero i Re incoronali. In qual metropoli d' Eu-

ropa trovate voi Principi e signori privati, che abbiano palagi si ric-

chi di biblioteche, di statue antichc, di pitture de' grand! maestri, di

marmi preziosi e di sculturc del buon secolo dell'arti come a Roma?

Ove trovate voi VAurora di Guido della sala del principe Rospiglio-

si? il trionfo della Gloria di Pic Ire da Cortona nella sala del princi-

pe Barberini? il Irionfo di Bacco d'Annibale Caracci nella sala del

palazzo Farnese ? II passaygio dell' Eritreo dell
1

Albano nella sala

del Duca Mallei? I dipinli del Salvial! nel palazzo del Marchese

Sacchelti? Ove i freschi di Raflaello, di Giulio Romano, di Sebastia-

no dal Piombo, del Vollerrano, di Giovanni da Udine, del Fatloric-

chio, del Penni, del Colle, di Gaudenzio fnomi immorlali!) che ador-

nano le volte drun solo palazzelto d'Agostino Chigi, che fu poi delto

1 Anche quest'anno erano in Roma a un tempo il Re e la Regina di Prus-

sia
;
la Regina di Spagiia; il Gran Duca di Toscana col Principe ereditario ;

il Principe di Galles;il Principe Alberto di Prussia; gli Arciduchi Ranieri e-

Guglielmo e Carlo Lodovico d'Austria ;
il Duca di Mecklemburgo-Strelitz;

I due Principi Romanoff di Leuchtemberg; laJGranDuchessa Maria Alessan-

drina di Prussia; la Gran Duchessa Maria Isicolaewna. Alcuni di cotesti au-

gusli personaggi aveano con se le loro Consorti.
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la Farnesina? Ove le dipinturc di casa Costaguti, in clie primeggia-

no gli ammirandi pennelli del Domenichino, deirAlbano, del Guer-

cino, del Cesari, e del Lanfranco ? In qual reggia Irovate voi le Gal-

leric del Principe Borghese, del Principe Doria, del Principe Colonna,

del Principe Corsini, del Principe Spada, del Principe Sciarra Colon-

na, del Principe Ruspoli, del Principe Barbcrini, del Principe Mas-

simi, nella cui sala ammiransi il Discobulo che ti rammenta Mirone,

e i freschi delle Terme di Tito, e li stupendi musaici antichi? Ne ri

parlo di tutte le bellezze delle aril antiche e modcrne di lutti i pa-

lazzi romani, die non e si agevole il neppur toccarle di volo
;
e il

popolo romano a certi giorni e a certe occasion! le vede, le giudica

se ne gioconda.

Non ho ancora discorso delle ville de' nostri Principi, che sono in

Roma o ne
1

suoi dintorni
;
non della villa Lodovisi ch'e un emporio

di statue greche e di pitture dei piu eccellenli maestri; non della villa

Massimi, della Allieri, della Gaetani, della Lante, della Mattei, della

Strozzi, della Bonaparte, della Borghesi, della Albani, della Panfili,

della Torlonia e di molte altre
,
nelle quali tutte avvi musei

, galle-

rie, dipinti a fresco de
1

sommi dipintori della scuola romana, e bel-

lezze d'arte e di natura che sono lo stupore del mondo. E per quesie

ville passeggia il popolo romano
,

e innanzi a quelle statue
,
a quei

busti, a quei bassirilievi (un solo dei quali potrebbe formare la glo-

ria d'un pala/zo reale) questo popolo fissa gli occhi avvezzi al bello

c al grande, e ne discorre i pregi e ne commenda T artifizio : e mi-

rando quei miracolosi a freschi, dice risoluto : Questo e di Michel-

angelo, questo e di Raffaello, questo e di Giulio Romano, del Car-

racci
,
del Domenichino, delFAlbano e di Guido Reni.

Oh il mio caro signor Achard ,
e voi cascate dalle nuvole

, perche

il popolo romano precede per le vie con una certa aria d' indiffe-

renza ! lo vorrei pur credere che oggimai n
1

avrete scorto le intrin-

seche ragioni, e voi sarete convinto, ch'egli sarebbe anzi da slupire

di molto, se popolo si fatto mostrasse un'aria sollecita, curiosa e in-

vestigatrice di quanto gli si para dinanzi agli occhi. Che se per av-

ventura non ve ne foste reso ancora capace, mostrero\velo con un

paragone, che finira di persuadervene appieno.
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in.

La Sovranila Turca sopra la Valachia e la Moldavia comincia ve-

ramente dai tempi di Solimano II il Grande; perche, sebbene da

Maometlo II in qua i Sultani esigessero tributi e pretendessero piu o

meno soggezione dai Principal!, la loro autorila nondimeno vi era

ancora Iroppo debole o Iroppo conlraslala. Ma con Solimano clla

acquisla pieno vigore e durevole possesso. Lo splendore delle sue

villorie, la potenza, a cui egli innalzo Y Impero oltomano, le condizionr

degli allri Stali confinanli e Fabbandono in die trovavansi di poten-

li alleanze, persuasero facilmcnle ai Moklovalacchi di assoggcltarsi

al giogo del Sullano, e di assicurarc sollo la prolezionc della mez-

zaluna quel piu che potessero de
1

loro dirilli e delle loro liberta. Al

che s
1

indussero lanto piu di buon animo, pensando che lal era slalo

il pensiero anche di Slefano il Grande
;

il qualc presso a morire r

ben prevedendo che dopo lui la Moldovaladiia mal polrebbc man-

tenere contro i nemici die da ogni lato la slringevano la propria indi-

pendenza, consiglio ai boiari che per lo meglio si rifugiasscro sotlo

la protezione lurca.

1 V. questo vol. pag. 257 e segg. ;
e pag. 417 e segg.
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Solimano da principle avrcbbc voluto fare della Valachia e della

Moldavia ducSangiacati, ossia province lurche, come erasi fatlo del-

la vicina Bulgaria e di tante altre conquistc; ma non riusci. Con que-

sto disegno infatti Mohammed-beg erasi in Valachia impossessato per

frode del figlio dell
1

ultimo Voivoda Radul Bessaraba, fanciullo sct-

tenne, e mandatolo colla mad re e coi parent! a Costantiriopoli, avea

cominciato ad esercitare nella proYincia assoluta signoria, mettendo

nelle terre governatori lurchi. Ma i boiari, elello a nuovo principe

un vecchio monaco, per nome Radul, spedirono a Costantinopoli de-

putali per otlenerne Yapprovazione. I deputati furono strangolati, al-

le persone del loro seguito fu tagliato il naso e le orecchie, e cosi

mutile furono rimandate a casa; menlre Mohammed-beg, baltulo Ra-

dul a Tergovist, si djchiaro solennemente Saagiak-beg di Valachia. I

Valacchi allora invocarono Faiuto di Giovanni Zapolya, valoroso Voi-

voda di Transilvania. Ma prima chequestimovesse, Mohammed-beg
affrettossi di far pace coi boiari, lasciando loro il diriito d'eleggere il

principe. Nel tempo stesso il Sultano mandoda Coslantinopoli un dele-

galo con 300 cavalicri di scorta per dare al principe Finvestitura col

solito rilo della bandiera, del tamburo e della mazza. Ma ecco che

nel mezzo della cerimonia, quando il delegate dovea presentare al

principe la mazza, glieFalzo sul capo e Fuccise in mezzo a'suoi boia-

ri, molti de'quali ebbero la stessa sorte. Alia nuova di si barbaro

tradimcnto Zapolya mando tosto soccorsi d'armi, indi venne egli

stesso con 30,000 soldati a difendere centre Mohammed-beg un altro

Radul sostiluito da
1

boiari al truddato. E infalti gli riusci di stabilirlo

nel principalo; ma al tempo stesso consiglio il Principe di riamicarsi

coi Turchi. Laonde Radul recatosi a Costantinopoli tratto con Soli-

mano di stabili accordi, e li ottenne assai larghi; avendo ricevuta la

conferma della sua elezione a Principe di Valachia coir obbligo di

vassallaggio alia Porta, pagando a questa Tannuo tribulo di 14,000

ducati.

Oueste cose avvenivano in Valachia nel 1521. Cinque anni do-

po ,
la Moldavia

,
rinnovando solennemente il tribute di omaggio ,

con cui erasi nel 1516 obbligata a Selim, otteneva parimente da

Solimano la pacifica e stabile conferma de'proprii privilegi. Era
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allora Principe di Moldavia Pietro Raresch. Quest! nel 132.9 mentre

Solimano marciava alF assedio di Vienna, mandogli come suo am-

basciadore Teutul Logoleta, il quale presentatosi al Sultano nel cam-

po di Buda depose a
?

suoi piedi Fomaggio de' boiari e del Principe

moldavo, c HC ottenne un diploma, in virtu di cui Solimano assicurava

ai Moldavi I

1

inviolabilita delle chiese e il diritto d'eleggersi il Prin-

cipe, che li governasse colle proprie leggi , purche F eletto rice-

vesse dal Sultano Fmyeslitura
,
ed

ogni
anno gli rinnovasse Fo-

maggio, col presente di 4,000 ducati, di 40 cavalle e di 24 pu-

ledri. Quando poi Solimano in sul fine del medesimo anno fu di

ritorno dalla spedizione di Vienna, Pielro Raresch venne in per-

sona ad offerirgli F omaggio e i doni convenuti : e Solimano, fat-

tegli grandissime accoglienze, lo regalo d
1

un prczioso Kaftan di

zibellino, gli pose in capo una Kuka 1
ingioiellata ,

e gli concesse

Fonore di due code di cavallo, insegna distintiva dei sangiakbeg.

Dopo quel tempo i due Principal! restarono Fmo ai nostri di so*

gelti alia Porta
;

ed a condizioni in verita assai piu miti e libe-

rali, che non nclle altre province d'Europa suddite ai Turclii
;
aven-

do essi fatlo qui un
1

eccezione singolarissima al procedere consueto

delle loro conquiste. Infalti negli altri paesi, dovunque giungevano

a slendere il loro dominio
,
era coslume solennc de

1

Musulmani di

pigliarne assoluto possesso in norne di Allah
,

e per segno di lal

possesso la prima cosa vi erigevano la moschea e vi slabilivano co-

me dominalore il culto maomellano. Cosi feccro i Saracini in Afri-

ca, in Ispagna, in Sicilia
;
e cosi i Turchi nella Morea, nelF Attica,

nelFArcipelago, in tulle le province bizantinc, nclla Bulgaria e nella

Serbia. A queslo possesso religioso si univa quindi il dominio civile

e militare colla signoria delle lerre e delle persone or piu or meno

dispotica, secondo che ai conquistatori piaccya. Ma nei due Prin-

cipati la cosa ando diversamente. 1 Turchi non vi fabbricarono mai

una moschea, ne mai vi profanarono colla pubblica supersti/ione di

Maomelto il suolo cristiano. Quindi s
1

astennero parimente dalF oc-

1 La Kuka e un cimiero di feltro, coperto di velluto chermisino, or-

nalo lateralmente da un grandissimo peniiacchio di piume di struzzo.
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cuparne la signoria Icmtorialc e dal pianlarvi propria c slabilc di-

mora, e Iratlarono la Valachia e la Moldavia non gia come province

turcke incorporate all
1

Impero, ma come dominii stranieri, dipendenti

dalla Sublime Porta pel solo vincolo di Iribulo c vassallaggio.

II Sultano contentavasi di lenere presso gli Ospodari un suo uffi-

ciale, doe il Divan-Effendi, incaricato di comunicare al Divauo va-

lacco o moldavo i Firmani della Porla
, vigilare gli andamenti del

govcrno e giudicar le liti die accadessero tra gF indigcni e i Tur-

chi, i quali per ragione di commercio o d'allro ivi soggiornassero.

Dalle forlezze del Danubio ben armatc c semprc pronto a versar

Iruppe nei Principal], leneyali potentemente in freno
;

e se taholla

qualche Ospodaro dava sospetto di se
,
o i boiari sollcvavansi

, o

nasceva altro prctcslo di oslilita
,
subito invadevali e col ferro e col

fuoco ricomponeya Fordine e la pace. Del die ebbe losto a fare spe-

rienza lo stesso Pielro Raresch nominato poc
1

anzi : imperocche aven-

do
, per le sue nimicizie contro la Polonia allora arnica della Porta,

destato Fira di Solimano, questi enlro armato in Moldavia, incendio

Jassy, prese e sacdicggio Suczawa, allora capitale del Principato ,

ed a Pielro fuggito in Transilvania surrogo ,
a preghiera de

1

bo-

iari, Stefano fratcllo di lui
, aggiungendo Fobbligo di presentarsi

egli stesso ogni due anni a Costantinopoli col Iributo. Del rimanente

gli Ospodari e il loro divano aveano piena balia e liberla nel gover-

no : e purche pagassero al Gran Signore il Iribulo stabilito e gli

manlenessero in pace e in guerra fedelta di vassalli
,
non aveano a

lemer nulla, mentre dall
1

altro canto la Porta proleggendoli ,
assi-

curavali della sua potenza da ogni eslerno assalto.

Eppure, non ostanle quest'apparente liberta e mitezza didominio,

il falto si e die la signoria turca riusci ai Moldovalacchi un giogo

gravissimo , pari a qualunque tirannide. E cio non tanlo per le fre-

quenli guerre, in cui furono involti sia in virtu del loro vassallaggio,

sia per la postura della loro contrada
,

teatro e campo naturale di

incursioni e diballaglic, ogni qual volta la Porta veniva in lite colla

Polonia, coir Impero d'Auslria, colla Russia o coi Tartar! e Cosacchi
;

ne lampoco perche i Sultani si usurpassero con prepotenza maggior

signoria nei Principati di quella die loro loccasse : ma per la barbara
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maniera da essi tenuta nelF investilura degli Ospodarie neiresazione

de' tributi: due dirilti indubitati; ina neir esercizio del quali, invece

di mirare alia giustizia e al bcne del popoli, non governandosi essi

die per arbilrio, per cupidigia ed intrighi di cortc, riuscirono a fame

uno slromcnto, per dir cosi, di ordinata tirannia ed opprcssione. Basla

infalli percorrcrc gli annali de' Principal! degli ullimi tre secoli, per

convincersi di questo fatto. La loro storia e di una tetra e dolorosa

monotonia
,
ed offre sempre il medesimo quadro ,

la medesima suc-

ccssionc di avvenimenli : intrighi e guerre d'ambiziosi die gareggiano

per FOspodarato; venalit&o debolezza dei Sultan! e dei Gran Yisiri

die lo danno al miglior offerente o al piu favorito
,
ed aggravano a

capriccio le condizioni del Iributo
; governo dispotico del nuovo

Ospodaro, il cui massimo pensiero e di raccogliere il tributo da pa-

gare alia Porta
,

rifarsi delle spese die gli ba costalo la dignila ed

arricchire se e i suoi
, smungendo senza picia i popoli ; quindi nial-

conlento de' boiari, querele alia Porla, sollevazioni e nuovi inlrigbi

per cacciare T Ospodaro, il quale dal trono passa sovente alia carcere

o al supplizio, ed a cui per simili vie soltentra a percorrere la mede-

sima camera un allro Principe forse pcggiore. Tale fu per molto

tempo il governo dei due Principal! sotto la supremazia turca
;

ed

ognun vede qualc dovesse essere la condizione dei miseri popoli sotlo

tale governo.

Yero e che queslo stato e andamento di cose non comincio tutto ad

un trallo
;
nia si ando a poco a poco svolgendo, fmche la corruzione

giunse al sommo sollo il governo dei Fanarioli, di obbrobriosa me-

moria. Da principio infatli la dignila di Ospodaro fu mantenuta dai

Sultani nclle famiglie piu illustri de' boiari valacclii emoldavi, quali

erano i Bessaraba, i Mircea, i Mogila, i Schcrban ecc. ;
senza seguire

per verita niuna legge certa di successione ereditaria ,
ma sempre

avcndo riguardo e alia nobilla delle stirpi e al voto dei boiari rap-

presentanli della nazione. Quindi il loro governo era piu mile e piu

caro, correndo naturalmenle tra la nazione c il Principe corrispon-

denza piu facile di muluo aflctlo, quando ban comune ab anlico la

palria, e percio comuni le gloric e le sventure e i costumi e le tra-

di/ioni domesticbe. Ma agliOspodari indigeni sottenirarono in breve
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avventurieri d'ogni paese, Sassoni, Croali, Polacchi, Greci, per lo phi

noii d
1

altro curanti die di saziare la propria ambizione o cupidigia.

E ne troviamo un insigne esempio in Moldavia fmo d all'anno 1562, in

cui un di quest! cavalieri di ventura per nome Giovanni Basilicus,

scaccialone il legittimo Principe Alessandro, invase quella signoria.

Basilicus era nato in Candia da un Capitano di nave, ma poi adottato

da Giacob Heraklides die intitolavasi despota di Saino, di Paro e di

altrc isole delFEgeo, era riuscito ad ottenere da Carlo V la conferma

di questi tiloli. Corse TEuropa e dopo varie vicende venne in Moldavia,

dove, spacciatosi per parente di Rossandra, moglie dell
1

ospodaro re-

gnante, comincio ad acquislar credito e partigiani ed a tramare in se-

greto e alFaperto contro il Principe. Dopo varii tentativi falliti, riusci

finalmente a battere in campo Alessandro, il quale fuggi a Costantino-

poli presso il Sultano, die a quel tempo era tuttavia Solimano II. Que-

sti e il suo gran Visir All Pascia fccero da principio alto strepito di mi-

nacce contro Tusurpalore : ma Basilicus, che ottimamente conosceva

Fumore turco, mando alia Porta mfambasceria colFofferta di 40,000

ducati, invece dei 30,000 ch'era il tributo allora consueto, e con cio

solo calmo tutte le ire ed ebbe F investitura solenne del voivodato ;

mentre il povero Alessandro ch'era giunto a Costantinopoli colle mani

vuote, dovette recarsi in pace la sua sventura. Se non che iJ pessimo

governo di Basilicus eccito in breve una congiura di boiari, che sol-

levatisi contro il despota lo ridussero a chiudersi nella fortezza di

Suczawa
,
e conferirono la sua dignita a un certo Tomsa

, ispettore

dei magazzini del Principe. Basilicus sostenne co
1

suoi per qualche ...

tempo Tasssedio in Suczawa, finche venuto un comandante turco can-

500 soldati, questi gFintimo che sgombrasse la piazza, promettend^-

gli salva la vita. Abbandonato allora da
1

suoi, dovette uscire di Sue-

zawa e fu condotto al cospetto di Tomsa, il quale d'un colpo di scure

se lo fe cader morlo ai piedi. A Demetrio, figlio di Basilicus, fu per-

donata la vita, anzi Tomsa rammise alia propria mensa e gli offeree -

il pane tagliato in croce, pegno sacrosanto di amicizia presso i MoK
davi

; nondimeno il giorno dopo gli fece fare dal carnefice un' inci-

sioue alia narice destra, secondo Fuso che si pratica in Moldavia coi

parenli dei Principi deposti , per togliere loro ogni speranza di suc--

Serie IV, vol. II. 36 23 Maggio
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cedere ncl Principato. Pocopero giovarono a Tomsa queste preeau-

zioni
; perche la Porta

,
a cui egli dimentico di mandare gli aspcltali

regali ,
invece di confermarlo nella dignita conferiiagli dai congiu-

rati, crcdelie meglio di restituirla alFantico Principe Alessandro.

Soiniglianli rivoluzioni divcnnero poi frequentissime neiduePrin-

cipati, succedendosi e cacciandosi Tun dopo Taltro gli ospodari a si

brevi inlcrvalli, che nel giro di circa due secoli si contano lino a 40

mutazioni di Principi in Valachia e quasi allrettante in Moldavia.

Quindi una guerra civile quasi conlinua fra i prelendenti al Irono, e

le loro fazioni, come fra i Principi regnanti c i deposti che sforzavan-

si di riconquislare il potere. Ne la Porla sovrana curavasi punto di

smorzare questo fuoco o di recare qualche rimedio efficace a si gra-

ve e radicale disordine
;
anzi vie piu lo fomenlava, tenendo vive le

ire delle parli conlrastanti, ascoltando facilmente le accuse e i lainen-

ti de
1

boiari, mercanteggiando con lurpe avarizia il voivodato e co-

gliendo ogni occasione di rinnovarne Tinveslitura afline di nioltipli-

carne il guadagno.

Questo infelice stato di cose non miglioro punto, anzi peggioro

quando la Porta, senza avere piu rispetto ai voli dei boiari indigeni,

si arrogo il diriito di clcggere ella stessa il Principe, e quando la

scelta di questo fu ristretta tra i Greci del Fanar, ad esclusione non

solo di ogni altra nazionc ma degli stessi Moldovalacclii.

Chiunque ha letto le storic delFimpero Turco, sa a qual potenza

siano giunle in Costantinopoli lin dai tempi di Maomello IV alcune

famiglie di Greci, che dalla contrada delta del Fanar, ossiaFanale,

ovc abitavano in sul porto, presero il nome; e tra le quali souocele-

bri i Canlacuzeni, i Callimachi, i Maurocordato, gl' Ipsilanti, i Suz-

zo ecc. Inli'odoltisi in qualita d' interpret! nella Corle de
1

Sultani vi

seppero colFingegno ecoirasluziaacquistare a poco a.poco laic impor-

tanza, che divennero i piu inlimi consiglieri dei (iranvisiri, i confidenti

d^i seyreti deU Impero 1, i maneggiatori e mezzani piu accreditali

1 Tal c il significato del titolo turco Muharrcmi errar, che ebbe Ales-

sandro Maurocordato dopo che ebbe maneggiata per la Porta la pace di

Carlovitz, e che fa da'suoi successor! ereditato.
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delle praticke diplomatiche colle Potenze europee. C on cio acquistaro-

no moltiprivilegi, c fra quest! quello di serbarsi con monopolio esclu-

sivo la dignita di ospodaro in Valachia e in Moldav ia: dignila ambita

non lanto per lo splendore pdncipesco e quasi regi o die recava a chi

ne fosse investito, quanlo percke era una feconda miniera di ricckez-

ze per cki, giuntone al possedimento, sapesse fame suo pro. E ben

seppero essi profittarne; ma con qual danno dei popoli lo dice ab-

bastanza la memoria infame in eke e rimasto il loro nome.

Non contenti di predare per se, vcnendo al regno, ciascun d'essi

trascinavasi dietro un nugolo di amici e creditor!
,

fra i quali distri-

buiva le caricke piu lucrose ed imporlanti ;
e questi gittavansi losto

a smungere e dissanguare con esazioni spietate il paese, divorandolo

peggio eke non facciano quegli immensi sciami di locuste
,

i quali

piombando talora sopra le campagne moldovalaccbe le cangiano in

deserti. Ed in quest
1

opera di spogliazione tanto piu s'afFrettavano ,

in quanto eke sapeano d'aver poco tempo ; imperoccke, sebbene

gli ospodari dapprima fossero a vita
,

e poi venissero creati a sette

anni, nondimeno atteso la folia dei pretendenti e Favidita della Por-

la
,
a cui ogni nuova creazione era nuovo lucro

,
soleano mutarsi

assai piu spesso. Sotto a un reggimento siffatto ben intcnde ognuno
come dovesse fiorire la giustizia, Fordine

,
Finch ilimento e la pro-

sperila pubblica. La nobilta antica e indigena dei tempi di Stefano

il Grande era sparita o dimentica
, per dar luogo a un' aristocrazia

novella e cangiante, il cui solo titolo era il favore e il capriccio del

Principe o la abilita di meglio servirlo nel predare il popolo. La so-

cieta veniva divisa in due classi
,
ira le quali correa disuguaglianza

estrema : da una parte pocki grandi ,
e riccki sfondolati, padroni

delle terre, d'ogni cosa, e viventi in tutto lo splendore e la corruzio-

ne del lusso
;

dall
1

altra la moltitudine dei cittadini e dei contadini
,

giacenti nell
1

oppressionc ,
e ridolti a poco a poco dalle estorsioni

,

dalle usure e rapine continue alia miseria eslrema, in seno a una

terra eke pure abbonda di ogni cosa, e i cui prodotli spontanei kan-

no spesso bastato ad alimentare interi eserciti 1. Ne a tanto male

1 Giovera udire narrata piii minutamente da un testimonio di veduta,
la misera condizione di que' popoli in sul fine del secolo passato, quando
cioe il regno de' Fanariotti era in pieno vigore. JEsso e F autore di un
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giovava punto speraro rimedio dai Sovrani di Costanlinopoli ,
o dal

cangiamento di ospodaro. Ouesto era sovente peggiore dclF antece-

denle e giungendo nel Principato con nuova tame gittavasi con piu

furore a divorarlo. I Sultani poi ben e vero, clie sovente esereitava-

no contro gli ospodari severa anzi feroce giustizia ,
die deponendoli

dal trono di Bukarest c di Jassy li ricacciavano nell' oscurita della

vita privata, se pure non li punivano coir 'esilio, o non li imprigio-

navano a vita nelle Sette Torri, o non mandavano loro il cordone fa-

tale 1. Ma in cio essi aveano lull' altro in mira, fuorche il bene dei

Viaggio in Valachia e Moldavia con osservazioni storiche, naturali e poll'

tiche, stampato la prima volta a Napoli nel 1788, e ristampato nel 1822 a

Milano dal Silvestri
;
e cosl scrive a pag. 52. I miseri collivatori della

Valachia e Moldavia, dovendo ad ogni momento sborsare danaro per pa-

gare le conlribuziorii e i gravosi dazi sopra ogni genere di produzione ,

devono ricorrere da quelli che lo hanno preparato. II timore delle basto-

nate, del carcere e di vedersi rapire dalla mano crudele deir esattore Fa-

ratro e i buoi, i soli compagni della loro fatica ed il mezzo per procac-

ciarsi la propria sussistenza
,

fa si che non riflettono
,
non esaminano a

qual condizione e loro somministrato il danaro. Per avere poche piastre

obbligano e cedono anticipatamente tutto il prodotto che aspettano in

quella stagione dell' anno: il grano che hanno seminato, la vigna che han-

no coltivato, la cera delle loro api, la lana delle pecore, il vitello, il pu-

ledro, non sono piu loro: ogni cosa, appena che Fhanno veduta, passa

air avido creditore. I Principi regolarniente impongono ie maggiori gra-

vezze verso il tempo che i frutti della terra sono per maturarc, e non la-

sciano il tempo ai villani di venderli, per lema che non distraggano altro-

ve il danaro ricavato. Contemporaneamente i mercanti greci ed epiroti

escono con sacchi pieni di danaro, e girano pei villaggi per soccorrere i

bisognosi ;
esaminano la quantita del prodotto, e secondo questa antici-

pano il contante, fissando un prezzo vilissimo. Se la grandine, se un di-

sordine nelle stagioni inganna le speranze del coltivatore, e la quantita

della merce non corrisponde alia somma del contante ricevuto, costui re-

sta debitore per Tanno venturo. Frattanto sopravvengono nuovi e mag-

giori bisogni di danaro, ricorre dal mercante per averlo, deve restituire

il vecchio debito con grave usura ed il nuovo ; inspmma in pochi anni si

trova nel caso di lavorare e sudare lutta la sua vita per gli altri, potendo
a pena riservarsi un meschino nutrimento .

1 Ecco la nota degli ospodari che nel solo secolo passato ,
dentro lo

spazio di poco piii di 60 anni, finirono la vita e il regno tragicamente. Nol

1714 Coslantino Brancovan, dopo aver perduto per opera dei CantacuzeHi
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popoli oppress!. Le deposizioni e le condanne degli ospodari ,
alle

quali non mancava mai facile pretesto ,
altro scopo per lo piu non

aveano, che di far loro vomitar la preda ,
cedendo alia Porta Toro,

di cui essi collo smungere i sudditi s' erano impinguali.

Ai nostri tempi di rivoluzione e d' indipendenza sembrera sirano
,

che i Rumeni del Danubio, gente per altro di spiriti guerrieri e gene-

rosi, si piegassero a portare per tanti anni in pace un giogo si bar-

baro : e piu d' uno vorra sapere ,
se mai non tentassero di scuoterlo

e con qual esilo. Ora a dir vero
, piu d

1

una volta dai tempi di Soli-

mano II in qua, parve ridestarsi tra i Moldovalacchi lo spirito di

Stefano il Grande
,

e lusingaronsi di riconquistare Y anlica liberta :

ma sempre invano. II primo e piu illustre tentativo fu quello di Mi-

chele il Valoroso
, Principe di Valaehia

,
che nel 1594

,
rotta ogni

dipendenza e relazione coi Turchi e collegatosi coir Austria
,

co-

mincio una fiera guerra contro i Pascia mandati dalla Porla a sog-

gettarlo : guerra da lui condotta per alquanti anni con valore e con

crudelta niente inferiore a quella de'suoi nemici. Egli ambiva di rac-

H principato, fu a Costantinopoli martoriato e decapitate co' suoi tre figli;

e la doina valacca lo celebra come martire, per avere anteposta la morte

air apostasia ,
di cui i Turchi lo tentarono. Due anni dopo ,

il principe

Cantacuzeno e suo padre, soppiantati dai Maurocordato, furono per ordi-

ne della Porta strangolati. Nel 1719 Giovanni Maurocordato
, ospodaro

di Valachia, fu dai fratello Nicolo avvelenato. Nel 1731 Janaki, macellaio

greco di Costantinopoli, che pel favore dei Giannizzeri, ribellatisi al Sulta-

no, erasi con incredibile audacia elevato fin al trono di Moldavia, dopo un

brevissimo regno, caduti i suoi fautori, fu decapitato. Nel 1758, Nicolo

Maurocordato, dopo essere stato per cinque volte ospodaro di Yalachia ,

fu deposto, cacciato in fondo alle Sette Torri e minacciato del cordone, a

cui.scamp6 pagando 300 horse d'argento e menando il resto della vita in

esilio a Mitilene. Nel 1769 Callimachi, principe di Moldavia, fu decapita-

to : la sua testa, esposta a Costantinopoli alia porta del Serraglio fra i pie-

di del cadavere, recava quest' iscrizione suppliciale : Ecco la testa recisa

del maledclto Gligori Callimachi, voivoda di Moldavia, die si e appropria-
te 100 borse dategliper comprar viveri e che ha tradito Fimpero. Nel 1777

Gregorio Ghika, ospodaro di Moldavia, fu assassinate a tradimento in

Jassy da un Commissario turco, mandate apposta dalla Porta, benche sot-

t'altro titolo
;
e la sua testa mandata a Costantinopoli resto per tre giorni

esposta alia porta del Serraglio.
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cogliere nelle sue mani
,

oltre il dominio della Valachia quello della

Moldavia e della Transilvania, e costituire cosi di tutli i Rumeni un

solo regno indipendente. Ma a tanta imprcsa non gli basto la vita
,

troncatagli a mezzo, il 19 Agosto 1601, dal ferro di un sicario, man-

dato da Basta, comandante delle Iruppe imperial! di Transilvania, il

quale, insospettitosi delle ambiziose mire diMichele, giudico con po-

litica non meno codarda die iniqua ,
la piu spedita via di attraver-

sarle essere Fassassinio.

II medesimo pensiero di unire in un solo Stato la Moldovalachia e

la Transilvania baleno
,
ma troppo lard!

,
nclla mente irrequieta ed

ambiziosa di Betlcm Gabor, voivoda di Transilvania, principe di

grand! qualita militari e politiche ,
benche di fede iroppo dubbia

;
e

per talfme, poco innanzi della morte, die lo colpi nel 1628, avea do-

mandate alia Sublime Porta il titolo di lie di Dacia 1. Ma non pare

che mirasse tant'alto la rivolta del greco Michne
, ospodaro di Vala-

chia, avvenuta nel 1659. Alleatosi con Rakoczy, Principe di Transit-

1 II concetto di liberare e unire tutta la razza rumena, suggerito dal-

1'ambizione a Betlem Gabor, fu risuscitato in tempi piu recent! nella Tran-

silvania dalFentusiasmo patrio o dai rancori nazionali. Nel 1784 un conta-

dino transilvano, per nome Hora, fattosi capo di una banda di montauari,

che si diedero a sfogare con barbare vendette il loro odio antico contro i

Magiari ,
assunse il titolo d

1

Imperatore della Dacia , e cerco di sollevare

dietro a se i popoli. Ma r Imperatore d' Austria Giuseppe II non duro

gran fatica a distruggere cotesto effimero Impero ;
ed ai 28 Febbraio 1785

Hora e Clasca suo luogotenente morirono nel supplizio della ruota. Nelle

capanne dei contadini transilvani vedesi ancora il ritratto di Hora ,
con

quest
1

epigrafe che indica la simpatia popolare verso la sua causa: Hora be

si hodineste, T'era plange si plalesle. (Hora beve e riposa, la patria piange

epaga). Ad Hora, Imperatore della Dacia, e succeduto ai nostri giorni

Abramo Janko, il Re delle montagne, che nel 1848, profittando delcommo-

vimento universale d
1

Europa, sollevossi contro i Magiari, ed a Blajium nei

campo della liberta raccolse intorno a se ben 60,000 Rumeni armati. Quindi

fortificatosi nel cuore delle alpi carpazie sostenne arditameute la guerra,

e resiste al celebre Bern, del quale sconfisse in parecchi scontri i capitani^

Se non che rintervenlo della Russia, avendo pacificato i torbidi di Allenia-

gna, Janko dovette anch' egli ritrarsi dal campo e riuunziare alle sue spe-

ranze d'indipendenza.
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vania, egli in Tergovist, allora capitalc della Valachia 1, ruppe al-

F improyviso in crudeli ostilita contro la Porta : strangolo i boiari fe-

deli al Sultano e ne gitto i cadaveri dalle fmestre del suo palazzo ;

poi fece universale macello di quantt Turchi si trovavano nella citta,

saccheggio emcendioBrailaeGiurgcvo, batte a Jassy Ghika voivoda

di Moldavia, e minacciava peggio ,
se il Kan dei Tartar! di Crimea,

suscitato dal Sultano, non Favesse, dopo un
1

accanita battaglia di tre

giorni sulle rive del Bachlui vicino a Jassy ,
costretlo a fuggire in

Transilvania
;
dove Rakoczy ,

battuto anch
1

egli da' Turehi e morto

indi a poco delle sue ferile, rovino colle proprie anche le speranze di

Michne. Quest! nelF assumere il governo avea preso F ambizioso ti-

iolo di Arciduca della Valachia, come tale eras! fatto solennemente

consacrare e coronare da un monaco greco ,
ed avea poi fatto ogni

sforzo per otlenere da Costantinopoli un diploma che gli confermasse

tal titolo. Nondimeno credesi che alia rivolla, piuttosto che dalFam-

bizione, fosse incitato dalla brama di vendetta e dalFodio atroce che

covava contro Dsan Arslan Fascia di Silistria
,

il quale avealo villa-

namente insultato, fmo a percuotergli il petto con pugni.

Un secolo dopo Michele il Valoroso. il principe Serban Cantacuzeno,

ospodaro valacco
,
medito nuovamente di sottrarre la Moldovalachia

alia dominazione ottomana. Anzi questo non era che la parte di un di-

segno assai piu vasto, giacche egli macchinava di respingere i Turchi

non solo dal Danubio, ma di ricacciarli al di la del Bosforo, e risusci-

tare Flmpero bizantino, ripigliando nelle sue mani lo scettro, tenuto gia

nel secolo XIV da due suoi famosi antenati, Giovanni e Matteo Canta-

cuzeno. A tal fine Serbano avea stretto segretc pratiche colFImpera-

tore Leopoldo e col Czar Pietro I, e da essi ottenuto il futuro titolo

di Sovrano di tutta la Grecia
;
ma mentre stava in grandi apparecchi

per Fimpresa, il velcno datogli da suoi parent! lo tolse di vita nel 1 684.

Per tal guisa ogni tentativo di riscossa contro la signoria turca

riusci vano. Ai Principi che F osarono manco la potenza o la fortu-

na, e quindi al popolo oppresso non resto che la trista rassegnazione

al giogo e la consolazione ancor piu trista di odiare gli oppressor!

1 II Sultano, dopo vinta la ribellione, fece distruggere la citta che n'era

stata Forribile teatro, e trasport6 la capitale a Bukarest, dove e poi sem-

pre rimasta.
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Quest' odio profondo ed implacabilc nei piu non freme clie in secre-

te, ma piglia un' espressione spaventosamente energica in que' ban-

dili o briganti, le cui awenture sono tanto celebrate nelle leggende

popolari del Danubio. Infatti il brigante moldovalacco non e gia un

assassino volgare che per sete d
1

oro o di sangue si gitta alia strada

e, facendo guerra a tutti, da tutti e esecrato; ma egli e piuttosto un

parligiano politico, come il klefta ellenico, e Y haiduco della Serbia

c della Bulgaria ;
e un bravo che, per vendetta della tirannia ond'egli

e i suoi furono vittima, si da alia foresta, e di qui fa libera guerra

contro la razza de
1

suoi oppressori. Con questi solo e feroce e senza

pieta, mentre ai proprii compaesani usa rispetto, ed al caso eziandio

li benelica e difende 1. Quindi il popolo suole considerarli quasi suo

vendicatore e campione, e non solo ne ascolta con dilello le awen-

ture, ne ammira il coraggio e la valentia, ma lo ama e ne vanta

con orgoglio le audaci impresc. Tal e il tipo dei briganti valacchi e

moldavi, espresso nelle doine e nelle tradizioni popolari, dove son

celebri i nomi di Codrean, di Bujor, d'ljan, di Basil e del terribile

Kirjali con Svedko e Mikalake e d
1

altri
,
che con successione quasi

continua hanno infestato fmo a questi di le foreste del Balkan e dei

Carpazii e le boscose rive del Danubio.

Ora chi volesse indagare per quali cause la Moldovalachia cades-

se nel secolo XVI sotto il dominio turco e poi continuasse a por-

tarlo, quantunque cogli anni sentisse aggravarsene il peso, trovera

facilmentc nelle condizioni politiche e geografiche di quelle contrade

ottime ragioni di tal fatto. Ma lasciando questc da banda, noi ne ac-

eenneremo qui un'altra, forse meno avvertita c nondimeno gravissi-

ma; perche ad essa principalmente deve ascriversi quell
1

abbandono

1 Nella canzone cli Codrean, questo celebre brigante moldavo, del seco-

lo XVI, tratto a Jassy nel cospetto del voivoda Elia II, gli risponde fran-

camente: Principe, giuro pel nome della S. Vergine, che non ho ucciso

un sol cristiano, dacche vo correndo la terra come bravo. Abbattendomi

in un cristiano, io divideva con lui il mio pane da buon fratello : se avea

due cavalli, io me ne pigliava uno e gli lasciava Taltro; se avea dieci pia-

stre, io ne prendea cinque e cinque a lui lasciava. Incontrando un povero,

io nascondeva la mia scure, ed empiuta la mano d'oro lo porgeva al me-

schinello. Ma, se scorgeva un Turco, oh! allora non potevo resistere alia

brama di troncargli la testa e gittarla in preda ai corvi .
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politico die diede i Principati facile preda all
1

invasione turca. E que-

sta e la religione grecoscismatica, professata dai Moldovalacchi.

Dopoche essi ebbero abbracciato il cristianesimo, la Yicinanza di

Gostanlinopoli e le frequenti relazioni colF Impero bizanlino li fecero

naturalmente incorporare alia Chiesa greca, e quindi li involse mise-

ramente nello scisma foziano. I Pontefici Romani piu volte si adope-

rarono per ricondurli all'unita cattolica, ne sempre invano: anzi ad

Innocenzo III venne fatto nel 1204 di convertire Fintera nazione,

la quale allora facea parte del potente regno Bulgarico, ed ubbidiva

al re Calogiovanni, ossia Giovannicio. Queslo Principe infatti, che

intitolavasi Rex Bulgarorum et Blacorum, ed e celebre nella storia

delle crociate per le guerre elf ebbe coi Franchi
, impadronitisi di

Costantinopoli ,
desideroso delF amicizia del Papa e di ricevere da

lui la corona regia, avea mandato ad Innocenzo amplissimi omaggi.

Quindi, rotta ogni comunionc coi Greci scismalici, restitui con atto

solenne tutto il suo regno alF ubbidienza della Chiesa Romana
;
ed

Innocenzo, per mezzo de' suoi Legati, erette cola nuove sedi, rior-

dinata la gerarchia e creato Primate o Patriarca F Arcivescovo di

Zagora e Tarnov, non tralascio niuna cura per fare in breve rifiorire

in quelle province il Cattolicismo
; adoperandosi in cio con tanto piu

zelo, quanto che, come scrive egli stesso a Giovannicio, sapeva avere

que' popoli antica attinenza di sangue e d
1

origine co'suoi Romani 1.

Non sembra pero, che questa conversione fosse durevole, giacche

indi a non molto troviamo i Valacchi e i Moldavi ricaduti nello sci-

sma. Nel 1234 Gregorio IXammoniva Bela, Re d'Ungheria, di ri-

chiamare alia soggezione del Vescovo cattolico i Valacchi della dio-

cesi de' Cumani
,
che comunicavano co' Greci scismatici. E Urba-

no V nel secolo seguente, scrivendo a Ladislao, voivoda di Valachia,

mentre lodavalo del suo valore contro i Turchi
,
invitavalo al tempo

slesso ad abbandonare lo scisma
; proponendogli F esempio della

principessa Clara, vedova del voivoda Alessandro e sua matrigna ,

1 Bulgarorum et Blacorum, populis tanto nos reputamus spedalius debi-

tores, quantum non solum fidem catholicam per sedem apostolicam olim de-

votius receperunt, sed descenderunl etiam ex sanguine Romanorum, quorum
snmus profectui et ministerio spedalius deputati. IN.NOGEMII III Regesta. L.

VII, Ep. 8 ad loannicium.
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cattolica ferventissima 1. Con pari zelo Eugenio IV scriveva nel 1436

a Gregorio, Arcivescovo della Moldovalackia, il quale dallo scisma

era tomato al cattolicismo
;
animandolo a moltiplicare le conversion!

degli scismatici e conferendogli per la loro riconciliazione poteri am-

plissimi. E per verila, se vi fu mai tempo da sperare la conversione

di quel popolo , egli era queslo ,
allorache i Greci stessi di Costan-

tinopoli, con alia testa il loro Imperalore Paleologo, trattavano d'unio-

ne co' Latini
,
la quale nel 1139 parve felicemente conchiudersi nel

Concilio di Firenze. Ma quelle speranzc tornarono vane
;
e come la

maggior parte dei Greci d'Oriente ricusarono di aderire al Concilio
?

cosi rifiutarono anclie i Moldovalacchi ad onta del loro Melropolita,

e durarono da indi in qua sempre piu ostinati nello scisma.

Ora lo scisma fu per quei popoli un danno gravissimo non pun
dal lato religioso ,

ma eziandio neirordine politico. Gia fin dalmcdio

cvo la loro separazione dalla Chiesa Romana aveali separati dall;

famiglia europea dei popoli lalini
,

tra i quali la religione c Tautc

rita del Papalo era allora il vincolo piu sacro e piu potente. I Rumeni,

perche greci di fede, si trovarono esclusi da qiicl consorzio, bencke

di stirpe e di lingua fossero lalini quanto altri mai
;
e con cio furon<

parimente esclusi dai vantaggi di quella civilta, che nelF Europa o(

cidenlale e caltolica fiori e crebbe con tanto splendore. Al soprag-

giungere poi dell
1

invasione turca
,

essi non trovando appoggio ne

simpatia neirOceidente, dovettero correre la misera sorte deirOrien-

te. Le*nazioni confinanti dclF Ungheria e della Polonia, che in quei

secoli acquistarono tanta gloria per T eroica resistenza da esse op-

poste al torrenle musulmano
,
avrebbcro cerlamente steso una mano

fraterna ai Rumeni del Danubio e li avrebbero salvati con se dalla

sckiavitu
,
sc la comunanza di fede li a\esse potuto aflralollare. Ma

la diversita di religione avea per contrario gia da gran tempo fomen-

tato tra essi un'avversione implacabile, rincrudendo le gelosie poll-

liche cd esasperando le gare ineyitabili Ira genii vicinc
,

sicche li

troviamo quasi sempre in lotla e in guerra. Ouindi al comparire del

1 In una lettera del medesimo Pontefice a Clara
, egli commenda assai

lo zelo di lei per la Fede cattolica, alia quale aveva convert!to dallo scisma

laRegina di Bulgaria, suafiglia, e Tesorta a convertire parimente 1'altra sua

figlia Ancha, Regina di Servia. Yedi RAINALDI, Annales Eccl. ad ann. 1370.
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nemico comune, mentre tutte le nazioni cattoliche di Europa, ani-

mate dalla voce del Sommo Pontefice, collegavansi a resistergli ed

a rcspingerlo, i Moldovalacchi rimasero abbandonati a se medesimi

e divennero quindi facile preda dell
1

invasore. E non egia che inan-

casse loro ardimento o valore per combatterlo. Abbiamo ricordato

gli eroici sforzi di Stefano e gli audaci tentativi di Michele
;
e giova

aggiungere che il gran campione dell
1

Europa cristiana contro il Turco

nel secolo XV, il vincitore di Belgrade, Giovanni Uniade, era di sangue

valacco, benche gli storici unglieresi romanzeggiando lo sogliano dare

per figlio naturale di Sigismondo Imperatore. Ma che potevano i Mol-

dovalacchi colle sole loro forze contro tutto T impeto della potenza otto-

mana? Essi furono adunque costretti a soggettarlesi ;
e se il farlo con

vassallaggio quasi spontaneo fu in essi prudente calcolo di politica^

affin di evitare i maggiori mali d'una violenta conquista, ella fu pero

sempre una trista necessita, e da essa nacquero quei tristissimi effetti

che gia abbiamo indicati, mostrando il pessimo governo imposto e

mantenuto per tanti anni nei Principali dalla sovranita musulmana.

Cosi al castigo, con cuiDio puni Torgoglio della Chiesa greca ribellatasi

alia supremazia di Roma, facendola schiava del Turco; al medesimo

castigo soggiacquero anche i Rumeni, partecipi della stessa colpa.

Le medesimc cause che aveano ridotto i Moldovalacchi alia suddi-

tanza de
1

Turchi ne
1

principii del secolo XVI, ve li mantennero poi, e

resero vano ogni tentative o speranza di sottrarsene. Eglino vissero in

sulle rive del Danubio, come divisi e dimentichi dall
1

Europa, oscuri

e quasi ignoti al moudo incivilito, di cui toccavano i confini scnza par-

teciparne la vita
,
e stagnanti , per dir cosi

,
in seno a quella mezza

barbaric che si trova in tutli i popoli ,
dove sopra gli avanzi della ci-

vilta greca si e innestalo il despolismo musulmano. Vero e che coll
1

in-

debolirsi dell
1

Impero turco le sorli dei Principati sembrarono andare

a poco a poco migliorando. Alia tirannia turca venne allora solten-

trando la protezione russa
;
ed anche qui la religione grecoscismati-

ca fu il precipuo titolo, per cui i Rumeni, abbandonati gia dall
1

Eu-

ropa cattolica al dominio della Porta, furono tolti dallo Czar in clien-

tela. Ma di questo protettorato russo, che e I

1

ultima fase della storia

di quel popolo e il cui svolgimento va tuttavia continuandosi sotto gli

occhi nostri, ci riserbiamo di ragionare in un altro articolo.



RIVISTA
DELLA

S TAMPA ITALIANA

I.

Delia Economia pubblica e delle sue attinenze colla Morale e col

Diritto. Libri cinque di MARCO MINGHETTI Firenzo Le Mon-

nier 1859.

Le opinion! politiche del ch. sig. Marco Minghetti son note abba-

stanza; e ognuno comprende die il tema di questo libro molte op-

portimita offeriva all'Autore per assumerne il patrocinio: e con tale

espettazione appunto aprcndo il libro crcdemmo avervi ad incontrare

i consucti encomii e le inveliivc, a che siamo avvezzi da molti della

fazione liberate . Ma vedemmo con piacere la lemperanza, con cui dal-

F Autore solo a luogo loro si toccano codeste quislioni nel Libro V.,

trattando delle attinenze fra la Politica e F Economia. Vero e die in

questo passo prende la parola enfaticamenle il Balbo, c dice in mezza

pagina lulto cio che puo immaginarsi di ampolloso in lode del Go-

verno costituzionale, unico bello e yrande e fecondo, non inventato

da uomo o da nazione, ma germinante dalla nalura, conformula dal

Creatore a progrediente libertiicw. (pag. 570). Cotesto enlusiasmo

ci sembra piu degno di compatimento, die di coftfutazione, special-

men tc dopo le ultimo prove che ha fatte lo Slaluto in Ispagna, nel

Belgio e nel Piemonte. In quanto a noi, gia abbhuii detto molle volte,
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che,scn/:atogiiere qualclic specialila, percui avarii popolisi accon-

cia varieta di Governi, noi siamo riverenti ugualmente a qualunque

Governo legittimo ;
ma siamo cerli ad un tempo che in qualsivoglia

Governo lo spirito elcrodosso e principio di tirannia (sia poi la tiran-

nia anarchica
, oligarchica o monarchical . Per conseguenza anche i

Governi a Statuto, se non sono quella panacea che da certuni si van-

la, potrebbero peraltro governare anch
1

essi con buon esito, qualora

partissero dal principio cattolico e rispettassero gli elementi di natu-

ra e di religione (specialmente la famiglia e la Chiesa) ,
il cui dissoK

vimento suol essere purtroppo T esordio di tutti i pretesi ammoder-

namenti. Oueste poche parole che sono la formola compendiata delle

noslre teorie sociali, sono chiare abbastanza ai lettori consueti della

Civilla Cattolica ; e pero possiamo dispensarci dal confutare tuttocio

che vi ha di eccessivo o di erroneo nei panegirici del Balbo e nel-

F adesione del Minghetti.

Tranne peraltro cotesto passo, il rimanente del libro ha il gran pre-

gio di non fare, come oggi si suole, un trattato di Politica in proposito

delFEconomia, ma di ragionare della scienza posalamente subordinan-

dola alle ragioni, giuridiche e morali. E noi siamo lietissimi di poter

cosi congratularci non solo con Y Autore, ma anche con noi medesimi;

vedendo in questa opera un principio di esecuzione di quel disegno

che fin dal Decembre 1855 annunziammo nel volume XII della nostra

seconda serie, pagina 621, e che incominciammo a colorire in tutti gli

articoli di Economia sociale inseriti nella terza. Questi non miraro-

no, come fin d' allora avvertimmo, ad insegnare Economia, come le

trattazioni politiche non mirano per noi ad insegnar Politica (scienze

amendue di quell' interesse temporale, che non abbisogna dei nostri

incitamenti) ;
ma si ad esaminare il principio e lo spirito die si agita

per entro alle quistioni economiche e le trasforma in sublimissimi

teoremi di scienza morale. Guidati da tale intento, dopo aver riven-

dicato all
1

Economia la dignita di scienza che lo zelo di certi animi

onesti vorrebbe contenderle (terza Serie, vol. II, pag. 644); dopo
aver dimostrato esservi due scienze economiche

;
una cattolica che

assume per suo principio la creazione e T ordine del creato, T altra

eterodossa che muove dalla supposta indipendenza deir/o (hi pag*
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616 e segg.) ; dopo aver finalmcnic slabilito die F Economia sociale

non e la scienza di arricchire, ma la scienza di governare i sudditi

rispello alia ricchezza; fummo condoltl ad inferire, non potersiscri-

vcre un corso compiulo di Economia, finche gli economist! si osline-

ranno a non considerare nei loro trattati se nou una sola, eFinfima,

delle forze motrici, con cui Fuomo e condolto ad operar su gli ave-

ri. Per lo che, qua! sarebbe, interrogammo (vol. IX, pag. 32, 33) ,

la contestura di un corso compiulo di Economia pubblica? E la

noslra risposta fu essere bensi ragionevole il cominciare dal consi-

ilerare come la ricchezza si produca e si ripartisca spontaneamente

solto gl'impulsi dell' interesse Ma a volere che la trattazione cor-

risponda picnamente alia realta delle cose, e divenga per conseguen-

za capace di spiegare tutti i fenomeni economici e di somministrare

gF indirizzi necessarii in tuti
1

i frangenti ;
doversi poscia investigare

quale influenza m eserciti /' ordine di natural giustizia, ove I' inte-

resse dell' lo viene corretto dalla rayion naturals. E poiche anche

la giustizia naturale ha i suoi limili die la rendono negli effelti im-

perfetla, indagare jinalmente i sentimenti e le istituzioni religiose,

che potranno correggere I imperfezione della giustizia naturale, e

perfezionare la liberta del produrre e I' equita nel ripartire la ric-

chezza: . . . lavoro, dicemmo, che riuscirebbe ugualmente nuovo per

la scienza, utile per I' Economia, onorevole per la religione, logico

per la coerenza scientifica (ivi, pagg. 32, 33). In poche parole,

principio di utilita, principio giuridico, principle morale e religioso,

tulti e tre doversi tenere in conto da chi voglia presentare allo stu-

dioso una compiuta spiegazione dei fenomeni economici, una regola

sapiente per ben guidarli. Ed appunto per mettere in atto rinfliienza

dei tre principii, cominciammo ad analizzare i prim concetti econo-

mici 1, e achiarirne secondo Topportunita alcune applicazioni (quali

furono p. e. \Usura, la Proprietu leUmirw c simili).

Or mentre la Civilla Cattolica procedea si lenta, come e forza in

un Periodico, a mettere in atto il suo divisamento, ecco pararcisi in-

nanzi questa bella Opera, che con lo stesso suo tilolo e colF esordio

1 Vol. XII, II Serie, pag. 624. Vedi ancbelll Serie, vol. I, pag. 358.
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slesso della prefazione mostra rispondere alle nostrc brame 1. Ilpre-

sente volume, dice il ch. sig. Marco Minghelli, non e un trattato for-

male di Econornia pubblica, ma e un discorso intorno aiprincipii di

essa, e alle sue attinenze colla morale e col diritto. La cognizione

delle quali attinenze non solo e per se nobilissima, ma e inoltre ne-

cessaria a ben determinare il subbietto proprio della Economia, cir-

coscrivernei limiti, assegnarle ilposto che nella enciclopedia le com-

pete; e infine, giova mirabilmente ad illustrarne i puntipiu oscuri e

controversi. Nondimeno, questa trattazione, per quanto io mi sap-

pia, non fu sino ad ora fatla esprofesso da alcuno, sebbene sparsa-

mente in piu scrittori si trovino all' uopo ingegnose ed utili consi-

derazioni.

Cosi T economista bolognese ;
le cui ullime parole mostrano che

non avea nolizia di que' nostri ariicoli, nei quali s
1

intraprendeva un

assunto molto analogo al suo. Seppure non yogliam dire che a que-

sti accennino le parole che poco stante si aggiungono : Quel desiderio

che era sorto nell'animo mio dal senlire i difetti della odierna Eco-

nomia, si e parimenti, e per le medeshm cagioni, risvegliato in altri:

laonde trovo in varii recenti scritli la tendenza e le tracce di quello

stesso concetto che io ho seguito. . . . Or queste cose, mentre mi

1 Con piacere abbiamo osservato che il bisogno di congiungere in bel-

la armonia TEcononiia coi principii morali, come si fa strada e in Italia,

testimonio quest
1

opera del Minghetti, cosi mostra di farsi sentire in Fran-

cia ove il ch. Baudrillart intraprende nel Journal des Economistes
( Ayril

1859, pagg. 5-6), alcuni studii sulla stessa materia
,

il cui intento potete

rilevarlo dalle seguenti parole. Asmrement I'cconomie politique est une

science independante, si on Fenvisage uniquement comme la determination

des lots suivant lesquelles s'accomplissent la production ct I'echange . ..Mais

je mets en fait qu'aucun esprit un pen louche du bicn de rhumanite,, ou sen-

lement qu'aucune intelligence ayant le sentiment de I'ensemble de la vie so-

ciale , ne voudrait et ne saurait s'abstraire ainsi de toiite prescription, de

lout conseil, en se bornant au role qui suffit aux savants voues a I'etude des

nombres ou de la matiere . . . Une pareille secheresse, une lelle indifference,

n'est point permise a Veconomiste. 11 s'occupe de la societe vivante; I'amour

de la justice et du bien, non mains que le dtsir de se rendre compte, est le

stimulant qui le pousse.
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confortarono nella speranza di essere sul buon scntiero, m incora-

rono eziandio ad affrettare il compimento e la pubblicazione delmio

lavoro (pag. IX). Sc a confortarlo cosi e ad incorarlo avessero avu-

to qualche parte anche que' nostri arlicoli, sarcmmo lielissimi e ba-

sterebbe anche questo per noi a riguardare come non inutile quel

primo nostro tentative.

E tanto maggior ne parrebbe Futilita, quanlo che Y Autore tem-

perato secondo Tindole degli economisti ilaliani, e cattolico, come a

vero Italiano si addice, non cade in quelle oramai si triviali enormi-

ta, a cui Teconomia eterodossa ci ha assuefatti, con qael suo vezzo di

cangiare i trattati scientifici in invettiveirreligiose: quasi Economia e

Cattolicismo avessero giurato divorzio eterno. Nei traltati di cotesti

economisti certi errori e certe enormita sono oramai frasi obbligate,

necessarie per acquistar credito al libro : e tu sei certo d' imbatterti

ad ogni pie sospinto or nella difesa dei vizii, come usura, lusso, liber-

tinaggio ecc.; ora nella maledizione delle virtu, di celibato sacro, di

poverta volontaria, di vita contemplativa ecc.; ora nel vitupero delle

istituzioni cristiane, come ospizii di mendichi, istruzione catechistica,

beni di Chiesaecc.; ora in principii antisociali accaneggiando ogni

autorita, ogni gerarchia, ogni vincolo sociale: cotalche un occhio

pratico indovina a priori dove potere incontrare o invettive o be-

stemmie, appenalegge ilitoli dei capi o ttndice delle materie.

Non cosi nel nostro Autore: il quale, se non prende a mostrare

di proposito le influenze propizie del Cattolicismo neirEconomia; se

anzi sembra propendere alquanto a quel naturalismo che forma il ca-

rattere odierno degli scienziali; mostra peraltro una singolare vera-

cita neiresporre i fatti, cquita nel giudicarli e assennatezza nel ritrar-

ne le conseguenze. Lo stile e generalmenle, come lo promette egli

stesso, non ispido e selvatico, ma tale, che non iscompagna la veri~

ta dalla leggiadria (pag. XI) ;
benche occorra talora qualche difet-

todi correzione e di proprieta nel linguaggio 1.

1 Cosi ti accadra piu volte d' incontrare talune nazioni, talune veritu

ecc.; o*c^anzaper oscillazione, basire per istupidire, arrotamento, perm-
to o cozzo, e simili che sono inezie in un lavoro scientifico di lungalena-,.

ove si cercano cose e non parole.
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II tessuto dell'opera e diviso in cinque libri, laqual divisione FAu-

tore, forse, perche volea ingegnarsi, dice, di serbare ilsembiante e

ilcarattere italiano (pag. XII) ,
non ha frastagliato conaltre suddivi-

sioni di capitoli ,
di paragrafi ecc. Affezionati noi pure, quanf altri

mai, alle forme e al bel dire dei noslri maggiori, non osiamo biasimar-

nelo: confesseremo peraltro che, ove trattasi di scritture scientifiche,

volentieri acceltiamo come un progresso quelle divisioni piu ricise

ed cvidenti, per cui si agevola Fintelligenza del raziocinio, notomiz-

zato, per cosi dire, con quelle divisioni o scompartimenti che richia-

mano piu vivamente Fattenzione sopra le varie parti del discorso
;
del

he il Minghetli avrebbe potuto pigliare esempio dal suo concittadino

Francesco Zanotti. Ma questo sia delto di passaggio, lasciando al

ch. Autore il ponderare se in altra edizione Famor della chiarezza, si

Kecessaria a propagar le dotlrine, non meritasse qualche sacriflzio di

estetica nella forma. Continuando ora a dar conto dei cinque libri di

economia, prenderemo dall'Autore medesimo le parole, con cui spie-

ga il suo inlento nella prefazione.

Nel primo libro, dice egli, aguisa d'introduzione ne discorro bre-

vissimamente la storia, e mostro che i principal! errori economic!

ebbero loro radice in qualche falsa nozione di Morale e di Diritto.

Nel secondo entro a parlare della defmizione delF Economia come

scienzae come arte. Nel terzo a considerare le leggi piu generali

della.... massima produzione, della piu equa ripartizione, del piu

facile scambio, del piu accomodato consumo. Quindi come quesle

parti s'inlreccino e richieggano 1'osservanza della legge morale.

Nel quarto libro dimostro che una legge di proporzione, effetto del-

ft Tosservanza della legge morale, govcrna lutto.... II che mi guida a

considerare il nesso fra ricchezza e virtu, e come enlrambe si con-

ciliano nella perfezione civile. Nel quinto libro inline ragiono delle

attinenze delFEconomia col diritto, sia privato, sia famigliare, sia

pubblico e internazionale (pag. IX e seg.) Cosi egli.

La materia, come ben vede il lettore, perlustra tutte le parti del-

la scienza, e i tocchi opportuni, con che piu d
1

una volta YAutore

svisccrain poche parole il suo argomento, lo mostrano bene adden-

tro nella scienza che tratta. Dire che in ogni punto ci troviamo per-

SerieIVt vol.H. 37 25 Maggio 4839
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fcltamente concordi, sarebbe giudizio precipitalo, non potcndosi nel-

la rapidiia del suo volo codiarne sempre esattamcnte il corso o misu-

rare la portata di tulti i passi. 11 die sarebbe anche piii necessario

per quella differenza d
1

intent! die dee passare necessariamente fra

due scrittori, quando uno assume la trattazione di morale e di reli-

gione, in quanta senza essa non sarebbe compiuta la trattazione eco-

nomica; Faltro aFopposto non mira alia Economia se non per le sue

attinenze verso la religione. Chi non vede che, mentre il primo do-

vra toccare le teorie moral! solo come lemmi di scienza affine, e quasi

dicemmo
,
invitarli come foreslieri ad albergo passeggero e a breve

intertenimento
;

il secondo dovra con analisi molto piu accurata met-

tere in mostra tutta la forza deirelcmento cattolico? specialmente poi

se per professione uso a penetrare nei piu inlimi recessi delle coscien-

ze possa, a cosiesprimerci, vederc in atlo Fcfficacia del senlimenlo

cattolico sugFinteressi economic!.

Basterebbe questa ragione per far comprendere die coi giusti

elogi da noi tributati a quest
1

Opera non possiamo entrare malleva-

dori di tutte le singole proposizioni. Anzi aggiungeremo con quella

sicurczza che viene ispirata non meno dalla coscienza di compiere

un dovere
,
die dalla lealta e corlesia delF Autore

,
la cui scrillura

si esamina, noteremo fra poco alcuni cquivoci ,
lo schiarimcnto del

quali potrebbe influire nolabilmente a reltificare qualche parle dclla

trattazione. Queste osservazioni perallro non tolgono a! cinque libri

il titolo di meriio
, per cui crediamo die potranno iniziare una fase

importante nello spirito e nella direzione
, per rispetto agli studii

degli economist! italiani
,
come apparira dai bre\i saggi che ver-

remo rccandone.

E poiche in matcria polilica sogliono per lo piu gli economist! la-

sciarsi strascinare da quelkt smania di liberta die soffia si violenta

neir atmosfera moderna; il primo saggio di Icmpn-an/a che trarre-

mo dalF Aulore saranno quei molli passi ove
,

nell
1

atto pur di bra-

mare che si conceda alFEconomia una giusla liberta, moslra peral-

lro ad un tempo la necessila di guidarla cd infrenarla. II che egli

fa di proposito combattcndo diflusamente le idee del Basil at
,
che

,

come ognun sa e come la Civilta ha nolalo piu volte
, sperava le
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sue armonie fra capitalisli c lavoranti, fra giusiizia c utilita, eccetera,

dalla piena liberta conceduta alle convenzioni economiche. Le cui

dottrino dopo aver variamente confutate
,

1'Autore conclude die

la liberta, ad essere ben esercitata, e recare Faccordo fra gF in-

teressi privati e pubblici che si desidera, richiede retto giudizio e

senso morale. Pero, se dalla norma ideale passiamo a guardare

i fatti, troveremo storicamente giuslificate ,
e ancora giuslificabili

alcune eccezioni : e vedremo
,
come in certe circostanze potcndo

essa generarc formidabili inconvenienti, vuol essere temperata da

leggi e da istituzioni. Queste eccezioni pero ,
e qucsti tempera-

menli debbono scemare di numero e d
1

impo rtanza, quanto piu si

stende il savio discernimento, la cultura e la morale (pay. 406) .

Idee consimili potrai riscontrare in molti altri passi ,
ove

,
benche

imperfetta ,
la tutela governativa ,

trova tuttavia plausibilo fonda-

mento nelle ragioni addotte dall
1

Autore (p. 440) ;
il quale osser-

vando le influenze della liberta a danno del credilo pubblico ,
entra

(pag. 542) nelF esame di quel messaggio del Buchanano
,
del quale

la Civilta Cattolica diede nello stesso proposito un'analisi ragionata ?

per mostrare i danni della liberta soverchia nelle istituzioni di ban-

co. La medesima saviezza apparisce la
,
ore si giustiiicano le tasso

ripartite secondo ragione dalla taccia ^ingimte, di oppressive ( pag.

391
} ;

ove rAutore biasima I'adidazione smaccata al popolo, I' ira

cieca contro i ricchi, I'impazienza sovversiva di uri ordine antico
,

parole avidamente bemite dalla moltitudine (pag. 206 ); ove irride

quei cittadini, i quali mentre si ripromettono ed aspettano dal go-

verno oltre ilpossibile, sono pronti a lacerarlo anche pei mali ine-

vitabili (pag. 263) ;
ove confutando il Proudhon ne vitupera quei-

Vassoluta eguaglianza che i fatti chiaramente smentiscono , la quale

distrugge qualunque specie di primato e di autom'ta, scioglie i vin-

coli della famiglia e disgrega gli uomini
, facendo che ognuno sia

principio e fine a se stesso (pag. 373
)

: parole gravissime che mo-

strano nelVAutore una retta comprensione e una giusta riprovazione
di quella indipendenza eterodossa, che e principio delle cosi dette

liberta dell'89, e passa in quattro anni alle sanguinose liberta del 93.
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E qui, poiche coirAulore abbiamo focealo rimporlanza dello spi-

rito di famiglia, non vogliamo Irasandare i compianti del Sisinondi,.

ai quali FAutore si associa, per la perdita della domestica gaiezza e

semplicita delle mezzerie, e per la distruzione delle Industrie casa-

linghe, dopoche la donna divenuta operand perde molti del pregi
che la rendono cam, quando regge la famiglia, e non pud alleva-

re, ne attendere ai figliuoli ....A questi mali, sogghmge , provve-
dono gli Asili e i Presepi, due istituzioni nobilissime, pie tie di uti-

lita e degne di essere favoreggiate con ogni sforzo dagli uomim ge-

nerosi: ma che accusano la manchevolezza dello stato sociale e in

un perfetto vivere civile dovrebbero venir meno} perche I'ottimo dei

Presepi e degli Asili e il tetto domestico (pagg. 155
,

lo(j ). Nan

diresti, lettore, che coteste parole sieno un
1

apologia della Civilta

Cattolica; tanto esse esprimono appuntino i concetti da noi spiegati in

tal materia? E come TAutore si.mostra rivcrcnte alia giusia aulorila

sociale, cosi e comprcso delFimportanza di quelle virtu soprannatura-

li, la cui influenza tanto giova a dalzare dalla schiavilii dei sensi c

degli interessi la societa civile. Ricorre bensi anch'egli per rialzare

Ja plebe all
1

istruzione (pag. 445); ma protesta che F isiruzionc e

buona, quando inserisce negli animi idee tere, quando s acconcia

alia condizione della persona, quando cammina di pari passo con

I'educazione; e che le cognizioni (eoriche e leamene lettere accomu-

nate al volgo potrebbbero avere effetti perniziosi, quando fossero

scompagnati dalla morale e dalla religione (pag. 215).

E quando dice religione, egli intende non gia una religione di

puro ordine naturale, giacchc rimprovera anzi ai socialisli discinde-

re I'ordine naturale dal soprannaturale (pag. 423) : ma di quel

cristianesimo, il quale rettificando le idee morali, . . collega la terra

-alcielo ea questo, come ultimo termine, volge lo sguardo. Certo,

conclude, sara di grandissima e/ficacia I'aumento della scienza, del

capitate, della produzione conforme gli econornisti ci annunziano:

ma tulli i mezzi csteriori non bastano ancora... Rimarra largo cam-

po (alia rassegnazione) non solo pel meschini, ma eziandio pel do-

viziosi, e gli uni e gli altri non atlingeranno quella virtu nella Eca-
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nomia e nei calcoli delta utilitu, ma netla legge morale e nella spe-

ranza di una vita avvenire (pag. 428).

E come egli scnle la necessita della religione ncl popolo per dare

plena soluzione di lutli i problem! economic], cosi riconosce necessa-

rii gli esempii piu sublimi, coi quali i religiosi mcttono in eviden-

za la virtu del sacrifizio e contrappesano le propensioni mondane

(pag. 48). La vita meramente contemplative, il dispregio dei pia-

ceri, il far getto delle ricchezze, il rinunziare a gli affetti terreni, il

morire a se stesso in quesla vita, sono consigli serbati a pochi uo-

mini sollevati oltre la natura comune, e destinati a temperare col-

Tausterita deU'escmpio la foga delle cupidita e dei godimenti, che

agevolmente s'insinua nelle moltitudini. Essilianno, dunque, il loro

ufficio neirordine provvidenziale
1

(pag. 498).

II quale ufficio quanlo giovi specialmente per mettere un giusto

freno alFeccessiva popolazione, ci si spiega dall
1

Autore a pagina 180

e seguente, ove a togliere gl' inconvenienti del celibato
,

ricorda

quanto aiutino alia vittoria delle passioni I'educazione e la religione

sopratutto, e quanto tornino in acconcio a lal proposito i suggeri-

menti e i consigli di S. Paolo.

Uguale assennatezza egli mostra biasimando i giudizii del volgo

rispetto al lusw e alia moda, e additando insieme Tunica via di emen-

darne gli eccessi. Al die non giungeranno per fermo, dice, le leggi

suntwrie, con le quali i governi stimarono dipotere infrenare le spe-

se dei privati Avvegnache gli argomenti esteriori mat possono

1 Lo stesso a un dipresso si dice in proposito del pauperismo (pag.

ed appresso (pagg. 425 e 442); ovele dottrine del ch. Autore sarebbero

piu adeguate al sentimento cattolico e soddisferebberopiu compiutamente
al problema economico, se aggiungessero che cotesta rinunzia alle ricchez-

ze, agli affetti, a se stesso e consiglio serbato a pochi in quanto all'esecu-j

zione esterna; ma in quanto al distacco del cuoree debito di ogni cristiano,

il quale senza tal distacco non potrebbe dirsi aver subordinato, come TAu-

tore richiede, la terra al cielo. E in verita qual pro per TEconomia degli

esempii eroici del Religioso, se il laico li contemplasse senza imitarli, al-

meno in parte?
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rininzzare la sensualita e la vana gloria; e la temperanza del go-

dimenti quivi solo alligna, dove ha radice nel sentimento del do-

vere (pag. 341) . Dai quali sensi dclF egregio Autore comprende

ognuno quanto egli sia lontano da quella turpe Economia, che esor-

tava colle voci del Gioia a scaldare le passion! del piacere per far cre-

scere il lavoro. II mettere negli uoraini la smania di godere senza

fornir loro i mezzi delFacquistare, altro non e, dice ilMinghetti, che

indurli a trapassare i limiti deH'onesto, soffiare nei poveri Y invi-

dia del ricchi e la insofferenza del proprio stato
;
insomnia mano-

mettere i cardini della societa (pag. 553.) . E quanto ci rimar-

rebbe a dire degli avveduti consigli intorno al pauperismo; del co-

me combatte nel Bastiat le pretese forze gratuite di natura; delle re-

lazioni che accenna (pag. 199 eseg.) fra la morale e la politica; del

suggerimenti per impedire il male recato dalle macchine agli operai

nel momento, concfcgli dice, deitrapassi (pag. 358) ;
della convenien-

za di togliere il nome di monopolio naturale che assimilaidirittidel-

Tingegno alle frodi della prepotenza ! Siccome pero una rivista non

e un compendio del libro, ma appena un saggio; noi crediamo aver

compiuto in questa parte quanto basta per far comprendere ai letto-

ri il merito dell'Opera. Solo ci resta d'aggiungere il correttivo pro-

messo in sul principio, notando alcuni tratti, ore Y Autore non ci

sembra aver toccato il punto. Nel che il principale difetto sembraci

Foscurita de'suoi concetti intorno alFascetismo, del quale parla re-

plicatamente, come di tendenza soverchiante del cristianesimo, le cui

dottrine di uguaglianza e di liberta non penetrarono appieno, colpa

cotcsta tendenza, eziandio nelF economia recandovi i loro salutari

frutti. Tascetismo, dice, ristretto ad alcuni ordim e a pochi eletti

uomini che vi sono dal cielo chiamati, e una delle parti pin belle e

piu sublimi della religione... mette in evidenza la virth del sacrifizio

e contrappesa mirabilmente le propensioni mondane: ma considera-

to come regola generate, e come norma di condolta privata e civile,

va a ritroso deU umana natura e genera molti mail; disconosce il

nesso che e fra civilta e religione, e condurrebbe a spiantare la so-

cieta stessa da suoi cardini. Nondimeno questo fu il pensiero e il
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sentlmento comune net medio evo, di dare doe alia religione un in-

dirizzo massimamentc ascelico. Quindi il dispregio delta terra, Fo-

dio della ricchezza, rinutilita dell'industria, la premlenza delta vi-

ta contemplativa sovra I'attiva (pagg. 18, 19).

Idee simili a queste I
1

Autore ripete in varie occasion!, ma special-

niente piu di proposito a pagina 242 e seguenti. L'ascetismo, dice,

surse col cristianesimo net mondo pagano, per rigenerare gli uomi-

M, propose loro il sommo della perfezione, Tausterita del costume,

le segrete gioie dello spirito ; sostenne coi sacrifizii /' entusiasmo di

una nuova dottrina, mentre le persecuzioni avvivavano I' eroismo del

neofiti, che ristoro le anime elette con la contemplazione. Idee, con-

clude, che sarebbe erroneo votere appropriare a una condizione di

tempi e di cose tanto mutate da quelle del Medio evo. II fare del-

lascetismo e del misticismo, la sola e precipua dottrina cristiana
,

egli e un confondere il tutto con la parte, Questi e parecchi Iratti

consimili ci fanno deplorare che FAutore abbia usato cotesti vocabo-

li vaglii ed elastici di misticismo e di ascetismo, die mostrano in lui e

che possono in altri generare concetti e giudizii molto inesatti. Giac-

che che cosa e egli cotesto ascelismo?Certe frasi ci farebbero crede-

re, intendersi dalF Autore sotto tale vocabolo la vita religiosa, ossia

la professione dei consigli evangelic! : nel qual senso e vero che Ta-

scetismo e dcstinato a poche anime elette; e che se da tuttisi professas-

se, schianterebbe la societa rendendo universale il celibato. Ma cote-

sto ascetismo come puo dirsi che dal cristianesimo fosse proposto a

tulti gli uomini, che avvivasse I'eroismo de'martiri, che fosse indi-

rizzo del sentimento comune nel Medio evo ? Certamcnte e nel Medio

evo c neirera dei martiri la moltitudine dei cristiani continuo ad es-

sere principalmente formata di laici, e i nomi registrati dalla Chiesa

fragli eroi del cristianesimo presentano migliaiadimilitari, di magi-

strati, di coniugati, di ogni maniera laici che vivevano secondo lo

spirilo del cristianesimo senza legarsi coi voli religiosi.

Se poi T Autore intende per ascetismo quello che fu da noi allra-

volla spiegato 1, lafedele e logica applicazione dei principii sopran-

1 Vedi III Serie vol. I, pag. 609 e seg. I/ASCETISMO E LA CIVILTA.
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natural! alia pratica della vita
;
allora come puo dirsi che un tale

ascetismo o non convenga a certi tempi, o non possa formare la regola

delFumanafamiglia, o impedisca i progress! della scienza economica,

o applicato universalmente debba schiantare la sociela umana? No!

crediamo anzi die professare la fede cristiana e non applicarne i prin-

cipii alFordine pratico, come sarebbe irragionevole in se, cosi sareb-

be assurdo in ogni uomo, in ogni tempo, e pero tenderebbe a schian-

iare la societa e a rendere assurda la scicnza economica. Untal dis-

senso tra il credere e Foperare condurrebbe a dire che o il Yangelo

non fu insegnato per tutti gli uomini, o fu insegnalo perche essinon

lo praticassero, o il Redentore non comprese i danni die il praticar-

lo avrebbe prodotti: asserzioni lutte contrarissime alle idee dell' Au-

lore, il quale anzi loda Feroismo del sacrifizio nei Religiosi, come

contrappeso delle tendcnze mondane. Or in che consiste cotesto con-

irappeso, se non appunto nelFinfondere in cuore ai laid con la virtu

delFesempio il dispregio della terra, il distacco dalla ricchezza, ii

dominio sopra la Yolutta e Finconiinenza, la regolariia del costume,

la rassegnazione al patire, Famore della fatica, il risparmio della fru-

galita, ed altretlali disposizioni, dalle quali dipendc (e lo riconosce

molte volte FAulore medesimo) il buon andamento economico di ogni

civil, comunanza? Or tutte coteste doti, che mal si potrebbero ottenere,

e spedalmente dal volgo, per via di considerazioni filosofiche, sipro-

duconofra cristianida quei principiisoprannaturalidirassegnazione,

di pazienza, di distacco dagli avcri, che debbono essere virtu comu-

ni anche fra laici, quando vogliono ragionare logicamenle, applican-

do in pratica i principii del cristlanesimo. E noi vcdiamo, la Dio

merce, tali escmpii di queste virtu, anche nel secolo XIX, e nelle

dassi piu sublimi della societa e nelle persone piti
ricche e in uomi-

ni egregiamente addottrinali inEconomia, da rassicurarci inleramen-

te intorno agli effetti perniciosi die allri potessc temcre da cotesto

ascetismo. Che il medio evo avcssc e passion! c idee e istituzioni

tutfallre dalle nostre, e che applicando a cotcsti dementi diversi le

medesime idee di cristianesimo che noi possediamo e die mai non

cambiano in se , nc tracsse nel folio risultamenti assai diversi dai
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nostri, niuno vorra negarlo. Ma cio non pruova gli eccessi ascetic! del

cristianesimo, come non si climostra die fosse diversa in quegli uo-

mini o la natura umana, o 1'indole deirintelletto, o il valor militare, o

il genio eslelico, benche ne fossero diversissimii risultamenti. In ogni

tempo il crislianesimo ha suggerito i consigli di perfezione alle ani-

me elette, ha imposto i doveri di giustizia a tutti, ha confortalo a

praticarli con perfezione anche nel secolo coloro die, per la vivacita

della fedc neirintelletto e per la fedella nel corrispondere alia grazia r

ebbero il coraggio di essere logicinel loro cristianesimo. E siam per-

suasi die TAutore stcsso, se riflettera a queste nostre osservazioni,

riconoscera Timporlanza di rettificare quei tratti, ov'egli ragiona di

tal materia.

Rettificazione ci sembrano anche richiedere le sue considerazioni

intorno alVusura: le quali se si fossero ristrette a dimoslrare giusto

Tinteresse nelle presenti condizioni economiche, verrebbero da noi

approvate, come approveremo fra poco la condusione delFAutore.

Ma quando, secondo Fuso degli economist! moderni, egli sembra giu-

stificar Fusura come diritto assoluto, ripetendo sofismi gia vieti
,

ci

permettera di percorrerli brevemente, ricordando cio die piu diffu-

samente altrove abbiam detto.

Incomincia (pag. 522) 1 . Quante volte I'uomo rinuncia in favore

d'altri ad un lucro die potrebbe fare, e ragionevole che abbia una

mercede.

R. Se supponete che oltre al potere, era risoluto di fare il lucro
r

e chiaro che la mercede e ragionevole. Ma se potendolo fare, non lo

voile, e ugualmente chiaro die la mercede sarebbe ingiusta, ven-

dendo cio che realmente non cede
;

il che da tutti si condanna negli

ayiotisti che vendono un guadagno astrattamente possibile, ma a cui

essi non cooperano.

2. / divieti non impedirono mai I'usura: un fatto si universale

e costante a buon diritto rignardasi come conseguenza necessaria

della natura.

R. l.
a E falso che in gran parte i divieti non diminuissero nota-

bilmente 1'usura. R. 2.
a

I divieti non impedirono mai furti, omici-
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dii, adulterii ccc. diremo che cotesie azioni sono lecite? R. 3. a Un
falto si universale e costante ha vcramentc il suo principle in natura

tanto per F interesse
, quanto pel furto, per Fornicidio ecc.

;
ed e la

corruzione di questa natura medesima.

3. Nella prestazione degli strumenti I' interesse venne stimato

lecito , perche il guadagno ci sta dinnanzi agli occhi : I'eccezione

fu per la moneta che fu creduta sterile. Or questo fit pregiudizio,

quasi il sovventore traesse profitto da cosa al sovvenuto infruttifera

(pag. 523).

R. Falso che fosse pregiudizio, giacche FAutore stesso concede

con tutti gli economist! che il danaro non negoziato non produce ;

laddove la terra produce anche non coltivata. Falso in secondo luo-

go che si vietasse Fusura
, perche la moneta al sovvenuto riuscira

infruttifera : la ragione del divieto stava in cio che la moneta era

infruttifera al sovventore
;
ne diveniva fruttifera pel sovvenuto, se

non pel lavoro die questi V impiegava.

4. L' infecondita delta moneta presuppone che essa sia solianto

uno strumento del cambio, non un prodotto come ogni allro. Or la

moneta e sostanzialmente qitel che ogni altra merce (pag. 524).

R . La moneta veramente, in quanto tale, e puramente strumento

di cambio. Ciononslante essendo, in quanto metallo, una vera merce,

puo adequarsi sotto un certo aspetto a questa. Ma quindi appunlo

si risponde 2. essere ingiusto T interesse, come ingiusto sarebbe

permutare cento libbre contro centocinquc della medesima mercan-

zia, tranne il caso di hero cessante e danno emergente.

5. L'usura fa condannata per ascetismo. Ma questo non rap-

presenta tutta la essenza del cristianesimo, ma solo una parte, sia

pur nobilissima (pag. 525).

R. L' ascetismo non c
1

entra per niente
,

essendosi condannala

Fusura per tutti i cristiani.

6. La scienza avendo chiarito la natura della moneta, le anliche

idee perdono il fondamento di loro verita (pag. 525).

7?. II fondamento delle antiche idee non e cambiato e non puo

cambiare, essendo la natura delle cose. Finche la propriela derive-



DELIA STAMPA ITALIANA 587

ra (come dice cgregiamente anche F istesso Autore) dalFapplicazione

della forza umana alia materia; finchc la materia-monetacontinuera

a non clar frutto, se non pel lavoro di chi sa negoziarla ;
le antiche

idee sussisteranno con tutta la loro base : e sara sempre vero che
,

mentre la terra non coltivata produce almeno spine ed erba, mentre

la casa disabitala alberga alraeno sorci e faine 1, il danaro e qualun-

que altra merce non trafficata rimarra infrutlifera.

7. L'imprestito c un serviyio che si rende. Or oyni serviyio ri-

chiede riscontro di serviyio: dunque oltre la restituzione del capitale

e yiusto I inleresse (pag. 527).

R. Nego consequentiam. Se il servigio era di 100 franchi e 100

franclii pur la restituzione
,

i due servigi sono uguali e la giunta di

un guadagno toglierebbe F uguaglianza, e pero non sarebbe giusto

Finteresse.

8. Quello che si compensa coir interesse e il servigio reso, e non

gia F intendimento di chi lo rende. Dunque chi presta il danaro, an-

corche lo tenesse giacente, merita una mercede (pay. 526).

ft. 1 .

a
Distinguo : e il servigio attwo, concede

;
il passivo, nego.

Se un birbante nel darmi un pugno mi libera da una postema, mi fa

lo stesso servigio die il chirurgo, il quale me la taglia: direte voi che

devo pagare il birbante come paglierei il chirurgo? 7?. 2.
a
Quello che

si paga propriamente e il lavoro o la materia ceduti
(
la parola servi-

yio e equivoca) ;
chivende le forzc dee ricevere mercede del lavoro,

chi cede la materia puo chiedere una materia equivalente. Ma cede-

re una materia e chiederne un di piu e un violare Tequita della per-

mutazione.

Tutte queste obbiezioni e risposte sono slate da noi chiaramente

spiegate altre volte : e, a quanto pare, anche YAutore scnte F invalidita

delle obbiezioni rispetto alle risposte ; giacche finalmente conclude

1 II chiarissimo Autore sembra non aver qui le idee ben chiare raggua-

glianclo la casa disabitata col danaro giacente (pag. 525}. Yede il let^ore

Timmensa differenza: la casa fornisce sempre il ricovero; dunque chi pre-

sta la casa puo farsi pagare il ricovero. Ma qual frutto da il danaro se non

etrafficato?
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die nelle condizioni presenti delta societa, il fatto del danno emer-

genie e del lucro cessante non manca mai; come non manca la pos-

sibilita e la volonta di usare il capitale (pag. 526) . Questa e, a pa-

rer nostro, la precipua ragione die puo giuslificare oggidi in pratica

Tuniversale interesse del danaro; ma die non cangiapernulla, anzi

conferma T anlica leoria, la quale in quelle cireostanze permetteva

T interesse.

Podie altre frasi potremmo notare analogue a queste, nelle quali

non possiamo convenire coll'egregio Autore. Ma il iin qui detto sem-

braci piu die bastcvole a mettere i giusti limiti alF elogio die ne ab-

biamo fatto e die ripetiam volentieri nel chiuderc questa ri vista, as-

sicurando i nostri lettori die, tranne le eccezioni allegate, pochi fra

gli economisli ci sembrano offerire idee piu giuste, piu temperate,

piu morali di quelle die ci presentano i Libri Cinque del Minghetti.

II.

Menologio di pie memorie d'alcuni Religiosi della Compagnia di

Gesu, che fiorirono in virtu e santita, raccolte dal MDXXXVIH
al MDCCXXVH1 per GIUSEPPE ANTONIO PATRIGNANI, e conti-

nuate fino ai d\ nostri per GIUSEPPE BOERO della medesima Com-

pagnia Roma coi tipi della Civilta Cattolica 1859. Un vol.

in 8. tragr. a 2 colonne di pag. XYI, 60i.

Un libro compilato per prima intcnzione a servigio di un religio-

so Istituto e die fin qui appena e uscito dal giro delle famiglie clau-

strali, presume in questa sua nuova cd ampliata edizione farsi un

po'piu di largo nel mondo, ed liafiducia die il suo apparirvi non ab-

bia ad csscre giudicato da tutti per inutile od inopportune. La capa-

cita c la vogliadi leggcre e fatta oggimai cosa universalissima; e sen-

za disculere se cio sia benc o male, e indubitato die Tapprestare a

quella propensione un nulrimento sano e salutarc non dee giammai

riputarsi soverchio. Or qucsto appunto si e inlcso nd dare la consueta
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pubblicita del libri a questo Menologio, messo a stampa principal-

menle per edificazione domestica del sodalizio, dei cui figliuoli esso

rammcmora la vila e le opere in servigio della Chiesa. Tra gl
1

innu-

inerevoli die amano leggere non tulti vogliono o stillarsi il cervello

In ispeculazioni scientifiche, o lurbarsi la fantasia con racconti bizzar-

ri, o riscaldarsi le passioni con poesie amorose e palriottiche. Yiha

Tin numcro tragrande di persone clie informate a sentimenti cristia-

ni
7
con giusto concetto della perfezione religiosa, pigliano molto di-

letto dal leggere le sanle operc di uomini, die separati dal mondo, lo

edificarono colle opere del loro zelo e cogli esempli della loro vita.

.Ora questa specie di lettori, la quale e phi numerosa di quello cbe

oomuncmcnte non credesi, non ha semprc copia sufficiente di opere

o nuovc o rislampale clie rispondano a quel suo desiderio
;
e ci e av-

venulo piii di una volta udire genitori ed educator! lamentarsi, che non

si trovavano alia mano libri opporluni a "dar pascolo all'avidita di leg-

gere die si veniva manifestando nei loro figliuoli ed alunni. Ora noi ci

avvisiamo che il Menologio annunzialo puo satisfare a quel desiderio

ed a questo bisogno. Ma cio vuole intendersi di coloro che nontemo-

no Tascetismo, die non fanno il viso dellearmiadogninarrazione che

senta alcuna cosa del soprannaturale, die capiscono la perfezione re-

ligiosa espressa nella vita degli uomini di chioslro poter riuscire di

stimolo efiicace e di conforto ad ordinare cristianamente la vita an-

cora dei laici: insomnia vuole inlendersi di coloro che concepiscono

il cristianesimo pratico alia maniera, onde concepivanlo i nostri anti-

cm*
,
e che lengono per un povero trovato dell' umano cervello quella

storpiatura di naturalismo mezzo pagano, cui alcuni moderni chiama-

no Crisliancsimo civile. Pei professori di questo il Menologio sareb-

be cosa da fargli uscire dai gangheri, come sarebbe qualunque vita

o leggenda di religioso, o sacerdote, o anche laico, che avesse profes-

sato in niodo non comune la perfezione evangelica. Pei cosiffatli non

e ne il libro, ne la rivista; ma per gli altri die possono trarne qual-

che pro, e bene che ne abbiano alcsna contezza.

II P. Giuseppe Antonio Patrignani, nei trenfanni die insegno gram-

matica e lettere umane nei Collcgio di S. Giovanni in Firenze, in tutto
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II tempo che la scuola lasciavagli libero, si occupo, piu per sua de-

Yozione che ad intendimento di pubblieita, a raccogliere e stendere

le vite di quei suoi confratelli, i quali per quanto potca giungere a sua

cognizione, nella santita della vita e nclla efficacia dellc opere lascia-

vano pia ed esemplare memoria di se. Egli poi avea larga e sicura

fonte da attingere nclle storie general! delVOrdine, nelle lettere annue

che mandavansi a Roma dalle varie province e che di cola si dira-

mavano a tutte le case; negli elogi dei defunti e nelle vite messe a

stampa dei piu insigni. Avutonesentorei superior! gmdicarono, chela

privata sollecitudine di uno potesse volgersi a comuneutilitaditutti, e

chiamato a Roma il Patrignani gli dicdero agio da ordinare il faltoe
.

da compierlo col molto piu che vi restava da fare. Dopo piccolo tempo
Topera pane condotla a sufficiente interezza, e fu messa a stampa da

JViccolo Pezzana in Yenezia Fanno 1730 in quattro grossi volumi in

4. a due colonne, rispondenti ciascuno a tre mesi dell
1

anno, slante

che le biografie erano state ordinate secondo il giorno del mese in

cui la morte del religiose era caduta. Lo stile del Patrignani e, se-

condo quel tempo, abbastanza gastigato, ma e singolarmcnte appro-

priate alia materia per certa sempliclia tutta spontanea che non istan-

ca mai e che senza alcun'ombra di studio o di pretensione a piacere,

riesce molto spesso a piacere, e quasi sempre mantiene viva quella

curiosita mista a diletto cui oggi chiamano interesse.

Per quanto quella edizione fosse stala copiosa, oltre ad un secolo

fu piu del bisogno per farla esaurire
;
e da pareccchi anni piu non

se ne trovava un esemplare, benche fosse da molte persone e so-

prattutto da case religiose avidamente cercato. Fu quindi naturale

il perisiero di procurarne una ristampa ;
ma fu non meno naturale

che nel ristamparlo si volesse condolto lino a
1

di nostri colla giunla

dclle vite del tanti che in questo secolo e mezzo eransi resi insigni

per opcre di zelo apostolico e per esempii di vita religiosa. E di-

cemmo un secolo e mezzo; perciocche, quanlunque il primo racco-

glilore vcnisse fmo airanno 1728, nondimcno degli ultimi vcntollo

poco pole averc, alleso lalentezza, onde quolle memorie gli arrivava-

no, sopralluito che una gran parte di csse doveano venire dalle ullinir
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Amei'iche
,

dalle Indie piu remote e dalla Cina
,
colle quali con-

trade le comunicazioni erano oltremodo lente e non frequcnlissime.

A corapiere dunque il Menologio conveniva ripigliar le ricerche dal

1700 e condurle fino a
1

di nostri. Si addosso la modesta faiica il

P. Giuseppe Boero die, nella sua qualita di custode degli Arcluvii

del Gesu in Roma, potea agevolmente fare le necessarie ricerche ;

ma nello stendere le vite ebbe ad aiutatori alcuni altri, fra i quali

concorse per larghissima parte il P. Raffaele Ballerini. Cos! alle

presso a mille e cinquecento vite del Patrignani se ne ebbero ad

aggiungere quasi allrettante
,
veduto eziandio che nel periodo corso

da lui alcune gliene erano sfuggite, le quali pure nella nuova edi-

zione si voleano inserire ai rispettivi loro giorni. In questo modo

cresciuta quasi del doppio la materia
,

si sarebbe potuto senza piu

raddoppiare il numero dei volumi
;
ma volendo far questi piu maneg-

gevoli ,
si venne in pensiero di attribuirne uno a ciascun mese del-

Tanno
;
e questo che annunciamo e il primo rispondente al Gennaio.

Una condizione poi tutta speciale di questo libro e la maravigliosa

varieta, onde una Memoria si differenzia dall'altra, rimanendo pure

scmpre il medesimo lo spirito che le informa tulte, o piuttosto vo-

gliamo dire il tipo die ciascuna rappresenta, il quale e la perfezione

evangelica, secondo il proprio modo delFIstituto gesuitico. Fuchi,

tra le innumerevoli e sfoggiate censure scagliate contro di questo,

vitrovo altresi quella di una uniformita monotona e siucchevole, sic-

che chi conosce uno di coloro che professandolo si segnalarono, per

poco non li conosce tutti. Ora se cio importa che in tutti si attua una

medesima forma di vita religiosa, noi non sappiamo come e perche

cio debba riputarsi a difetto; quando anzi ci par bello che in quale

che siasi condizione di vita, ognuno si studii di cssere quello die

professa : esse quod proptetur; poniamo pure che cio non possa ot-

tenersi senza il dispendio della varieta, stante che qui trattasi non di

un lavoro estetieo che mira al bello
,
ma si veramente di un lavorio

di perfezione religiosa che mira alFonore di Dio ed al servigio della

Chiesa. E nondimeno, permanendo pure una la forma, e incredibile

in quante diverse maniere essa venga attuata, sia per le varieta
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individuali dei soggctti, sia per la svariata materia
inlornq a cui eser-

citano la loro efficacia
,
sia per le dissomiglianti congiunturc di luo-

ghi e di tempi.

Allargatasi in breve tempo la Compagnia fino agli ultimi confini

della terra, ebbe uomini insigni sotto tutti i climi e presso tutte le

nazioni, non escluse quclle die meritamentc avevano il nome di bar-

bare, e tra le quali nondimeno V eroismo cristiano gcrminava tra i

pochi fortunali, a cui era colla fede impartito il battesimo. Ed e bello

in quesle Memoric passare repente non solo da un Italiano ad un

Francese, o da un Tcdesco ad uno Spagnuolo, da un Greco ad un

Inglese ;
ma scontrarvi eziandio ora in un Indiano, ora in un Cinese

7

ora in un Giapponese die vi porge in se medesimo ad ammirare

virtu eke, eziandio in popoli civilissimi, sarebbero maravigliose,

Quanto poi alia varieta che si origina dai diversi ministcri, avendoli

queiristituto abbracciati presso die tutti, queste Memorie ne acqui-

stano una svariatezza uguale appunto alle tante maniere, oncle nella

Chiesa di Dio si coopera alia salute delle anime. Ed ora e un mis-

sionario die si aggira per villaggi solitarii
, per ospedali, per car-

ceri
, pei campi medesimi di batlaglia ;

ora e un Profcssore che spa-

zia pei campi delle sacre ed umane scienze o che spende parecchi

lustri ad insegnarc grammatica ai fanciulli. Oui e un Cardinale di

Santa Chiesa che opera efficacemeiile per la conversione al caltoli-

cismo d
1

una casa regnanle ;
la e un umile calechista die logora la

vita per apprendere a plebe rozza i primi dementi della cristiana

dottrina. Quando e uno scrittore die passa gli anni ed i lustri a com-

battere colla penna gli error! prevalent! ; quando e un confessore che

spende la vita neir oscuro e pur tanto salularc ministero di riconci-

liare le anime a Dio nel Sacramento della penitenza. E perciocche

ai minister! apostolic! gli sludii lunghi e sever! sono neccssario appa-

recchio e gli uffizii domestici sono non men necessario presidio ;

quinci appunto si apre il campo ad un altr'ordine di virtuosi esempli

che, non uscendo dal segrcto del chiostro, non sono meno pregevoli

alFocchio di Dio, ed alFocchio del cristiano rivelano quel carissimo

vero
; die, cioe, F eroismo nella Chiesa non e privilegio dei soli
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grandi uomini c dei grand! fatti, ma puo csscrc parlocipato czian-

dio dalle piu umili condizioni, quanclo siano sanlificalc e sublimate

dalla pcrfezione dell' intendimento. Lc mission! slranierc poi ,
die

nei secoli sestodccimo e decimosettimo si allargarono tanto per oc-

casione dei nuovi mondi frcscamente scoperti ,
e incredibilc quanta

messe forniscano di narrazioni attraenti pei lunghi viaggi , per gli

strani popoli , per le nuove usanze e per le region! longinque tra

cui perpetuamenle si aggirano. Che piu? la varieta medesima de-

gli stili, onde le diverse Mcmorie sono dettate, crediamo die giovi

a renderne piu piacevole la lettura. Non negheremo certo die quel-

la dissomiglianza e un difetto
;
ma non si trattando di un lavoro

letterario, come bene osserva il continuatore, non si e voluto o ri-

toccare 1'antico o procurare troppa uniformita nella parte nuova ag-

giunta, lasciando che ciascuno scrivesse alia sua maniera : con die

la semplicita della narrazione vi guadagnava, e se ne scemava queJ

poco di monotonia che potea recare qualche fastidio.

Ouesle per fermo non sono
,
come fu detto

, qualita sufficient! a

fare un libro esteticamente pregevole ; ma, se il veder nostro non

erra, devono contribuire non poco a fare che un libro, ordinato alia

edificazione delle anime pie, acquisti quell' atlrattiva die ne renda

piacevole la lettura. Al che si aggiunga un' altra considerazione, la

quale ne mostra la utilita sotto un altro rispetto. Gli uomini di cui

in questo Menologio si narrano le memorie, per loro istituto non fu-

rono, come gli anacoreti, sequestrati dal mondo : ess! vissero nel bei

mezzo del inondo per giovarlo delle loro opere, portandone la consue-

la mercede nella malevolenza e nelle persecuzioni de' molt! tristi, e

nell' aiTezione non sempre efficace de' pochi buoni. Quindi, se si tol-

gano le rare leggende degli addetti a' ministerii domestici ed aglf

sludii solinghi, la piu parte degli altri ebbe maneggi col di fuori; i

quali in piu d'un caso, come portava 1' abitudine de' due ultimi pas-

sati secoli, si allargavano eziandio alia cosa pubblica pel lato ondc

questa toccava la religione. Quindi il piu delle Memorie s'intreccia

strettamente con gli avvenimenti civili e piu ancora co' rcligiosi delle

singole contrade, nelle quali vissero gli operai evangelici, di cui nar-

Serie IV, vol. II. 38 25 Maggio 4 859
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rano la vita. E cosi la leltura del Menologio nella maggiorc sua

partc, se non e una rammemorazione della storia universale ed ec-

clesiaslica, ne rinfresca ad ogni passo la memoria, a rispetto de
1

fatti

piu notevoli : il che riesce oltremodo utile ad imprimerne sempre

meglio la ricordanza nelF animo di chi per altra via la studio o la

conobbe comunque.

Per do che si attiene alia parte esteriore di questo primo de
1

do-

dici volumi, noi ne troviamo la edizione abbastanza accurata, di

sufficiente correzione e nitida, quanlo la tenuita del prezzo potea

permettere. In questo volume si contengono presso a trecento vite,

e pare die un sottosopra dascuno de
1

seguenti ne dovra contenere

altretlante. Gli editori non promettono di pubblicare a posti tempi i

seguenti ;
ma dicono che il volume del Febbraio e sotto i torchi, e

con do mostranb die vorranno continuare con qualche alacrita la

stampa clei seguenti. Nel resto della mancanza di una precisa pro-

messa non si vorranno gravare i benevoli lettori, i quali sanno quan-

to agevolmente cosi fatte promesse restano corte di adempimento,

anche colla migliore volonta degli editori. Ball
1

altra partc non si

tratlando qui di un
1

opera continua, che rende quasi inutili i primi

volumi senza i seguenti ;
ma facendo ogni volume, e quasi che non

dicemmo ogni leggenda ,
cosa da se

,
noi crediamo che molti vor-

ranno procurarsi questo pio alimento air avidita del leggere ,
so-

pralutto per la gioventu dell
1

uno e dell
1

altro sesso, die nelle case di

educazione serba, la Dio merce, ancor vivo il sentimento della pieta

cristiana eel il giusto concetto della perfezione religiosa.
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III.

Monumenti artistici e storici delle Provincie venete, descritti dalla

Commissione istiliiita da Sua Altezza I. ft. il serenissimo Arci-

duca FERDINANDO MASSIMILIANO, Governatore Generate Milano

dair imperiale regia stamperia di Stalo 1859.

La storiae la civilta d'una nazione leggesi nei suoi monumenti:

preservarli dalla rovina vuol dire conservar vivo un testimonio sem-

pre parlante della grandezza d'un popolo. In questa eta, volta in

presso che tutte le nazioni a rifare la propria storia, e a glorificare

il proprio nome, non dee far meraviglia se siasi cotanto infiammato

Fainore dei patrii monumenti: dee fare piuttosto meraviglia il veder-

li presso alcuni ointerrogati con pocosenno, o ristorati con poco gu-

sto. Non si puo dunque a bastanza lodare la determiuazione presa

dalFArciduca Massimiliano di far intraprendere diligenti studii sopra

i monumenti storici e statistic! delle province italiane da lui governa-

te: perche cosi si va incontro al doppio rischio o di non saperli pre-

giare a dovcre, o di non saperli convenientemente custodire. L
1

in-

carico di fare cotali studii per le province venete fu colla data del 3

Gennaiol858 affidato al sig. Marchese Pietro Selvatico, Presidente

della veneta accademia di Belle Arti, e al sig. Cesare Foucard, pro-

fessorc di Paleografia nell'archivio generate : congiungendo cosi la

perizia deirantichita colla conoscenza del belloartistico.

Con quanta alacrita abbia una tal commissione corrisposto air in-

vito del Governo, ed alia espettazione dei loro concittadini ce lo ad-

dimostra questo fatto, die cioe il primo loro non breve rapporto fu

dato due mesi soltanto dopo averne assunto Tincarico, comprendendo
in esso quattro dei piu insigni monumenti, cioe dire la Basilica di

S. Marco in Venezia, il Duomo di Murano in Venezia, il Palazzo del-

la Ragione, dettala Basilica, in Vicenza, e la Cappella del Mantcgna
nella chiesa degli Eremitani di Padova. Ne il rapporto e una sempli-

ce esposizione di quanto altri abbia scritto intorno a questi edificii, o
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una passeggera indicazione della loro condizione presentc. Esso e un

lavoro sommamcnte pregevole per tre capi : pel metodo attissimo al

fine die deesi conseguire, per le riccrchc storiche che rcttificano i

giudizii portal! fin qui sopra tali opere , per 11 crilerio artislico ossia

nel dare il carattere del monumento, ossia nel suggerire gli spedien-

ti per conscrvarlo. Non sara inutile il dime alcuna cosa in partico-

lare : oltre che e un tribulo di debita riconoscenza verso chi adecoro

della patria ha cosi bene post! i suoi sludii e le sue cure in tal ope-

ra
; puo giovare di esempio ad altre province per cmularne e gF in-

lendimcnli e Tattuazione, e di gradimento a tutli per informarli di

cose che s'attengono si da presso allo splendore italiano.

La prima cosa da osservare in questo rapporto si e il metodo. Lo

scopo che dee proporsi chi assume Fincarico di descrivere i monu-

menti palrii ci sembra che sia triplice secondo il triplice rispelto del

tempo: pel presente descrivere con esattezza la natura del monumento,
la condizione in cui sitrova,c Fimportanza che ha ossia per la storia

civile ossia per quella delle belle arli; pel passato tesserne la storia,

fregiandola di quante memoric ccrte possono riferirsi a quel monu-

nicnto; pel futuro proporre il ristauro die sia piu spediente a ripa-

rare i clanni del tempo, o il metodo piu acconcio ad antivenirli. Cosi

la descrizione giovera ai lontani e forse ai poster! ,
la storia chia-

risce a! risguardanli il monumento al tempo stesso che ne riceve

ill ustrazione, e il rislauro lo conserva e quasi gli da nuova vita. Or

tutlo cio hanno avulo in mira i due chiarissimi autori di questo Rap-

porto, c pero sopra ciascun monumento ban diviso in cinque capi il

loro studio: la descrizione, la storia coi document!, il giudizio stori-

co e arlislico, lo slato di conservazione, ele proposlc per la conser-

vazione e custodia. Chi ben considera trova in quesli cinque capi e-

saurilo il compito loro assegnato non solo con picnczza ma cziandio

con ordinc slreilamentc logico, c mollo commcndevolc per la chia-

rezza. Molla luce vi aggiungono allrcsi le tavolc, die rapprcsentano

quei monument! stessi o nel tutto insicme, o nellc loro parti piu no-

levoli; e se fossoro state poste a tutli i monumcnli, e sviluppaie in

maggior numcro di parlicolari, a>
rrebbero polulo fai-ilmente converlire
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questo lavoro, da semplice rapporto ch
1

esso modestamente s
1

intltola,

in vera illustrazionc dei veneli monumenti.

L'altro pregio clie abbiamo mentovalo si e la precisione storica

neir annolare il tempo, Fautore, I'occasione di ciascun monumenlo .

descrilto. Per convincersene bisogna leggere, non diciamo gia le

leggerissime Guide, die mentre si protestano diinsegnar tulto in po-

che linee agli affaccendati visitatori, vendon loro quasi sempre luc-

ciole per lanterne; ma bensi quei libri che di proposito piu fermo so-

nosi occupati di simili dichiarazioni, e riscontrarli poi colla relazio-

ne presente. Le opinioni piii comuni e piii accertate cadono alia lu-

ce della critica, onde qui vengono esaminale, e dei document! evi-

dentissimi che loro si oppongono. Non potremmo noi entrare in que-

sla disamina, senza riprodurre buona parte del libro
,
una delle

cui buone qualita si e di non essere diffuso. Solamente a modo di

saggio ci contentiamo F indicare una conchiusione sollanto'.

La famosa Basilica di S. Marco ebbe sue vicende dMncendii e di

ristauri : ma le epoche loro non sono convenientemente assegnate da-

gli storici, che stettero alle sole testimonialize dei cronisti vissuti do-

po il secolo XIV. Ecco ora in qual modo debbonsi quelle vicende

ordinare stando ai cronisti pm antichi, e o quasi contemporanei o di

poco lontani dagli avvenimenti
;
non che alle allre memorie che tut-

tora sussistono, e alia conoscenza del progredimento medesimo delle

arti e della maniera degli artisti nei varii tempi.

Nell' 829. II corpo di S. Marco viene trasferito da Alessandria

a Venezia. II Doge Giusliniano Partecipazio comincia ad edificare

una chiesa per collocarlo.

NelF 834 . Morto Giusliniano, la chiesa \ien compiuta dal fratel

suo Giovanni.

Net 976. Ouesta chiesa soggiace ad incendio ne!T occasione

della sommossa popolare contro il Doge Candiano IV. Parccchi cro-

nisti dicono do avvenisse piu facilmentc, perche la era per gran par-

le di legno.

Nel 977 o in quel torno. II Doge Pietro Orseolo il Santo ne ri-

sarcisce i danni.
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Nel 4052 circa. II Doge Domenico Contarini coruinciala riedi-

ficazione della chiesa mutando la primitiva forma
(
basilicale

)
ncl-

1' attuale (di croce greca) .

Nel 4074 . II Doge Domenico Selvo la compie, come dalla Lscri-

zione surriferita 1.

Nel 4094. II Doge Yitale Faliero rinviene entro la chiesa il cor-

po di S. Marco, di cui eransi perdute le'tracce 2 e lo colloca in sito

degno. I cronisti dicono die in quell
1

anno fu pur fatta dal suddetto

Doge la solenne consecrazione della chiesa 3.

Nel '1 100. Sotto il Doge Vitale Michiel, Pietro mosaicista comin-

cio le pitture in mosaico dalla cappella di S. Clemente, secondo Ti-

scrizione che sta sopra la porta die mette nel corlile delto dei Se-

natori 4.

1 E posta innanzi a carta 17 e dice cosi : ANNO MILLENO TRANSACTO BISQUE

TRIGENO, DESUPER UNDECIMO FUIT FACTA PRIMO.

2 Dopo Fincendio del 976 erasi perduta la traccia della collocazione

delle sacre reliquie di S. Marco. Ecco come cio segna nella sua cronaca

ilDogeDandolo. Bum glorlosissimi Marti Evangellstae Corpus inlra quam-
dam columnam de lapidibits marmoreis factam, Duce et quibusdam consciis,

esset repositum, ut ibi cautius servaretnr; contigit nt, occiso Candiano duce

cum filio, Ecclesiaque cum palatio igne consumpta, et caetcris quibus hoc

patuemt ex transcursu temporis sublatis, nemo ubinam sanctus thesaurus,

iam renovata ecclesia, posset cognoscere, et ne aliquibus indiciis invenire; fit-

gue ex hoc planctus in clericis, desolatio ingens in laicis.

3 Fin qui e copiato a verbo dal ristretto fatto dagli autori stessi a pag. 42.

4 L1

iscrizione offre le seguenti lettere e segni : le lacune sono indicate

dai punti. La prima da luogo a 24 o 25 lettere uguali alle altrei^la secon-

da a 4.

j- ANN: D M c
*

i vim cv DVX- VITALIS
*

MICHAEL GOT EPIT

TABVLAS ADD EPIT.

Essa fu variamente letta, e secondo le varie letture presento varie difli-

colta. La lettura proposta dagli autori le fa svanir tutte. Essa e come

segue.

ANNO DOMINI MILLESIMO CENTESIMO INDITIONE IX GYM Dvx VITALIS MI-

CHAEL Gor(ifredo magnum auxilium dare PJEPIT TABVLAS PETRVS \T>v(erc*

CJEPIT.
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Nel 4405. I/incendio avvenuto quest'anno reco lievi danni, men-

tovandone il cronista Dandolo distrutta una aliquali parte cappellae

el palatii Ducalis.

Nel 4230. Ignis in sanctuario S. Marci, casualiter eveniens reli-

quias plures el ducaliaprivilegia (archivio diplomatico della Repub-

blica) concremavit. (Dandolo)

Nel 4449. Uincendio distrusse il coperchio della chiesa e le cin-

que cupole coperte di piombo , cagionando gravissimi danni a tutto

redifizio. Prestamente fu rifatto il coperchio dilegname, e'poco do-

po le cupole.

Nel 4439. Entrb fuoco nella coperta della chiesa diS. Marco ed

abbrugib tutto il coperto che era di piombo, il quale fu poi racco-

modalo come al presente (Sanuto) .

Nel 4574. II fuoco uscito dal Palazzo ducale guasto il coperto

d'ujia cupola, e fu tosto riparata.

Oueste date precise servono molto a scorgere i tempi delle varie

costruzioni, e dei restauri different! di maggior rilievo : poiche per le

riparazioni ordinarie
,

si puo dire die dal 1452 in qua di tempo in

tempo se ne facessero anche di dispendiose, per salv'ar da ruina que-

sto si insigne monumento della piela veneta.

In ultimo luogo dicemmo squisito apparire in questo Rapporto il

gusto artistico, si nel giudicare i pregi e i difetti di ciascun monu-

mento, e si nel proporre i ripari da farvi. Anche qui dobbiam dire
,

che a volerne dar pruova ai letlori, converrebbe copiare il libro. Ci

contenteremo dunque d'invilarli a leggerlo da se, bastandoci d'indi-

care specialmente come assennatissimo il giudizio intorno a quel ca-

polavoro del Palladio, che e il Palazzo della Ragione in Yicenza, e

come prudentissima la proposta per la conservazione e custodia del

Duomo di Murano, la quale speriamo che venga non solo approvata,

ma posta in atlo.

II secondo Rapporto della commissione, contenente la descrizione

del Palazzo dei Dogi e del Fondaco dei Turchi in Venezia, e della chie-

selta deirAnnunziataneirArena di Padova e vicino a pubblicarsi: e

certo se pel metodo e al tutto pari al primo ,
la pruova gia si felice-

mente falta ci da diritto a sperarlo ottimo eziandio per le altre qualita.
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1. Scavi romani a S. Balbina 2. Scavi di Palestrina e di Zagarolo
-

3. Epigrafe inedita di una ghianda missile -- 4. Iscrizione sacra a

Marte Segomone,

1. II colle, chc staccandosi al sud-est daH'Aventino, domina le terme

Antoniniane, e sopra cui torreggia 1' antichissima chiesa di S. Balbina,

ha da qualche tempo destata vivamente 1'attenzione dcgli archeologi,

per le rilevanti scoperte che vi hanno fatte i recenti scavi, intrapresi

dal Governo. Eccone in compendio il dotto ragguaglio che ne da nel

Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica (Gennaio e Feb-

braio 1859) il ch. C. L. Visconti.

Gia conosceyansi parccchi nobili ruderi scoperti prima in questo trat-

to dell'antica Roma, che si crede dai topografi essere stato compreso
nella XII Regione, delta Piscina publica , a cui apparteneya il sottopo-

sto piano. Sul lato occidentale del monistero attiguo alia chiesa, yi

sono ayanzi delle mura di Seryio, le quali discese dal Celio di qui

risaliyano a cingere 1'Ayentino. Dal medesimo lato, ma piii basso, ve-

donsi reliquie di una costruzione antichissima, a grandi parallelepiped!

di tufo, sormontate da un ordine di travertin! a maniera di rozza cor-

nice
; opera, che probabilmente appartenne al sistcnia strategico della

citta. Sopra queste posano sostruzioni dell' eta imperialc. Altre opere

phi ragguardevoli sorreggono il colle dal lato che guarda il Celio.

. Ora a questi ruderi gia noti i recenti lavori altri ne hanno aggiunto,

scoperti entro un' area chiusa tra il muro occidentale della chiesa e il
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recinto del monastero, ed appartenenti ad epoche assai diverse. Poco

lungi dal campanile si dissotterrarono avanzi di opera laterizia, che per

la fabbrica e il colore dei mattoni molto somiglia a quella del Panteon :

in essi leggonsi a grandi lettere in incavo e disposte in linea retta i

seguenti bolli : PANTAGSVLP (Pantagathi Siilpicii) c PHOE (forse

Phoenicis), amendue inediti. Yicino fu trovato un frammento di base di

antichissima statuetta o gruppetto, che facea un sol pezzo colla base, in

pietra calcarea, con quest' avanzo d' epigrafe in caratteri molto arcai-

ci: . . . TANO SAGES, che dey' essere la finale della dedicazione colla

nota formola sacrum esto. L' edifizio a cui appartennero questi avanzi,

sembra essere dei tempi d'Augusto.
In un piano piii eleyato altri ruderi si vengono sgombrando, che per

la loro vastita mostrano di stendersi anche fuori dell' area sopra descrit-

ta. La costruzione e di un bel laterizio di color rosso cupo mista di

reticolato, con legamenti degli stessi mattoni. A prima yista si scorge
che 1' edifizio seryi ad uso di bagni. Laparte principale finora scoperta

e di figura semicircolare, e fu probabilmente il calidario o Yipocausto
del bagno, come sembrano anchc indicarlo yarii pezzi di caloriferi, in-

seriti gia nelle pareti, che or piu non esistono. II piano superstite e for-

mato di grandi tegoloni, ma sopra questo sorgeva un sccondo payimen-

to, restando fra 1' uno e Y altro la solita intercapedine pel passaggio del

calore. I frammenti di nobili marmi, di musaici e di stucchi dipinti che

si rinyengono ad ogni tratto, attestano 1'antica ricchezza dell' edifizio.

Ma quel che ne ha reso piii insigne la scoperta, sono le pregeyoli ope-
re di scultura che furono estratte dalle sue royine, e che doveano far-

ne il precipuo ornamento. Oltre yarii frammenti di mputeale con sog-

getti bacchici, condotto in istile che s'accosta, forse per imitazione, al-

F arcaico, si sono troyate nove teste di statue di grandezza naturale,

rappresentanti deita mitologiche e personaggi greci e romani
;

fra le

quali e una yaghissima testa di Cupido, una assai bella di Esculapio,
un ritratto di Socrate, una testa abbozzata di Antonino Pio ed un' altra

che molto arieggia dei lineamenti di Druso iuniore. Di piii, due busti,

quasi perfettamente conseryati, e pregeyoli per bonta di stile : i quali

per disposizione del S. Padre gia adornano le sale del Museo Vatica-

no. Essi rappresentano i ritratti di due fanciulli che alia somiglianza dei

yolti si rayyisano per fratelli, ed all' acconciatura de' capelli, come alia

semplice e franca maniera dell' artifizio si scorgono essere dei tempi

augustei. Riscontrando questi ritratti colle monete, parve al ch. Com-
mendatore P. E. Visconti raffigurare in essi le sembianze di Caio e Lu-

cio Cesari, nipoti di Augusto e suoi figli d'adozionc, rapiti da imma-
tura morte alia destinata eredita dell' impero : il che darebbe a quei ri-

tratti pregio anche maggiore.
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Quanto all'epoca di cotesto edifizio, lasciando stare altri indizii, ella

si ritrae con certezza dai holli dei mattoni in esso adoperati. Un d'essi

e inedito e dice :

COMODOETPOMPEIANOCOSEXP

DOMLYCOFPOMPEI

ossia Comodo el Pompeiano consutibus, ex praediis Domitiae Lucillae,

officina Pompei: il che segna 1'anno 136 dell' era yolgare. Altri due

furono gia pubblicati dal Fabretti. II primo leggesi:

EXPRANNVEREXOFANZOS

PONTIANOETATILIANO

COS

cioe : Ex praediis Annii Veri , ex officina Annii Zosimi
,
Pontiano et

Atiliano Consulibiis, che risponde all' anno 135. II secondo, che il Fa-

bretti dice ayer trovato in un edifizio del tempo di Antonino Pio, reca:

EXPRFLAVIAPRIFIGPYBLIL

OPRVSTIFELIC

cioe: Ex praediis Flavii Apri, figlinae Publilianae, opus Rustii Felicis.

Da questi bolli pertanto risulta che 1' edificio, o almcao ima parte di

esso, e degli ultimi anni di Adriano.

Tralasciamo, siccome materia troppo incerta, le congctture, colic

quali il soprallodato sig. C. E. Visconti cerca di chiarire a chi appar-

tenessero questi editizi
;
e piuttosto recheremo quel che egli aggiunge

iritorno alia chiesa di S. Balbina. V'e disparere intorno alle origini

di essa, attribuendone alcuni col Panciroli la prima edificazione a S.

Marco Papa (cheregno nell'aimo 336), altri col Bosio recandola con

maggiore yerosimiglianza a tempi posteriori. Ora in tal quistione puo
recar qualche luce un frammento di tegolo col hollo cristiano :

CLAVDIANA

I

frovato fra i ruderi che si vanno qui dissotterrando
; imperocche, come

avverte il Fabretti, questo mcdcsimo hollo si e rinveuuto nei cimiteri
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sopra terra e in altri edifizii cristiani, spettanti al primo periodo del

quarto secolo. Del resto, quel che ora conservasi di piu antico a S.

Balbina, sono alcune scolture nell' interne della chiesa, e una parte dei

inuri di essa e del monastero, costruiti di mattoni e di pieira albana

a strati alterni, 1' uno chiaro, 1'altro scuro, come costumavasi di fare

nei tempi delle fazioni, per indicare che nella casa di Dio cessano le

nimista e si congiimgono le parti avverse.

Altre escavazioni e scoperte importanti si yanno facendo nel suolo

romano, tra le quali specialmente sono da ricordare quelle del Cay.

G. B. Guidi
;
ma di queste ci serbiamo a parlare distesamente in al-

tro tempo.
2. Gli scayi dell' antichissima necropoli prenestina, cominciati gia nel

1855, si sono ora riaperti, e se ne sono gia dissotterrati nuoyi tesori;

di cui il sig. Pietro Cicerchia ci da nel Bullettino dell' Istituto ' un

diligente ragguaglio. Sono circa 50 i nuoyi sepolcri scayati, e somi-

gliano interamente a quelli del primo scayo. Hanno la forma di gran-
di arche di tufo, e in quasi tutti si e troyato qualche cimelio, come

ciste, balsamarii
, strigili , specchi, attrezzi d'ayorio, yasetti di creta

cotta, yasi di yetro smaltati a colori che sogliono chiamarsi babiloni-

ci, dadi ed eziandio qualche ornamento di oro.

Le ciste, che sono circa 25, hanno grandezze e forme diverse, ma
tutte portano maniglie di squisito layoro. In una il manico, somiglian-
te a quello della cista picena del museo Kircheriano, rappresenta due

figure portanti un morto
;

in un'altra assai grande il manico ha tre

figure, una donna armata di coltello, un uomo in atto di difendersi e

in mezzo un nano o satiro in atto di diyiderli ;
un altro manico capric-

ciosamente disegnato quasi alia rococo porta due figure co'ricate con

patera in mano, e in mezzo ad esse un yasoforseperlibazioni, enel-

le due appiccatnre del manico al coperchio di legno due specie di bor-

chie rappresentanti due Fauni con le braccia aperte come in atto di

ammirazione. Tre ciste ban figurata nelle maniglie la zuffa di duelot-

tatori; in alcune si yeggono donne giacenti, ma nelle piu sono dise-

gnate figure in atto di abbracciarsi. Le ciste, altre sono tutte di bron-

zo e per lo piu graffite a yarii disegni, altre di legno (che in alcuna

si e potuto conoscere, essere pino o cipresso) rivestito al di fuori di

bronzo o rame che sia
; queste sogliono essere federate interiormen-

te di pelle colorita. Se ne sono trotate sino a due o tre insieme, di

forma diyersa, in un medesimo sepolcro ;
cosi una cassa mortuaria,

ne contene\a tre, una col manico degli atleti, un'altra di paglia o ma-
teria consimile di diyersi colori coi piedi e col coperchio di bronzo ,

1 N. III tliMarzo 1839.
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ed una tcrza oblunga die aprivasi da due lati, come i panicrini che

anche oggi usano prcsso di noi le fanciulle. Qucsta cassa e nolabile an-

cora pel coperchio, die contro il solito e tutto lavorato: esso e forma-

to a tetto e nei due timpani sono figure o maschere femminili di'bel-

lissimo stile, mentre la fascia che lo gira intorno e tutta disegnata a

grifi e leoni.

Gli oggetti poi che si trovano dentro le ciste sono sempre i soliti

strumenti di toletta. Yi sono scatolette di legno o di bronzo
,

di di-

verse e graziose forme, rappresentanti ora un vitello, ora una colom-

ba, ora un piede od altro, le quali si aprono girando sopra un pcrno,
e mostrano dentro diversi spartimenti che contengono belletti di yarii

colori, pezzetti di spugna, zeppetti a guisa di stuzzicadenti ecc. Vi si

trovano pettini di yarie forme e materie, tra i quali ye n'ha dei fi-

nissimi e colorati: alcuni d'ayorio sono lavorati nel mezzo a puttini

e bambocciate ed agli orli con ovoli e gocciole graziosissime. In qual-
che cista si yedono gl.i ayanzi disfatti e come fracidi di lini finissimi;

e quel che fa piii meraviglia, si e trovato un paio di guanti di merlelto

sopraffino con ai polsini una specie di cordone intrecciato, da seryire be-

nissimo invece del nostro elastico moderno. In altre ciste yi sono spu-

gne ancora buone ad usare, stiacciate o focacce di farina con pignoli;

quasi tutte conservano yasetti di legno o yetro per balsami, oli ecc.

e in tutte rimangono (intere o a brani) le corregge di pelle, attaccate

alle borchiette con anelli in giro per solleyarle e portarle.

I yasi di alabastro cavati dai sepolcri sono circa 30, e molti inot-

timo stato : hanno yarie grandezze, e qualcuno giunge alia lunghezza
di 3 palmi. In uno di cssi fu trovato per la prima yolta un piccolo

utensile di bronzo, fatto a guisa di un bicchierino portato da un' asta sot-

tilissima e ritorta all'estremita a becco di oca
;

il quale forse serviva.

per attingere 1'ungucnto nel vaso, come si lisa oggidi dai saggiatori

del vino nelle botti.

Si sono pure trovati molti balsamarii di bronzo, a forma quasi d'in-

censiere, con aste di bronzo o ferro, con la borsa di pelle al di den-

tro e collo strigile attaccato, come vedesi nella cista Ficoroniana. Ma
y'e di piii un altro arnese, che somiglia una suola di scarpa cucita e

foderata di bronzo, ed e legato al balsamario con catenellc e con una

serraturina pur di bronzo.

Si e ritratto inoltre dai sepolcri 'gran numero di specchi, molti de'

quali sono si ben conservati che possono servirc tuttavia al loro uso*

antico. Parecchi sono adorni di graffiti, e un d'essi spiegato dai ch.

P. Garrucci
-i, rapprcsenta quattro iigure, ciascuna delle quali porta

\ BollettinodeU'IstituloX.' IV di Aprilc 4859.
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inscntlo i! proprio nonic in caraticri ctruschi. Xcl fondo dclla scena e

figurato im lotto con doppio guanciale, in cui giace Elena, tcncndo seco

la sua piccola tigliuola Ermione. Accanto al letto siede Paride Alessan-

dro iiivolto di sottil yelo; la sedia o piuttosto il bisellio e sostenuto

da due sfmgi. Davanti ad ambidue apparisce Yencre, appressandosi
alle narici un fiore

;
e ragionando con loro cerca di persuadere Elena

a lasciare la casa di Menelao, partendo con 1'ospite a cui Tha promes-
sa. Fanno appendice alia scena gli stivaletti di Elena sospesi al mu-
ro ed tma slinge posta in alto fra Yenere ed Elena. Presso al manico

dello specchio sono figurate due colombe colle teste riyolte incontra-

rio
;
e intorno alia rappresentanza gira un fregio o corona a palmetie.

Finalmente non e da tacere d'una preziosa collana d'oro, ottimamen-

te conservatasi dentro un sepolcro. Essa e formata con bellissimo ar-

tifizio da un cordone intrecciato di fili d'oro, e porta appesa una ya-

ghissima testina barbata con coma e orecchie taurine, che dey'esserc

il cosi detto xVcheloo o Bacco a coma di toro.

La maggior parte degli oggetti rinvenuti nei sepolcri prenestini sono

stati trasferiti a Roma nel palazzo Barberini, per cura dell'egregio Prin-

cipe, ne'cui fondi si fanno gli scayi. I quafi intanto continuano con

alacrita; e la copia e 1'importanza dei monurnenti che se ne yanno es-

traendo promettono fra non molto di comporre un ricco Museo Prencsti-

no, il quale illustrato dagli arcbeologi, la cui attenzione e stata yiya-

mente ridesta dalle recenti scoperte , gioyera grandemente a penetra-
re nella storia degli antichissimi abitatori di queste contrade.

Dai sepolcri deH'antica necropoli prenestina non sono da disgiungere

quei che in un suo podere trovo il sig. Egidio Cialdea sul fine del

1857 a Zagarolo, distante circa un miglio e mezzo da Palestrina yerso

Tivoli. Sono tre tombe di grossi trayertini, similissime alle prenesti-

ne e rinyenute a circa due metri di profondita sotto il suolo. Aperte,

yi si troyarono tre scheletri umani di grandezza oltre 1'ordinaria, coi se-

guenti oggetti. Un yaso alto circa 25 centimetri, a due anse, a yen-

tre largo, a collo corto e ricoperto tutto di fortissimo tartaro. II sig.

T. Fanani che nel Bullettino dell' 1st itato ' da ragguaglio della scoper-

ta, ripulitolo, lo troyo essere della piu bella e fina stoyiglia, dipinto

intorno al collo con graziosissimi ornati di tinta rossa sopra fondo ne-

ro, e con due rappresentanze, colorite esse pure in rosso sopra cam-

po nero; il tutto riyestito di una bella yernice. Delle due rappresen-
tanze una e un gruppo di due guerrieri combattenti

,
dei quali 1' uno

presso a cadere con un ginocchio al suolo cerca di schermirsi dal-

1'avyersario che gli sta sopra col brando, con un largo scudo rotondo ,
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mentre pur tenta di ferirlo colla lancia: 1'altra e una scena l)oschereccia

di im pastore e una pastorella col loro vincastro che sembrano stretti

a colloquio. Vi erano due altri yasetti lacrimatorii o unguentani, pure a

fondo nero con qualche disegno di arpie a yarii colon e senza yerni-

ce : uno specchio ottimamente cesellato e corso intorno da un ramo di

ellera, nel cui mezzo e rappresentato un satiro con una baccante : un fer-

ro di lancia, lungo incirca 12 centimetri e largo 4, tutto ossidato: una

streggia comune : un brocchiere di sottile lastra metallica: il solito dado

di terra cotta, segnato nell' un dei lati di una croce trayersa : e linal-

mente alcuni pezzetti di zolfo. Nelle yicinanze poi de' sepolcri furono

troyate alcune di quelle colonnette a pigne che soleyano porsi sopra le

tombe, e delle quali tante si troyarono anche nelle necropoli di Prene-

ste e altroye. Anzi parecchie di queste colonnette a pigne furono dal

Fanani incontrate piii lontano, sparse in sui yarii colli di questa con-

trada; le quali sono forse indizi di altre tombe antichissime iyi nascoste.

3. E notoche gliantichi yaleyansi nelle guerre di gbiande missili,cioe

di pallottole di piombo (talora eziandio di argilla) in forma di ghianda
che scagliayansi colla fionda, e di cui fayoleggiano alcuni poeti che

per la grandissima celerita liquefaceyansi talyolta nell' atto stesso del

volo. Sopra queste ghiande soleyasi scriyere qualche breye motto
;

e fra esse sono insigni le ghiande di Perugia, adoperate nel famoso

assedio di questa citta dato da Ottayiano contro L. Antonio fratello di

M. Antonio il triumyiro. Ora alle ghiande perugine gia note, che ador-

nano il museo di Perugia, il Kircheriano, quello del Dodwell, e quello

del De Minicis in Fermo, una nuoya ed inedita ne aggiunge il sig. G.

B. Rossi-Scotti, pubblicandone 1' illustrazione nel Giornale scientifico-let-

terario-agrario di Perugia
{

. Essa reca la seguenteleggenda:

M ANT
)
M

M : IN )

L'interpretazione della prima linea non soffre difficolta, esprimendo il

nome Marcus ANTonius, cioe del triumyiro per cai combatteyano gli

assediati, dai quali deyesi credere scagliata la ghianda contro i Cesa-

riani. Della seconda linea yarie interpretazioni piacquero a yarii eruditi.

II sig. Rossi-Scotti spiego a prima visteMittito MisitlNimico. II sig.

Gaetano De Minicis, chiaro archeologo ed esercitato in questa materia 2
,

1 Dispensa \ deH859.
2 Egli pubblico nel \ 844 ia Roaia una dotta Dissertazionc tulle antiche ghiande mittili

e tulle loro iscrisioni, alia quale sta ora preparando nn'Appendice.



ARCHEOLOGIA 607

consultato sopra cio dal Rossi, accetto per buona questa spiegazione ;

ma al tempo stesso suggeri come prohabile la seguente Marti INscripsit,

oppure quest' altra Misit INterea, quasi che lo scagliatore della ghianda
dicesse al nemico con militare dileggio ricevi frattanto questa nespola

che M. Antonio ti manda, poiche altre ne avrai in appresso : spiega-

zioni ambedue, che sono ravvalorate dal riscontro di altre ghiande pe-

rugine. A queste interpretazioni im' altra ne aggiunse il ch. Commend.

P. E. Visconti, leggendo:

Marti INvicto.

La quale inyocazione degli Antoniani a Marte Inmtto ottimamente si

contrapporrebbe a qtiella di Marte Ultore, usata dai Cesariani
; rappre-

sentando questi due titoli diversi, dati dai combattenti a Marte, qua-
si due ayversi gridi di guerra. Piii difficile e il diyinare il signiiica-

to della lettera solitaria M, posta a fianco delle linee precedenti, ma
non senza yerisimiglianza il De Minicis suppone che possa significa-

re quel Manias, il quale, secondo Appiano-, fu eccitatore e consiglie-

re primario di quella guerra. E cio basti di questo monumento anti-

co, il quale, come conchiude il Rossi, benche tenue, non manca del

suo pregio , per essere inscritto, inedito e relatiyo ad uno de'piu ce-

lebrati fatti dell' istoria romana.

4. Nello scorso Febbraio giunse alle mani del ch. Prof. Yallauri in

Torino una iscrizione latina yenutagli di Francia e troyata nel paese
della Bresse yicino a Lione, della quale egli reca il testo e 1' illustra-

zione in una elegantissima epistola latina indirizzata al Cayedoni *..

L' iscrizione e come segue :

DEO MAR
T I S E G M
ONI D V N

ATI C ASSI
A S AT VR
NINA E X V

V S L M

\ THOMAE yALLALRii ad Caelestinum Cavedonium Epistola De Inscriptione apud Gal-

los reperta. Aug. Taurinorum, ex officina Regia, An. M. DCCC. LVIIlI.
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ne la sua lettura offre punto difficolta: Deo Marti Segomoni Dimati

Cassia Saturnina, ex voto, votum soldi libens merito. Dei due titoli

dati qui a Marte, il primo benche assai raro a incontrarsi, tuttayia non

e nuovo e se ne ha un riscontro certo in un' iscrizione di Lione MARTI
SEGOMONI recata dal Grutero e dall'Orelli. Ma qual sia il significato

di tal yoce e perche MX quellc contrade si celebrasse il culto di Marte

Segomone, non e punto piii facile a spiegare di quel che siano tanti

altri cognomi barbarici dati al medesimo Dio, come di Britovio presso
i Galli, di Ciradino presso gli Spagnuoli, di Leucezio presso i Germa-

ni ccc. Piu chiaro al contrario e 1' altro titolo Dunas, che sembra deri-

yare da dumim, yoce comunissima presso i Galli per dinotare un htogo

tminente, un monte. Lo stesso nomc della citta di Lione, Lugdunum,
o piii anticaraente Lugudunum, ce ne oifre un esempio; imperocche, co-

me dice Clitofonte presso Plutarco (De Fluviis VI, 4), ella fu cosi de-

nominata dal suo fondatore, pel sito eminente oy'e posta e per 1'au-

gurio de' corvi che ne accompagno la fondazione, chiamando que' popoli

in loro dialetto >^-ov il corvo, e ^uvw il colle: se pure, come piace al

Menagio ed al Vallauri, la yoce dunum, anziche gallica, non dee dirsi

prettamente greca ,
deducendola daB&uvo? (mons , clivus, collis) con un

semplice scambio alia dorica del p in ^. L' epiteto pertanto che qui si

da a Marte equiyale al latino montanus; ed e ben yerosimile
,
come

osserya il Vallauri, che i Galli delle Alpi adorassero un Marte monta-

no , come i Tarragonesi nella Spagna, abitatori di aperte campagne ,

adoravano, secondo che sappiamo da un' iscrizione del Grutero, un Marte

campestre.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICH. 1. Beneficenza del S. Padre 2. Divieti di esportazione
3. Casse di risparmio 4. Trattato coramerciale.

1. La Santita di N. S. volendo estendere in modo speciale la sua so-

Trana nnmiticenza a favore della chiesa collesiata di Pontecorvo, le inyio

teste in dono molti sacri e preziosi arredi, che possono essi soli bastare

al compiuto corredo di una nobile chiesa. Degnossi inoltre ordinare un

quadro per 1' altare maggiore della stessa chiesa dedicata a S. Bartolo-

meo apostolo, e ima preziosa urna per collocarvi il corpo di S. Grimualdo,
che fu parroco di Pontecorvo nel secolo decimosecondo.

2. Con editto del Cardinal Segretario di Stato, dato sotto il di 12 Mag-
gio, venne yietata fmo a nuoyo ordine resportazione fuori dello stato dei

bestiami yaccini
, buffalini, pecorini, capnni

e suini, e delle loro carni

si fresche e si salate. Con altro editto ael 19 dello stesso mese e pure
yietata ]' esportazione dei generi annonarii specificati nella tariffa ema-
nata coll' editto del 15 Maggio 1858.

3 . Le casse di risparmio dello Stato Pontificio
(
siccome reca il Gior-

nale di Roma dei 14 Maggio) hanno preso tale incremento di prosperita,
che ben dimostrano quanto il popolo ne abbia conosciuta la utilita, e quan-
te siano le cure e le sayie proyyidenze di coloro che ne hanno la dire-

zione. Incominciate nel 1836 con cjuella che yeniya aperta in Roma, le

casse di risparmio nello Stato Pontificio, al
ijnire

del 1857, ascendevanq
a 46

; numero considereyole se si paragoni colla popolazione stabile di

3,097,208 anime.

11 consiglio amministratiyo delle principali
casse di risparmio suole

ogni anno pubblicare un rapporto sopra 1' azienda della cassa alle sue cure

Serie IV, vol. IL 39 28 Maggio 1859
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affidata, indicandone il bilancio degli efletti attiyi e passiyi. Ma questi

rapporti parziali non potevano seryire a formare un quadro generale di

tutte le casse, sia perche non tutti compilati allo stesso modo, sia ancora

perche alcuni consigli amministratiyi non ayeano allora reso conto di lo-

ro gestioni con penodiche pubblicazioni. Per la qual cosa Monsig. Mini-

strp
dell' Interno, per ottenere un quadro generale che tutti raccogliesse

i risultati di ogni singola cassa e m forma sinottica li
confrpntasse fra

loro, dopo di essersi procurate, colle nprme da lui date, le notizie neces-

sarie all uopo ,
faceya compilare alcuni prospetti ,

i quali con una parti-
colare relazione, nei passati giorni ,

ebbe 1'onore di presentare alia San-
tita di Nostro Signore.

Nel primo prospettp di delta relazione (che e pubblicata pei tipi della

Hey. Camera Apostolica) sono indicate le citta che hanno casse di rispar-

mio, 1' epoca in cui il goyerno ne ha approyato la fondazione, il giorno
dell' apertura di ciascuna cassa

,
il numero delle azioni e le

rispettiye
somme erqgatevi da' soci, il moyimento ayyenuto nel capitale delle me-
desime azioni ,

ed il credito residuale dei
spci.

Nel secondo yiene di-

mostrato il ristiltamento delle casse a tutto dicembre 1856
,

e qucllo del

1857, il capitale che, al terminare dello stesso anno 1857, erasi formato

cogli ayanzi fino ad una tale epoca nelle treiitotto casse
,
delle quali, fra

le quaranta in esercizio, il Mimstero dell' interno ha potuto ayere oppor-
tune informazioni. Nel

terzp prospetto sono indicati i conti dei deponenti,
e nel quarto i rinyestimenti tatti dalle casse di risparmio, del numeraria
in esse depostp ,

del capitale di loro proprieta e della dotazione proye-
niente dalle azioni dei soci.

Da questo speciale rapporto fatto dal Ministcro dell' interno risulta

che il capitale stabilito dai soci delle quarantasei casse ammontaya, nella

prima loro fondazione, alia somma di 57,825 scudi, diyisa in 3607 azio-

ni, le quali in alcuni luogbi sono di 50 scudi
,

e in altri sono di 40
,
di

20 e anche di 10 soltanto: e al 31 dicembre 1857, questo capitale era di

sc. 43,765.67, rappresentando 3231 azione. II che dimostra che, daU'epoca
di loro apertura fino al termine del dicembre 1857, le casse di risparmio
hanno potuto restituireagli azionisti sc. 14,059.33 ;

e quindi hamio prospe-
rato in modo considereyole. E proya di tale prospcrita sono gli ayanzi

di ogni anno, co' quali esse aumentano la
propria

dotazione. E in fatti nel

1857 gli ayanzi ascendeyano alia somma di scudi 83,144. 06 4(10 : e

dall' apertura d'ogni cassa fino al terminare del suddetto anno gli avanzi

delle 38 casse in esercizio furono di scudi 494,154. 20
T

/,,- Questa e la

dotazione che hanno pggi le nostre casse di risparmio, merce. le solerti

cure di tanti bencmeriti cittadini, che ne dirigono gratiiitamente Vammi-
nistrazione : dotazione cospicua ,

non ostante che yarie casse. abbiano

spese ingentl somme in opere di beneficcnza e di utilita pubblica.
II yalorc dei dcpositi al 31 Dicembre 1856 era di scudi 5,648,-iSi). 57

;

si che la media di essi corrispondeya a scudi 6. 20 84(100 per ogni abi-

tante dei comuni, in cui era in esercizio una cassa di risparmio. Duran-
tc il 1857 le 38 casse in attivita ricevettcro, comprcsi i frutti capitab'z-

zati, tanti depositi per sc. 2,392,175. 12
;
e si .gravarono pei frutti dc-

corsi a i'ayorc dei deponenti, di scudi 237, 384
;

cosi che ebbero nelle

suddette due partite un debito di sc. 2,629,559. 84. D'altra parte resti-

luirono ai deponenti sc. 1,585,236. 41
'

'/,. di capitale, e pagarono ai
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medesimi per frutti decorsi, compresa la parte di essi capitalizzata ,
al-

tri scudi 175,503.90 : discaricandosi cosi fra capital! e frutti per scudi

1,760,740. 31. Confrpntano
in tal guisa il debitp col credito

;
nel priino

Vha un' eccedenza di sc. 869,819. 52, die costituisce 1'aumento dei de-

positi
del 1857 : aumento, il quale aggiunto al debito del 1856, porta

fa somma dei depositi che si aveano nelle casse di risparmio al 31 di-

cembre 1857 a sc. 6,517,309. 09 e la rata media di essi per ogni abi-

tantea sc, 7. 16
M
/M ..

II terzo prospetto
la conoscere quanti e

(juali
siano gli investimenti ,

quanto denaro in cassa e quante altre
attiyita

si posseggano da ciascuna

delle varic casse di risparmio. GH investimenti consistono instabili, in

rendite consolidate a carico del debito pubblico, in crediti fruttiferi ed in

effetti di portafoglio. I primi ascendono a scudi 22,938. 21, i second! a

sc. 473,312. 96
;

i tcrzi a sc. 3,367,047. 33 : e gli effetti in portafoglio a

scudi 2,921,949. 77; si che tutto il capitale investito ascende a scudi

6, 785,278. 28. A questo attiyo dobbiamo aggiungere la somma di scu-

di 137,775.12; come frutti di rinvestimenti maturati e non csatti, scu-

di 137,089.94 tenuti in cassa per le occorrenze giornaliere o settimanali,

e altre somme
,
che

,
colle ora accennate, formavano un capitale infrutti-

fero di sc. 269,950. 68.

Dal presentato rapporto risulta pertanto cjie, al 31 Dicembre 1857, nello

Stato Pontilicio esistevanp 46 casse di risparmio approvate dal Governo ;

di queste solo 40 erano in esercizio
,
2 non ayeyano dato conto ancora

della loro situazione. Risulta ancora che le azioni residual! dei sod di

queste casse ammontavano a scudi 43, 765. 67; il capitale di quelle che

hanno presentato la loro condizione, era di 494,154. 20
;
e le suddette cas-

se erano responsabili yerso i deponenti, fra capitali e frutti, per scudi

6,517,309. 09; si che il passivo ascendeva a scudi 7,055,228. 97.

Risulta ancora, che questo passivo e garantito da 6,785,278. 28 di rin-

vestimenti fruttiferi : e da scuai 269,950. 68 in
capitale infruttifero

;
onde

1'attivo bilancia perfettamente il passivo. E tale nsultato mostra quauto
abbia prosperato nello Stato Pontificio cjuesta imnortante istituzione, sotto

la protezione speciale della Santita di Nostro
Signpre,

intenta sempre a

promovere le opere che possono tornare ad utilita de' suoi sudditi
,
e

merce le cure delle benemerite persone, che ne hanno la direzione.

4. II Giprnale di Roma dei 14 Maggio contiene il re^iproco accordo che
si e stabilito tra il Governo Pontificio e quello di S. A'. R. il Granduca di

Meeklemburgo-Sclwerin per un uguale trattamento dei legni marittimi

nei porti dei rispettiyi Stati.

REG^O DI NAPOLI. 1. Morte di Ferdinando II. 2. Proclama
del suo successore 3. Giuramento delle truppe.

1. All'una e mezza pomeridiana del giorno 22 di Maggio mori, tra i con-
forti della religione, da luiricevuti con queiredificantissima pietache sem-

pre aveapraticata inyita, il Re di Napoli, Ferdinandp II, dopo unadolo-
rosa infermita sopravvenutagli quando teste mosse

incontrp all'augusta

sposa del suo successore. Nato nel 1810, non avea ancor cinauant' anni

quando Dio voile toglierlo, in tempi difficilissimi, al regno che egli avea per
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miasi trcnt'anni piamenlc e sapientementegovernatp.Moltc parti egliebber
di Re ycranicnte grande, delle quali diede evident! prove c nello interne-

ordinamento dello Stato, e nelle esterne relazioni colic Potcnze. Sua glo-
ria particolarissima sara pero semjpre

la affettuosa premura, con cui egli
ebbe 1'onore e la fortuna di accoghere, nel tempo delle sueafllizioni, F ail-

gusto padre dei fedeli, il sommo Pontetice Pio IX; il quale ben dimostro

quanto specialmente 1' amasse, quandp fece fare in Roma pubbliche pre-

ghiere per la sua guarigione. Restringendoci per ora a questo breve

cenno, pubblichiamo intanto il seguente documento.
2. Francesco II etc. Per loinfausto avvenimento della mortc deH'au-

gusto e dilettissimo nostro Genitore, Ferdinando Secondo, ci cbiama il Som-
mo Iddio ad occupare il trono de'nostri augusti antenati. Adorando pro-
fondamente gl'imperscrutabili suoi giudizii, confidiamo con fermezza, ed

imploriamo, che per sua misericordia voglia degnarsi di accordarci aiuta

speciale ed assistenza costante, onde compiere i nuovi doveri che ora c'im-

ppne; tanto piu gravi e difficili, in auanto che succediamo adun grandee
pio Mpnarca, le cui eroiche virtu ed i pregi sublimi non saranno mai ce~

lebrati abbastanza. Ayvalorati purnondimeno dal bracciodell'Onnipossen-
te potremp tener fermi e promuovere il rispetto dovutp alia nostra Sacrp-
santa Religione, la osservanza

p'elle leggi, la retta ed imparziale ammini-
strazione dclla giustizia, la floridezza dello Stato; perche cosi, giusta le

ordinazioni della sua Provvidenza, resti assicurato il bene degliamatissimi
sudditi nostri .

E volendo che la spedizione dc'pubblici affari non sia mcnomaracnt&
ritardata

;
abbiamo risomtp di decretare e decretiamo quantp segue :

Art. 1. Tutte le Autorita del nostro regno delle Due Sicilie rimango-
no nello esercizio delle Ipro funzioni.

Art. 2. II nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio-

de'Ministri, tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato, lo Incaricato'del

pprtafpglio
del Ministero degli affari esteri, tutti i nostri Direttori de'Mi-

nisteri di Stato con referenda e tirma, ed il nostrp Luogotenente genera-
le ne'nostri Reali Dominii al di la del Faro, sono incaricati della esecu-
zione del presente decreto. Caserta22maggiol859. Firmato, FRAISCESCO

// Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio de Ministri

Firmato, Ferdinando Troia.

3. II giornale ufficiale di Napoli del 21 Maggio reca che ieri mattina

tutte le RR.
truppe

della guarnigione di Napoli hanno compiuto nel Lar-

go del Castello il sacro dovere di prestare il giuramento di fedelta al Re
N. S. Francesco II, facendo risupnare 1'aria del grido unanirne ed entu-

siastico di Viva il Re, saluto cui fece eco la popolazione che quivi era in

calca adunata.
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TOSCAXA. l.Kuovo governo 2. Suoi primi atti 3. Decreto sopra le Ma-
remmc 4. II giornalismo in Toscana o. Online pubblico 6. De-
creto sopra la Gendarmeria 7. Abolizione di una formola auslriaca

8. I Mimicipii 9. Notizie sopra Leopoldo II 10. Truppe sarde e

francesi in Toscana 11. Marina toscana protetta dalla francese

12. Toscana ed Inghilterra.

1. Sopra la natura el'ampiezza delle attribuzioni del Commissario stra-

ordinano del Re di Sardegna in Toscana crano stati da taluno concepiti
alcimi dubbii. Per ischiarimento dei quali, nel Monitore Toscano degli 11

Maggio, fu in prima pubblicata una lettera
,

scritta
, sottp

la data degli
8 Maggio, al Commissario Boncompagni dai tre membri del Governo

provvisorio ;
nella quale ,

fra le altre cose
, dicqno cosi : Secondo

!a noslra domanda (al Cpnte di Cavour) era manifesto che
,
non si to-

sto accettata 1'ofFerta dittatura, il Governo provvisorio attuale dove-

va sparire per dar luogo puramentc c semplicemente alia autorita tra-

sferita in S. M. il Re di Sardegna; il quale in questo periodo transito-

rio avrebbe, per mezzo di un suo rappresentante, escrcitato in Toscana
tutti gli attribute e tutte le ingerenze governative. S. M. il Re Yittorio

Emanuele ha ricusato la dittatura, non accettando che il protettorato ;
ma

non e da questa sola modiiic-azione ispirata alia prelodata Maesta Sua dalla

sua temperanza, che nasconp i dubbii ai
quali

abbiamo fatta allusione.

Analizzando il dispaccio indirizzatoci dal sig. Conte di Cavour, potreb-
be sembrare che ne resultasse il concetto che 1'azione del Commissa-
rio sardo in Toscana fosse limitata alle cose sole relative alia guerra, e

che le di lui facolta dovessero considerarsi'come ristrette in questa unica

sfera. Se q
>

uesta interpretazione, che noi crediamo erronea, dovesse accet-

tarsi, ne risulterebbe la conseguenza che, per tutte le altre competenze
governative, dovrebbe il Governo provvisorio attuale rimanerc in officio.

Di questo sistema noi crediamo inutile acccnnare all'E. Y. gl'inconvenien-
ti pratici, o per meglio dire, le pratiche impossibility. Quindi e che ripe-
tiamo che, a senso nostro, non deve attribuirsi al dispaccio del conte di

Cavour un tal significato ;
ma poiche e innegabile che altri sono per lo

meno rimasti incerti sulla sua interpretazione ,
noi rinnoviamo all'E. Y.

la preghiera di metterci in grado di dileguare ogni dubbiezza .

Alia quale domanda il regio commissano rispose il giorno seguente : che
il Re Vittorio Emmanuele, nella qualita da csso assunta di protettore

della Toscana, non intende che venga mcno 1' esercizio delle prerogative
della Sovranita ; prerogative senza cui lo Stato non sarebbe ordinato, e
non essendo ordinato non

potrebbe
concorrere cfficacementc all' impresa

d' indioendenza, secondo il voto con tanta
perseyeranza

e con tanta ge-
nerosita espresso da questa parte d' Italia. Percio, secondo le istruzioni

che mi son date, ed a cui dovro attenermi nell' esercizio
dell'ufficiq

che mi
chiama all' alto onore di rappresentarlo presso la Toscana, csercitero, in

virtu delle facolta conferitemi, tutte le incombenze che appartengono al

Capo dello Stato; ma le esercitero in tal modo che 1' amministrazione tosca-

na sia tenuta affatto
indipendente

da quella del Piemonte; che per gli
atti che io verro compiendo non sia menomata la Sovranita che le com-

pete ;
che non siano preoccupate le condizioni future della Toscana

,
o
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3uell'

assetto dcfinilivo d' Italia che sara piii atto a rimediare gli sconci

ei Trattati del 1815.

Lo stesso Commissario, sotto la data del 10 Maggio, fece poi al Go-
verno proyyisorio la seguentc nuova conmnicazione. Con mio ufficio

del 3 corrente io mi- riserbava di concertarmi
cplle

SS. VV. Illme per
entrare nell' esercizio delle fimzioni di Commissario

straordinarip del Re

Vittprip
Emanuele durante la guerra. Essendo ora compiti tutti gli atti

preliminari nccessarii
,
affinche io sia in grado di assumere

1'esercizip
di quell' Uffizio, propongo alle SS. YY. che la trasmissione eftettiva dei

poteri abbia luogo domani alle dieci di iiiattina nel Palazzo Yecchio. >

Conseguenza della quale lettera fu il seguente ultimo decreto dato dal

Governo provvisorio della Toscana il di undid di Maggio II Governo

provvisorio della Toscana, yolendo dar seguito alle dichiarazioni espres-
se nel Proclama del *27 Aprile ultimo

decprso, decreta : II Goycrno pror-
yisorio della Toscana trasmette tutti i suoi poteri nella persona del Comm.
Carlo Bon Cpmpagni, gia nominato da S.M.il Re di Sardegna Commis-
sario

straprdinario per il goyerno della Toscana durante la guerra .

2. 11 p.rimo decreto del nuoyo Governo fu la nomina del sig. Celestinp
Bianchi a segretario generale del commissario straordinario. Segui poi
la nomina dei Ministri e dei membri della consulta, che dee per ora sup-

plire al parlamento , secondp che gia dicemmo nel passato quaderno.

Questi decreti sono tutti dati 1'undici Maggio : ed e parimente di quel

giorno quello che stabilisce che tanto per 1'esercito, quantp per la ma-
rina da guerra e mercantile, unica bandiera dello Stato sara da qui in-

nanzi la bandiera tricolore italiana .

3. Lungo sarebbe, non meno^ della yolta passata, il riferire qui i yarii

decreti che seguirono i precedenti : i quali del restp
sono pressoche tutti

relativi a mutazipni di
pubblici ufiiziali ciyili e militari. Non lasceremo

pero di far menzione^di alcuni piu important]". E il primo e il
relatiyo

alle

maremme toscane. E un fatto (dice nel suo rapporto al commissario sar-

do il Ministro delle Finanze, Raffaele Busacca) pur troppp certo e notorio,

che, nel boniticamento delle Maremme toscane, trenta anni di layoro eyen-

ticinque milioni di spesa non hanno dato, ne nel miglipramento deH'aria,
ne nel progresso economico e rurale di nuella provincia,

un risultato chte

sia in proporzione col tempo e col capitale impiegatoyi. Cio neH'opinipne
pubbhcaha fatto nascere il dubbio che, nei lavori e nei provvedimenti di

ogni specie sinora adottati, non siavi queirinsieme di mezzi, che, attaccan-

do conyenientemente tutte le cause del male, e necessario a raggiungere
10 scopo. Questo dubbio poi e stato sinora rafforzato per effetto dell' in-

dole stcssa del cessato Goyerno
,

indole che nell' opera del bonifica-

mento, come in ogni altro pubblico interesse, si e manifestata. Dappoi-
che quando tutto si ricuopre di un velo, e si impedisce o scoraggrsce

ogni discussione, e ben naturale che le diffidcnze nascano, se gli eftetti

ottenuti non corrispondono allo scopo prelissosi .

Accennato cosi come, per mezzo della discussions, sara reso piu facile

11 miglioramento delle >faremmc, il Ministro propone e pubblica un suo

disegno di commissione che doyra risokero i-segucnti (juostiti. !.

Quali proyyedimenti potrebbero immediatamente esperimentarsi in Ma-
remma prima ancora della prossima stagione estiva, pnde diminuiryi

1'elYetto deleterio dei miasmi
;
2/ Quali proyyedimenti gcnerali d'arte
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potrebbero attuarsi nella prossima Campagna 1850-GO, onde 1'opera del

Bonificamento raggiunga presto un complete eil'eUo
;
3. Quali provvedi-

jneiiti d'indole economica potrebbero adottarsi onde maggiormente con-

tribuire alia prosperita di quella Proyincia . La qual proposta essendo

paruta savia al commissario, fu pubblieato il decreto rclativo, con cui e

istituita la delta Giunta
;
la quale e anche 'autorizzata ad incontrare le

spese necessarie .

4. Altrp importante provvedimentp e quello che il signor Bettino Rica-

soli, Ministro dell' Interne, fe note ai Prefctli dello State con una sua cir-

colare dei 18 Maggie, nella quale dice cosi : La saviezza del Gpverno
proYvisprip,

col sup Decreto del 29 Aprile decorso, stabili gia che i seve-

ri ordini
,

i quali infrenavano la stampa periodica fpsserp mantenuti
;

perche se quelle discipline
sarebbero certamente csprbitanti in tempi nor-

mali
,
tornano pero utili pggi ,

che la commie patria versa in gravissime
condizioni. lo debbo richiamare su questo argomento tutta I'attenzione

della S..V. affinche le leggi csistenti siano applicate ,
ne si cominci con

una tolleranza abusiva ad autorizzare una licenza colpevole. lo stimo la

stampa peripdica
uno degli strumenli piu efficaci della prescnle ciyilta

;

ed i govern! che non la opprimono, ma se ne yantaggiano, stimo che
facciano opera savia e prudcnte. Ma nolle attuali necessita dei tempi
stimo del pari che, in un paese come e il nostro, commossp dalla espct-
ta/ione di grand! eventi, la stampa possa facilmente diyenire un fomite

di civil! discordie. E dunque dovere degli serittpri d'intenp'ere questo

pubblico bisogno, e sacriticare al bene della patria pgni privala vanila

ed ogni private -interesse; come e dovere dell' autorita il far scntire sem-

pre ed ovunque, che ogni infrazionc delle leggi non sara piu oltre tol-

lerata .

5. Lo stesso Ministro, in altra sua lettera ai P-refetti, data sotto i 19 di

Maggio, dice cosi: Dopo una. grande mutazione degli ordini pubblici,

auantunque la
piiipacitica

e la piu ordinata, e raro che non s'ingeneri nel-

1 animo aelle moltitudiui il pensiero che la legge e distrutta o mdebolita,
e che le male passion! non cerchiuo a propria soddisfazione di prevalersi
di quella mag^ior larghezza di viver civile, consc^uenza immediata dei

nuovi principii di Governo istaurati dopp il
%27 Apmle, e che e necessaria

a destare e sfogare piu nobili sentimenti e a promupvere le opere gene-
rose. Preme percio grandemcnte che la coudotta dei Governanti provi a
tutti

, piu coi fatti che colle parole ,
essere appunto piu forte e piu invio-

labile Fimpero delle leggi,. la dove e piii grande e
piu rispettata

la liber-

ta; e che nel concetto di tutti s' immedesimano insieme liberta e ordine,
liberta e regola, hberta e moralita .

6. E non
essefldoyi mezzo migliore per compiere le intenzioni manife-

state nelle precep'enti circolari che una buona (jendarmeria, lo stesso Mi-

nistro, Bettmp Ricasoli, esposein una sua relazione al Commissario sardo
che Tarbitrio che corrompe tutto cio che tocca, denaturo anche le fun-

zioni degli eseeutori della legge, e li trasformo in una potenza malefica,

guardata sempre con sospetto e talvolta anche con terrore del popolo ;

fl quale ben lungi dal coadiuvarla come accade nei paesi liberi, fu con-
dotto a prendere spesso le parti dei malfattori in

pp'io
di lei

,
con assurda

ed immorale cpnfusione di tutti i doveri e di tutti i
p'iritti. Questa deplo-

rabile inormalita e tempo che cess! una volta tra noi
,
e la forza pubblica
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rialzata nclle sue dignita, sia ricondotta al vero scopo della sua istituzio-

ne. Per ottenere il quale scopo fu dato, per era, un decreto che aumenta
da 1800 a 2200 i Gendarmi toscani, aumentando anehe il loro soldo

in quella misura che Terra stabilita dal Ministro della Guerra .

7. Ne e da passare sotto silenzio il decreto del Cav. Giuseppe Niccolini,

(nuovo Ministro interim) della Guerra. succedutp, il 16 Maggio, all'Aw.
Magg. Vincenzo Malenchini ito in Piemonte a riprendere il comando del

suo battaglione di cacciatori degli Apennini )
col

quale,
considerandosi

che il soldato che e toscano non ha d'uopo che gli yenga insegiiata la

civilta di trattare si decide che sparisca dagli ordini dell'esercito la for-

mola Anminzio rispettosamcnte la quale e puramente austriaca .

8. In ima sua lettera poi al presidentc dclConsigliodi Stato, Marchese
Gino

Capponi,
il Ministro degli intern! , accennato in prima allo stato

deplorabile in cui si trovano oggi le rapprcscntanze municipal! toscane

senza capacita amministrative e senza alcun appoggip nella pubhlica opi-
mone ,manifesta la sua intenzipne di rimettere in vigore il regolamento

immicipale del 1819
,
e s'indirizza al Consiglio di Stato perche voglia

esaminare raftare.
9. Non essendosi poi potuta puhhlicare in tutti i numeri del Monitore

toscano del ISMaggio la seguente notizia, essa fu riprodotta in quello del

19. La notizia e come se^ue : Si dice che il 10 Maggio fosse yedutp a

Vienna Leopoldo II in uniforme austriaca con un Aiutante, cd il Principe
Ferdinando suo primogenito in uniforme d'ulano .

Ed a proposito dello stesso Granduca troyiamo nella Gazzetta di Ve-

nezia dei 17 Maggio il seguente paragrafo: II Marchese Pompeo Pro-

venzali, nominato da S. A. I. il Granduca di Toscana, a Ministro ple-

nipotenziario presso il campo impcriale ,
con lettera credenziale da Fi-

renze del 24 Aprile, ebbe, il 9 corrente
(
di Maggio ) ,

Tonore di presen-
tare a S. M. I. R. A. in udienza particolare

la sua credenziale .

10. II Monitore toscano anminzio in prima, nel suo N. degli 11 Mag-
gio, che il giorno 9 sbarcarono feste^giatissimi

in Liyorno alcuni sol-

dati piemontesi yenuti a rafl'orzare yiepiii il fraterno yincolo del Piemonte
colla Toscana

;
c ieri iina parte di essi e giunta a Firenzc incontrata e accla-

mata da infinita moltitudine di ogni classe, doye faceyano bella mostra le

gentili signore fiorentine, che spargeyano sopra i
yalorpsi soldati dell'In-

dipendenza yaghissimi mazzetti di liori . Nel num. poi dc' 21 Maggio lo

stesso
foglio

fece noto che, il giorno precedente, era giunto da Genoya a

Liyorno il legno da guerra francesc Sahet con 117 militari delGenio fran-

cese, un Generale e parecchi ufliciali. 11 giorno seguente giunscro a Li-

yorno altre truppe francesi
;
ed il 23 verso il mezzodi vi giunse pari-

mente, sopra il Yacht impcriale Regina Ortensia
,

il Principe Napplepne
che fu accolto con grande solcnnita. Nel toccare il lido toscano il Principe
fece pubblicare il seguente suo proclama. Toscani : Y Imperatore , a

richiesta de' vostri Rappresentanti . m' iiwia nei yostri paesi per soste-

nervi la guerra control nostri ncmici, gli oppressori d'ltalia. La miamis-
sione e unicamente militare. lo non debbo occiiparmi, ne mi occupero
del vostro ordinamento

internp. Napoleone III ha dichiarato di non aver

altra ambizione che quella di far trionfare la santa causa dell' indipen-
denza c di non lasciarsi mai guidare da interessi di famiglia. Egh ha
detto che la Francia, paga della sua potenza, si proponeva per unico
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scopo d'avcr a' suoi confini un popqlo amicq die le dovra la sua rigenc-
razione. Se Iddio ci protegge e ci da la vittoria

,
1' Italia si costituira

liberamente e
,
contando cranial fra le nazioni

,
rassodera 1' equilibrio

dell'Europa. Pensate che nessun sacritizio e troppo quando 1'Indipen-
denza deve esserc il prezzo de' vostri sforzi

;
coll' uniqnc, colla mode-

razione, coll' energia, mqstrate al mondo chc sietc degni d' essere liberi.

II Principe Comandante in capo del 5. Corpo dell' Esercito d' Italia, Na-

poleone Girolamo .

II di precedente le milizie toscane. chc presidiano Firenze, sono state

raccolte alle Cascine, dove hanno udita la lettura del seguente ordine del

giorno del Re Vittorio Emanuele. Soldati toscani. Al primo romore di

guerra nazionale voi cercaste un Capitano che yi conducesse a conibat-

tere i nemici d' Italia. lo accettai di comandaryi, essendo doyer mio il

dare ordine e disciplina a tutte le forze della Nazione. Yoi non siete

piu soldati di una provincia Italiana: siete parte dell' esercito italiano.

Stimandovi degni di combattcre a fiance de' yalorosi soldati di Francia,
vi pongo sotto gli ordini del mio amatissimo genero il Principe Napo-
leone

,
a cui sono dall' Imperatore dei Francesi commesse importanti

opcrazioni militari. Ubbiditelo come obbedireste a me stcsso. Egli ha

comuni i pensieri e gli affetti con me e col generoso Iniperatqre
che

scese in Italia yindice della giustizia, propiignatore del diritto nazionale.

Soldati : sono giunti i giorni delle forti prove. lo conto su di yoi. 91
doyete mantenere ed accrescere 1' onore delle armi italiane. Yittorio

Emanuele.
ll.Nel numcro poi dei lOmaggio, lo stesso Monitore Toscano, Siama

lieti,dice,di annunziare come, avendo laLegazione diS.M. Sarda inPari-

gi fattq prescnte al Goyerno imperiale di Francia i pericoli che nelle pre-
senti circqstanze poteva correre il commercio toscano, il Goyerno mede-
simo siasi compiaciuto di significare officiosamcnte in risposta ,

che la

marina militare francese ayrebbe riceyuto le occorrenti istruzioni, onde

spiegare all'iiopo sul commercio della Toscana la possente sua protezione .

12. Quanto poi alle relazioni del nupyo Goyerno toscano colVInghil-

terra, e da sapere chc alcuni giornali inglesi presero occasione di di-

sputa cqntro
il loro Goyerno da cio, che essi narrano essere accaduto nel

porto di Liyorno. Giacche
,
avendo il Governo inglese inviato cola il

Conqueror, suo vascello di cento cannoni, nell' occasione della recente ri-

voluzione di cose
,

il Capitano ricuso di salutare, secondo 1'uso
,

la ban-

diera toscana. Del che il Governo
provvisprio, allora regnante, si com-

mosse a ragione, ricavando da quell' pmmissione la conseguenza che il

Governo inglesc non intendeva di riconoscerlo. Ed avendo sopra cio

porte le sue lagnanze al Governo inglese per mezzo del Ministro di Sar-

degna a Londra
; qucllo rispose (

siccome ci fa noto il Morning Herald fo-

glio ministeriale
)
che la rivoluzione non avea stabilito in Toscana un

Goyerno permanente, e chc lo stcsso paese ayea provvisoriamente aliena-

ta la sua indipendenza, ponendola sotto la dittatura del Re di Sardegna :

si che non si potea il Governo toscano considerare come uno di quei go-
verni di fatto che 1'Inghilterra e sempre pronta a riconosccre. Al qua! pro-

posito aggiunse lo stesso foglio ministeriale essere dovere del Ministero

di non lasciar alterare la distribuzionc territoriale dell'Italia, senza il con-

senso deH'Inghilterra,segnatariadeitrattati del 1815; ne potere il Mini-
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stro sardo rappresentare a Londra la Sardegna e la Toscana
; poiche non

furono ancora annullate le lettere credenziali delMarchese Nerli, amba-
sciatore toscanp. Al che risponde in auesti termini il Daily New's (gior-
nale dell'opposizipne)

: Lord Malmcsnury riconobbe Findipendenza della

Toscana quando il suo pppolo era schiavo
;
ora che esso e alleato della

Sardegna, eccp che Sua Signoria npn yuole riconoscerlo . Npn sappiamo
se e come ahbia ayuto finora soluzione questo caso diplomatico.

DUCATO DI MODENA. 1. Vertenza tra ilGoverno estense e il sardo 2. Fatti

d
1

arme presso Massa 3. Nuovo Commissario sardo in Massa e Carrara
4. Proclama e decreti sardi 5. liettificazione del Diritto di Torino.

1. Dipciideiitemente (dice, nella sna parte officiale, il Messaggeredi
Modena del 16 Maggio) da quanto vcniya da noi annunziato nel nostro n.*

del *2 corrente mese, questo Goyerno si dirigeva, sotto la stessa data, al

Goyerno sardo, inyitandolo a dichiarare se esso accettava o no la respon-
sabilita della violazione ed usurpazione dei territorii cstensi di Massa,
Carrara e Montignoso, commessa da agenti e da truppe sarde. Avendone
ottcnuto un riscontro aftermativo

,
la Reale Altezza del nostro Augusto

Soyrano non ha potuto dispensarsi dal fame oggetto di una sojenne pro-
testa, che ha inoltrato alle Corti amiche e segnatarie dei Trattati del 1815.
Siccome una tale protesta racchiude il riiiuto delle conseguenze tutte de-

ducibili dalla suddetta usurpazione, cosi per norma di ognuno, se ne pub-
blica ora questo ayviso officiale.

Alia line poi dello stesso foglio il mcdcsinio giornale ha quanto se-

gue : Nel nostro numcro del 2 correDte noi uietteyamo a riscontro le yio-

lazioni e le usurpazioni consummate r il 28 aprile, da
agenti

e da forze sar-

de sul territorio estense, colle relazioni
internazipnali tuttayia manteuu-

tc tra i due Goyerni, e couchiudeyamo lasciando intrayedere la speranza
che il Goyerno piemontese, a cui ci indirizzayamo, disconfessasse gl'in-

qualificabili fatti sunimentoyati. In quella yece la Gaszetta piemontese
dello stesso giorno, riferendo il terzo Bollettino ufficiale della guerra in

data Torino, 50 aprile sera, pubblicaya quanto segue: Massa. e Carrara,

pronunziatesi spontaneamente e senza alcuna collisione, per la causa na-

zionale, hanno proclaniato la dittatura del Re Yittorio Enimanuele. Es-

sendo quella pppolazione minacdata da una colonna di
truppe estensi, il

Goyerno che si considera in istato di guerra col Duca di Moaena, ha spe-
di to delle forze militari per proteggerle e niantenere la pubblica tran-

quillita.

Perche il lettore possa .apprezzare la spontaneita del pronunciamento
asserito, lo iuyitraino a leggere questo tratto del Monitore Toscano, sem-

prc del 2 Maggio : II Goyerno sardo ha nominate a Commissario stra-

ordinario delle citta di Massa e Carrara 1'Avvocato V. Giusti, il qua-
le avpena giunto in Massa, proclamo il presente Proclama: Cittadi-

ni della provincia di Massa e Carrara. Sono lieto di tornare tra yoi

in si fausti'momenti. Questi paesi liberi dal giogo estense acclamaro-
no spontaneamente il Re prode, il Re Yittorio Enimanuele. II sottoscrit-

to
, assumendp il governo di questa provincia in nome del Re ditta-

tore, spera di trovare in yoi tutti cooperazione ed aiuto a mantenere



CONTEMPORANEA 619

la trancpiillita ed il buon ordine. Viya ec. Massa, 27 Aprile 4859. II Com-
missario Straordinario. Y. GIUSTI.

Non si ha che a tener conto della data portata da
cjucsto pro-

claina per persuadersi che
, quand' anche le truppe estensi si fossero

ritirate da Massa e da Carrara nolle ore pomeridiane del 27, pure,

ayendple lasciate obbedienti e traiiuuille
,
non poteya il 27 stesso il

Commissario sardo essere nominate dal suo Governo al seguito di ri-

yolgimenti e di acclamazioni, cui non si daya tempo di csistere, e poi
yenire in Carrara ed in Massa a yeriiicare

in amendue le citta la spon-
taneita del moyimento, stampare in quest' ultima il suo proclama, ed
assumere finalniente il goyerno dclla proyincia. Bisogna credere inye-

ce che il Giusti stesse, coi suoi poteri e colle spontanee sue acclama-

zioni gia preparate, in sul nostro cpnline per giungere in tempo acom-

piere il proprio mandato, cipe
ad impqrre-il marchio della dedizipne

ad una violcnta ed improyyisa usurpazione, ma che non lo compisse
del tutto lasciando correre una data che anticipaya un pp troppo su-

gli eyenti.
Le cifre in tali occasion! haimouna logica irresistibile. Pro-

seguiamo.
II Goyerno del Re, dice la Gazzetta, ha occupate militarmente Massa

e Carrara, perche esso si considera in istato di guerra col Duca di Mode-
na. Or come ya una tale considerazione? Nelmenlre che il 27 la Sarde-

gna usurpaya il Goyerno di territorii estensi
,

il giorno stesso il signor
Conte di Cayour partecipaya da Torino al Goyerno Ducale la nomina del

Commendatore Mmghetti a Segretario Generale del Ministero dcgli affa-

ri esteri
; aggiun^endo che questi rimarrebhe autprizzatp a tlrmare quindi

innanzi e in di lui assenza le cprrispondenze; ed infatti il 29 successiyo il

prefato sig. Commendatore yi si prestava, trasmettendp certificati di

cpnsegne eseguite, siccome e di pratica tra gli Stati amici e che si sussi-

dianp yicendeyolmente in materia di giustizia. Come si puo dunque tut-

t'insieme considerarsi in guerra col Duca-di Modena e dar passp yerso il

suo Goyerno alle piu pacifiche formalita? All'appoggio quindi di tali con-

tradizioni e piu del mpdo affatto indiretto ed irregolare con cui non si

denunciava, ma si lasciaya solo ritenere 1'esistenza dello
statp

di guerra,

poteya il Goyerno estense lusiugarsi di yeder data soddisfazione ai pro-

priireclami.
Ma per contrario ecco come la stessa Gazzetla piemontese, in data To-

rino 8 maggio, credo di doverli apprezzare: Nel 3 Bollettino
ufficiale

della guerra fu gia dichiarato, come il Goyerno del Re si consideri in ista-

to di guerra col Duca di Modena. II Go\erno estense, persistendo nel

mantenere stipulazioni, le quali sono una yera alienazione di sovraiiita a

benetizio dell'Austria, e concedendo il passaggio sul
territprio

a truppe
austriache, le quali possono assalire i Regii Stati, -fa atti di inimicizia pa-
lese yerso il

Gpyerno del Re, il cui contegno percio yerso il Goyerno mo-
denese non puo non essere quello dell'ostilita. Questa e la sola risposta
che stimiamo dovcr fare alle imputazioni ed alle contumelie che il Mes-

saggiere di Modena, giornale uiliciale del Duca Francesco V riyolg con-

tro il Goyerno del Re .

Ad un articolo cosiffatto noi alia yplta nostra risponderemo. La con-

siderazione per parte sarda di.troyarsi in istato di guerra col Duca di Mo-
dena fu confessata solo nel 30 aprile, cioe tre giorni dopo che il Goyerno
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del Re ayeva consummati gli atti piu pstili
verso un yicino inofiensivo.

Undid giorni dopo 1'usurpazione eseguita se ne danno i motivi, e questi
sono; 1'aver Modena conservato untrattatodialleariza puramente difensi-

va coll'Austria; e 1'aver conceduto il passaggio sul proprio territorio a trup-
I>e austriache. Or come, dopo aver comprovato cosi apertamente coi fat-

ti le proprie aspirazioni d'ingrandimento, puo anche la Sardegna incolpar
Modena se non si e aftrettata a denunciare

quel trattato che le fu st utile

nel 1848 dopo le prime ncmiche usurpazioni, e che potra fors'anche, cosi

disponendolo la Provvidenza, reintegrarla delle seconde?
Finalmente come mai puo il Governo sardo dar per cagione d'una vio-

lazione da esso eseguita il27 Aprile,la comparsa delle truppe imperiali in

Modena, verificatasi solo il 2 Maggio? E come puo incriminarci di aver noi

in detto giorno chiamato da Bologna un
Battaglione austriaco, non perche,

passando sul nostro territorio si
portasse

ad offenderlo, ma perche sus-

sidiasse la guernigipne estense della Capitate, troppo diminuita pei distac-

camenti spediti a difesa deH'oltrapennino, mentre sino dal 26 Aprile il Go-
verno medesimo vedeva giungere sul proprio territprio le prime legioni
di quel poderoso esercito francesc die esso avea chiamato d' oltralpi ?

Noi non abbiamo mai dirette contumelie contro il Governo del Re
;

imputazioni si, ecio per mantenere i legittimi diritti del nostro Sovrano.
Ora pero ci crediamp autorizzati dai fatti ad aggiungerne un'altra contro

la stampa ufficialc piemontese; e questa eche lamedesima perturba trop-

po violentementc le date per sostcnere la propria causa, e per toglier fe-

de alia bonta della nostra .

2. II Numero poi del Messaggerc del 13 Maggio annunzia come per di-

spaccio telegralico da Fiyizzanp si ha che, ieri 12 nelle ore pom., un corpo
franco di circa 400 uomini si disppneva ad assalire il posto di Fosdino-

vo comandato dal Tenente Bianchi; il quale alia testa di 70 uomini mar-
cio loro incontro e li respinse sino verso Castelpoggio, causando ad essi

qualche perdita in morti e feriti. La truppa estense era animatissima ed

anche in questo incontro non ebbe perdite . Al
fjual

medesimo fatto

ha, senza dubbio, relazione quello che la Gazzetta diGenova dei 15 Mag-
gio riferisce esserle scritto da Carrara in questi termini : Gli Estensi non
hanno ancora abbandonato il progetto di ricuperar Massa e Carrara. Ieri

mattina tutta la citta fu in moto all'avviso che le truppe ducali movevano
verso Carrara. Non era che un finto allarme. Maal dopo pranzo essendo

giunto un nuovo annunzio che il nemico si avvicinava dayvero, sifecero

tutti gli apparecchi per resistergli. II comandante Ribotti, con tutte le

forze che avea disponibili e con tutta la gente yalorosa che pote raccoglie-

re, usci fuori di citta ed pccupp le
ppsizioni piufavprevpli. Dopo le quat-

tro essendosi avvicinato il nemico, si accese una viva fucilata che duro

parecchie ore. Tornati vani i loro sforzi, gli Estensi
siritiraronp,

e le for-

ze carraresi ritornarono in citta. Non per questo si crcde che il nemico

voglia desistere dal suo progetto ; giacche si annunzia che il comandante

delle truppe estensi, raggranellando altre forze, ypglia intraprcndere un

nuovo tentativo sopra Carrara. II generate Ribotti indirizzo un ordine del

giorno ai militi d'ogni arma, encomiandoli altamentc per essere accorsi

con patriottico
slancio in difesa del paese.

Dal canto suo il Messaggere di Modena, nel suo N. dei 18 Maggio, pub-
blico quanto segue: La R. Altezza del nostro Augusto Sovrano, volendo
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premiare Fintelligente e ferma condotta tenuta dal Tenente del Reggi-
mento di Linea, Bianchi Pietro, nel

fattpdel
12 contro i corpifranchi di

cuidemmo cenno nel nostro n. 1841, si e degnata di conferire al medesi-

mo la medaglia del Merito Militare, collaudando in
apposito

ordine del

giorno 1'intera truppa e gratificandola con tre giorni di soldo. Fraquesta
il sergente Secchi Enrico fu quello che si distinse specialmente, occupan-
do alia corsa, col drappello da lui condotto, un'altura dominante su cui sta-

va 1'inimico, e cio sotto il di lui yivo fuoco. Riescepoi tanto piu merite-

Tole di elogio cosi il Comandante del distaccamento come i soldati che lo

componevanp, in quanto che, da dettagli posteriormente pervenuti, si sa

che solo 42 individui presero effettiva parte all'azione, essendo
gli

altri

dei 70 menzionati nel nostro num. succitato rimasti a guardare il posto
di Fosdinovo.))

Notizie posteriori di Torino fecero poi noto che gli Estensi abban-

donarono Aulla, Fiyizzano, Fosdinoyo, ed i paesi yicini e si ritirarono per
la via di Cerreto. La handiera tricolore sventola in tutta la Luni^iaia;
dove, come in Massa e Carrara, e proclamato Dittatore il Re di Sar-

degna.
3. II 18 Maggio il Commissario straordinario del Goyerno in Genova

nomino a sotto Commissario straordinario per le provincie di Massa e Car-

rara il Cav. Avv. Giuseppe Campi, Intendente
dejla proyincia di Chiavari.

Per la qual cosa i commissarii masses!
,
Giusti e Brizzolari, pubblica-

rono il seguente proclama: Concittadini. II Governo del re aggrega
defmitivamente questa provincia agli Stati sardi, e manda a reggervi
im suo rappresentante. Pigliando congedp da voi, sentiamp il bisogno
di ringraziarvi per la cooperazione che ci avete datp nel difficile com-

pito cne ci era addossato. Abbiamo attraversato insieme giorni di crisi

e di allarnii
,

senza avere a deplorare nessun disordine. La pubblica

tranquillita non e stata turbata
;

le proprieta e le persone sono state

rispettate. Non avete abusato della
yittpria ; generosi verso i caduti

non avete contristatp
con vendette i giorni del nostrp risorgimento.

Quando il nemico ci ha minacciati
,

correste spontanei e numerosi a

difesa del paese, e
impazienti

di misurarvi gli correste incontro. II vo-
*tro contegno prova che siete degni del felice avvenire che vi prepara
il governo del Re prode.

4. In tale pccasione il Conte Ponza di S. Martino diede il seguente
Proclama ai suoi concittadini di Massa e Carrara. Reco a yostra nptizia

che S. M. il Re ha esteso sul vostro territorio le attribuzioni che mi affi-

dava pel Genovesato di suo Commissario straordinario munito di pieni

poteri. Al momento di vedere compiersi speranze che per secoli furono

un'amara illusione, ora che ci arride 1'idea di potere anclie noi costituire

un popplo unito, forte e rispettato, vplgendo unp sguardo al passato dob-
biamo

ricpnoscere che non altrimenti le condizioni nostre si son fatte piu

favprevoli, e non altrimenti ci siamo guadagnate le simpatie di un poten-
tissimo e generoso alleato, se non per aver dimostrato che oramai I'ltalia

altro non cerca e vuole fuorche quella liberta ordinata che ha per fonda-
mento il rispetto alle leggi e 1'obbedienza alle autorita che le lanno ese-

guire, e ad altro non tende che ad essere per le altre nazioni un elemen-
to di pace e di tranquillita ,

auando sia posta in grado di non dover ar-

rossire della gloria passata pel confronto colla miseria presente, e quanda
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abbia a garante della sua prppria pace e tranquillita la lealta d'un Re r

intorno al quale gli spirit! tutti si sono raccolti con fiducia e con calma.

Concittadini, durante la guerra non si possono compiere grandi rifor-

me interne ne assimilarelelegislazioni. 11 fare die quello che vi ha di

meglio fra noi diyenti la legge comune ed uniyersale sara opera della pa-
ce. Per ora la nostra attiyita, la yita nostra, tutte le nostre cure si de-

yono riyolgere alia guerra. Per essa si deye proyyedere a che lo Stato

abbia una sola edunica direzione centrale. Si deyeimpedire ogni spreco
di spese, seyeramente punire ogni abuso ed ogni malyersazione. Si deye
accertare che tutte le amministrazioni esistenti conipiano alacremente al

doyer loro. Si deyono conseryare inalterate tutte le risorse pecuniarie e

cpntinuarne la riscossione. Rappresentante di un Goyerno nazionale, che
si appoggia aH'uniTersita della popolazione, io non temerp alcun partite,,
ne perseguitero alcun cittadino; ma e mio doyere di far rispettare le Icg-

gi e mantenere 1'ordine piibblico, e cpmpiro il mip doyere .

Contemporaneareente furono pubblicati parecchi decreti relatiyi all' an-

nessione allo Stato sardp di Massa e Carrara, secondo le norme indicate

nel proclama del Commissario.
5. II Diritto di Torino ppi pubblica la seguente rettificazione: Abbia-

mo anmmziato pochi giorni sono che 1'uccisore delFuffiziale comandunte
della colonna toscana a Massa era stato arrestato, e in seguito a consi-

elio di guerra fucilato sulla
piazza di Carrara. Ora riceyiamo una lettera

dell'onoreyole capo del Municipio di Carrara che scriye: essere stato in

Massa e non in Carrara leggermcnte lerito un ufficiale toscano, rna non

cpnoscersene pur anche 1'autore, e quindi non esseryi stata nessuiia fu~

cilazione in Carrara ne in Massa, non solo per questo titolo, ma per nes-

sun altro ancora .

GUERRA IN ITALIA. 1. Partenza da Parigi deirimperatoreNapoleone 2. Suo
proclama alle truppe 5. Proclama del Principe Napoleone 4. Fatti

d' arme.

1. L' Imperatore Napoleone III, secondo che gia accennammo nel pas-
sato quadernp, prima di partire di Parigi pel campo in Italia, con lettcre

patenti pubblicate nel Moniteur dei 10 Maggio, conferi all' Imperatrice il

titolo di Reggente, le cui funzioni essa esercitera durante 1'assenza dcl-

I'lniperator*, conformemente alle istruzioni ed agli ordini lasciati e tras-

critti nel libro di Stato; essendo intenzione dell'Imperatore che mai in

nessun caso non ppssa 1' Imperatrice allontanarsi dal loro tenore . Con
altre lettere patenli ,

1' Imperatore decide che I'lmperatrice reggente

prenda sopra tutte le sue deliberazioni 1'ayviso del Principe Girolamo,
il quale presiedera il consiglio priyato e il consiglio di Stato nell'as-

senza dell' Imperatrice .

11 giornp undid 1'Imperatore mosse da Parigi perporsi a capo dell'eser-

cito d' Italia, accompagnato, nel momento della partenza c in tutto il corso

del yiaggio, da grida entusiastichc e da grandi applausi pppplari.
II do-

dici fu a Genoya doye 1'accoglicnza fu solenne e cordialissiraa, si che

1'Imperatore stesso ne fu merayigliato e commosso.
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2. Prima di partire per Alessandria 1'Imperatore pubblico 11 seguente or-

dine del giornp.
Soldati. lo yengo ad essere yostro duce percondurvi

alia pa^na. Noi andiamo a secondare lalotta di un popolq che rivendica la

sua indipendenza, e sottrarlo
aH'oppressipne

straniera. E una causa san-

ta, la quale ha la simpatia del mpnao incivilito. Non ho d'uppo di stimo-

lare il vostro ardore; ogni marcia vi ricordera una yittoria. Nella Via

Sacra dell'antica Roma iscrizioni numerose sul marmo raramentayano al

popolo le sue alte geste ;
allo stesso modo oggi passando per Mondovi,

Marengo, Lodi, Castiglione, Arcole, Riyoli, yoi camminerete per un'altra

Via Sacra, in mezzo a quelle gloriose ricordanze. Conseryate quella di-

sciplina seyera che e 1'onore dell' esercito. Qui ,
non lo dimenticate

,
non

sono yostri nemici se non coloro che si battono contro di yoi. Nella batta-

glia state compatti, e non abbandonate le yostre file per correre innanzi.

DifFidate di uno slancio troppo grande: e la sola cosa che io terno. Le
nuoye armi di precisione non sono pericolose che da lontano

;
esse non

impediranuo che la baionetta sia, come altre yolte, 1'arme terribile della

fanteria francese. Soldati. Facciamo tutti il nostro doyere, e
riponiamo

la

nostra contidenza inDio. La
patria aspetta molto da yoi. Gia dan'un'estre-

mita della Francia all'altra risuonano queste parole d'augurio : la nuoya
armata d'ltalia, sara degna della sua

sprella primogenita .

3. II Principe Napoleone Girolamo die anche egli al suo corpp d'esercito

il seguente ordine del giorno. Soldati del V corpo dell'esercito d'ltalia.

L' Imperatore mi chiama
all'pnore

di comandaryi. Molti fra yoi sono miei

antichi compagni d'Alma e di Irikermann. Come in Crimea, come in Africa,

yoi sarete degni della ypstra ^Ipriosa riputazione. Disciplina, corag^io
e

perseyeranza, ecco le yirtu militari che yoi mostrerete di nuoyo all Eu-

ropa, attenta ai
^randi ayyenimenti che si preparano. II paese che fu la

culla della ciyilta antica e del risorgimento moderno, yi doyra la sua li-

berta
;
yoi andate a

liberarlp per sempre da' suoi dominatori, da quegli
eterni nemici della Francia, il cui nonie si confonde nella nostra storia

col ricordo di tutte le npstre lotte e di tutte le nostre yittorie. L' acco-

glienza che i
popoli italiani fanno ai loro liberator! attesta la giustizia

della causa di cui 1'Imperatore ha preso la difesa .

4. Appena seeso Napoleone III in Italia e giunto in Alessandria, si os-

seryo che il moyimento d! ritirata degli Austriaci, cominciato da qualche
giorno, ando seguendo, finche si ritirarono anche da Vercelli

;
che il pri-

mo loro ritiro da quella citta, anmmziatp nell' ultimo quaderno, non era

statp
che apparente. I gallosardi, il giorno venti Maggio, ebbero poi

cogli austriaci uno scontro presso Casteggio e Montebello *
. II qual fatto

4 -Diamo qui in nota i bollettini sardi relatiri a qnesti fatti d'armc. leri 20 alle ore H,
qnindicimila Austriaci assalirono Casteggio e Montebello occupati dalla cavalleria sarda. Bara-

guay d'Hilliers fcce aranzarc la drvisiona Forey. Dopo un accanito combattimento di 6 ore
gli

Austriaci furouo ricacciati indietro. Montebello fu rioccupato dagli alleati cbre fecero 200 pri-

gionieri, tra cui un colon nello. La dirisione Forey si comporto mirabilmente. La cavalleria sar-

da, comandata dal colonnello Sonnaz, mantenendo la sua antica reputazione, fece proya dell*

piu rara energia. Gli alleati ebbero 500 tra morti e feriti. II colonnello Morelli, comandanta

&<;? Cavalleggeri Monferrato, fu ferito mortalmente. II generale Beuret, e i comandanti Dnchet

La Cretelle, morti. I colonnelli Griot, Les Barre, De Bellefonds Dumesnil e il coinandante
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d' armi pero fu assai rjoca cosa a
petto

di quello di cui la yazzetta di Ge-
nova del 24 Maggio ci reco la notizia in questi termini Si annunzia che
un attacco segui ieri su tutta la linea. Si sentiva per ogni dove il rom-
bo delcannone.Sono impegnati in quest'azipne 80 mila francesi e SOmila
italiani. Non si hanno ancora i particolari. E noto solo che il generate Ga-
ribaldi, passando per Sesto Calende, era gia penetrato in Lombardia.
Vero e che niun altro giornale anche del giorno seguente (di quelli da noi

veduti
)
fece yerun cenno di tale battaglia.

Ferrusol, feriti. II generate Foroy si distinse in singolar guisa. I ncmici hanno soffcrto notabi-

lissirae perdite, c sin da ieri erano in piena ritirata.

II eolonnello de Sonnaz copriva da parecchi giorni la destra dcgli allcati fino a Casteg-

gio. Ieri 20 a ore -H due forti colonne di ncmici assalirono i nostri cavalleggeri, die dopo
ostinata resistcnza ripiegarono su Fossagazzo, ove trovavasi qualche corpo di fanteria francese.

I nostri cavalleggcri, sei volte tornando alia carica, ritardarono 1'avanzarsi del nemico. Partfr

della divisione Forey entro allora in linea e combattendo alia baionetta sostennc le impetuose
caricbe della nostra cavalleria, al grido di Viva I' Imperatore, Vica il Re. Si prose Genestrel-

lo e Montebello, dove i ncmici si erano trinccrati nelle case e nel cimitero. II combattimentc-

duro sei ore. I nostri inseguirono fino a Casteggio i vinti, che lasciarono gran numero di mor-

ti sul tcrreno e 200 prigionieri, fra cui \ iO feriti. Si crede che la loro pcrdila non sia infe-

riore a 2000 uomini. Notizie date da Vogbcra alle ore \\ affermano che il ncmico si ritirava

in piena rotta verso Stradella. Molti carri pieni di
feriti, morti e truppe passarono questa

mattina il ponte della Stella, movcndo in ritirata. Intanto all'estrema sinistra del nostro eser-

cito, 51 generate Cialdini con abile manovra e molto ardire forzava il passaggio della Sosia pres-

so Vercelli. Mise in fuga i nemici che lasciarono in nostre mani uffiziali e soldati prigionieri^

armi, carri e cavalli. Sonosi distinti in questo fatto d'armi il -10. di fantoria c la cavalleria .

AHri particolari ci sono rifcriti nci bollettini seguenti. II Gen. Cialdini, volendo impadro-

nirsi del capo sinistro del ponte di Vercdli, rotto dagli Austrian, e proteggcre la costruzione

di altro ponte sulla Sesia, mosse
(il 20) due colonne che passando il fuune convorgessero sullo

stesso punto. Una spinse ad Alleana, dove passo la Sesia. Assalita da un forte numero di ne-

mici imboscati sostenne un vivo combattimento verso Villata, e fatto impeto li mise in retta

e si stabili a Borgo Vercelli con poca nostra perdita. L'altra colonna guado la Sesia ai Cap-

puccini Vecchi sorprendendo due compagnie nemiche, e vi si stabili. La perdita da parte no-

stra fu lieve, considerevole quella degli Austriaci che lasciarono nelle nostre mani prigionieri e

salmcrie. Si segnalarono in questo fatto d ;

armi, oltrc Pintrepido general*, i bcrsaglieri, due

.squadron! di cavalleggeri Alessandria, il reggimento Piemontc Reale, un battaglione del 48." .

leri (22) il nemico volendo impedire le ricognizioni verso la Sesia dirette pcrsonalmen-

te dal Re, si mostro in forze a Palestro e altrove. La sua artiglieria fu ovunque vinta e fatta

tacere dalla nostra. I/ isolotto in faccia a Terranova fu occupato dalle RR. Truppe. Pochi fu-

rono i morti e i feriti. Avvennc uno scontro oltre la Sesia dove il capitano Brunetta, di Nizza

Cavalleria, venne ucciso. II nemico si mostra forte a Mezzanine e Vaccarezza. All'osteria presso

Torricella fu fucilata un'intera famiglia. Nel fatto di Montebello rirnascro morti il eolonnello

Morelli, i tenenti Blanay, Scassi, Govone. Feriti, il capitano Piola, i tenenti Gbiglini, Salasco,

Milanesio, e il sottotenente Mayer. I Francesi hanno occupato Casteggio, ove si fortificano .

.1 Dal quartiere generate francese ci giungono, dice la GazzeltaPientonte$e
:

i seguenti dispac-

ci elettrici : Alessandria 20 Maggio. La divisione del gencrale Forey, che occupava la posizione di

Voghera sulla strada da Alessandria a Piacenza, e stata attaccata oggi dal nemico. II gcnerale Fo-

rey essendo stato avvcrtito a mezzogiorno c 4J2 che gli austriaci si erano impadroniti di Ca-

steggio e che avevano respinto da Montehello 1' avanguardia della cavalleria piemontese, si reca

in fretta verso quel punto coi pochi battaglioni che aveva in pronto. II resto della divisione se-

jjui il movimento. A Gcnestrello egli incontro il ncmico rbe si avanzava in due forti colonne
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II.

COSE STRANIERE.

LE POTENZE E LA GuERRA. 1. Nota austriaca 2. La Prussia 3. La Dieta

Germanica i. Congetture dei glornali sopra la neutralita prussiana
5. Russia e dimissione del Conte Buol 6. Inghilterra 7. Lettera cir-

colare del Walewski.

1. La comunc attenzionc in Italia e fuori e d'rvisa, presso chc ugual-

mente, fra le notizie della gucrra e quelle dclla neutralita della Germa-

nia, dell' Inghilterra e della Russia. Ma mcno ancor delle prime sono le

seconde capaci di soddisfarc alia legittima curiosita degl' interessati nella

questione : giacche le une e le altre non sono finora chc predisposizioni
e proemii. Si chenoi potremmo, quanto a questa parte, rimettere i nostri

lettori a quanto scrivcmmo nel passato quaderno, non essendosi di molto

mutata a questo riguardo la condizione generale delle cose. Tuttavia alcuni

fatti nuovi non mancano. Ed in prima e orapubblicata lanota cheil Conte
Buol ha, fin dal 28 Aprile, indirizzata atuttigli inviati ed incaricati d'affari

presso le Corti germaniche. Essae come segue: IlGoverno imperiale era

andato inteso colla real Corte di Prussia che venisse protratto di eccitarela

Confedcrazione g-ermanica a trattare del caso, preveduto dall'articolo 17

dell'Atto finale di Vienna, lino almomcntoincui fosse formalmente cspres-
sa la intenzione della Francia di prender parte ad una guerra fra 1'Austria

e la Sardegna. Quel momento e ora giunto, giacche 1'incaricato d'affari di

Francia, marchese di Bonneville, in seguito ad ordine datogli per mezzo

con cannoni. II fuoco <lei bersaglieri (tirailleurs] e ilcll'artiglicria incomincio immcdiatamcn-

tc. II nemico in sulle prime indietreggio in faccia all'impeto delle nostre truppe, ma essendo-

si subito accorto del Joro piccolo numero, e scorjjendo che la nostra sinistra eracoperta soltan-

to da un battaglione isolate, rivolse i suoi sforzi principal! da questa parte. Cio nondimcno fa

respinto, {jrazie alia fermezza della nostra fanteria, ed alle felici cariche della cavalleria piemon-
tcse. In quel momento giungeva la seconda brigata della divisione Forcy, mentre la prima,

guaclagnando terreno, s'impadroniva, non senza vivo contrasto, della posizione di Genestrellc,

e marciava su Montebello dove il nemico si era fortificato. S'impegno la lotta con accanimcn-

to: si combatte corpo a corpo per le vie del villaggio, che bisogno prendere cass per casa.

Gli Austriaci respinti da ogni lato tentarono di resistere ancora nel cimitero, ove si erano so-

lidamentc trincerati. Questa ultima posizione fu loro portata via alia baionetta, e dovettoro bat-

tere in ritirata. I nostri bcrsaglieri (tirailleurs} c i nostri cannoni che guarnivano la sommita,
li ricacciarono fino a Casteggio. II combattimento era durato sei ore : le perdite del nemico

hanno dovuto essere considerevoli giudicandone soprattutto dal numero dci morti chc hanno

lasciato per le vie di Montebello. Noi gli abbiamo fatto 200 prigionieri, fra cui I 40
fcriti, e

fra qucsti un colonnello e parccchi altri ufOziali. Sono ugualmente caduti in nostre mani dei

cassoni di artiglieria. Noi pure abbiamo fatte perdite rincrescevoli. ISel numero degli uccisi

dobbiamo segnalare il generale Beuret, colpito )nortalmentc mentre guidava la sua brigata

all'attacco di Montebello, ed il capo di battaglione Duehet .

Dispacci posteriori recano quanto segue. leri sera (25) il nemico spinse una ricognizione sen-

za resultato contro i nostri a Borgo Vercelli, che fecero prigioniero un uffiziale del rcggiraen-

Serie IV, vol. II. 40 28 Maggio 1859
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del telcgrafo, mi dichiaro, nel 26
cqrrente, che il sup Goyerno, nel pas-

saggio oltre al confine piemontese di truppe imperiali austriache, avreb-
be veduto im caso di guerra per lui stesso

;
e giacche la Francia non ha

nemmeno aspettato quest' ultimo avyenimento per ispingere le sue truppe
in Sardegna. Intanto sono qni giunte anche la

risposta evasiya da Tori-

no, e contemporaueamente le notizie di una riyoluzione militare in Fi-

renze, e di sollevazione a Massa e Carrara
; quindi le nostre truppe ri-

cevettero
1'prdine

di entrare in Piemonte. In cosi fatte circostanze, non

possiamo piii a lungo indugiare di esprimerci aFrancoforte, ed ordiniamo
al conte Rechberg didare, in una sessione straordinaria, da determinarsi,
oye sia possibile, per lunedi

,
aH'Assemblea federale la dichiarazione,

della
cjiiale ho 1'onore d' inviaryi copia. Vi ricerco di portarla tosto a co-

gnizione del Goyerno, presso il quale ci rappresentate, esprimendo la

nostra speranza che questa nostra espressione avra a conseguenza la de-

cisione della mobilitazione dell'esercito federale, e che il rispettivo in-

yiato presso 1' Assemblea federale yerra istruito di cooperare a quella
decisione .

E poi da sapere che 1'articolo 47 deir atto finale di Vienna, citato in

questa nota, e il seguente: Artie. 47. Nei casiin cui unq Stato della Con-
iederazione yenga minacciato ed assalito nei

suqi possedimenti posti fuo-

ri della Confederazione, sorgeper la Confederazione 1'obbligo deiprovye-
dimenti comuni di difesa, o di prcnder parte e dar aiuto solo in quanto
essa, dopo precedente discussipne, riconosca, a maggioranza di yoti in

assemblea ristretta, esistere pericqlo pel territorio federale .

2. Ayendo poi il Goyerno
prussianq

chiesto alia Camera alcuni sussidii

di danaro per armamenti
,

la commissione fece alia Camera un rappor-
to, del quale pubblichiamo il brano seguente come piii rileyante.

to GrueLer. II gen. Garibaldi passo felicementc il Ticino e fec yari prigionieri. L'lmperatore

d'Francesi sta per partir* alia yolta di ^7

oghera, ovc stabilira il suo Quartier Gencrale. Tutta

la Guardia Tuipcrialc deve seguirlo. Questo movimento e stato ritarclato, perchc aspettayasi la

cayalleria della Guardia, dlla quale sono ora giunte le teste di colonna .

Dal lato
dt'gli austriaci nbbiamo del fatto di armi di Mbntebello il seguente dispaccio,

pubblicato nella Gaxzttta di Venexia dci 23 Maggio. II Ministero dell'interno all' I. R.

Presidenza della Luogotenenza in Venexia. Vienna S$ Maggio. II tenente maresciallo conte

Stadion, incaricato il 20 di cseguire uua ricognizione a qualunque costo per eruire la forza, a

la posizione dell'ala destra neniica, avanzo yerso Teglio e Montebello. Incontratosi con superio-

ri furze neraich* franccsi, sostenne un caldo combattimento, e dopo aver costretto 1'Jnimico a

spiegare le sue forze, si volse, ceme gli era stato ingiunto, per la testa del pontedi Vacarazza die-

il Po. Sul combattimento presso Montebello si attende ancora dettagliato rapporto.

Un dispaccio poi di Vienna del 23 Maggio reca che * Sul mezzogiorno del 21 corrente
,

intrapresc il nemico una dimostrazione contro 1'ala destra dell
7
!. 11. armata, attaccando presso

Yercelli, con 12,000 in 15,000 uomini
,

la mezza brigata <lel colonnello Ceschi, consitente

in 3000 uomini. Quest' ultimo, combattendo
,

si ripicgo sopra Orfengo. Due brigate del VII

corpo, sostenute dal grosso del corpo stesso, yeunero dirette allora sul fianco destro dell'ini-

mico, per respingorlo dalla Sesia
;

in seguito a cue, esso, senza impegnarsi in nlteriore com-

battimento, si ritiro sulla destra sponda. Come risulta dalla forzata ricogniziono operata so-

pra Montebello, si apposta il nemico, col ncrbo delle sue forze, fra Alessandria e Voghara

da nostra parte, raggaardeyoli forze stanno guardando il defiU di Stradella. i
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II Goyerno dichiara che, anche dopo scoppiata la guerra, esso non

segue indirizzo diyerso da .quello, che in se comprenda il inantenersi

fermamente nella ppsizione, che traora ha occupato, in modo pero che

corrisponda al cangiamento delle circostanze. Esso yuole, come media-
tore armato, essere operoso per ristahilire la pace. Domanda che gli

yenga conceduto quanto ha chiesto, soltanto per oggetti militari, e spie-

ga il doppio assunto che, nella situazione presente del mondo, dee pretig-

gersi la Prussia, dicendo : che, in primo luogo ed ayanti a tutto, dee
ayersi cura di proteggere e di rendere sicura la Germania

;
e che, in

secondo luogo, dee yegliarsi perche sieno guarentiti gl'interessi nazio-

nali, doyendosi aunoyerare Ira quei nazionali interessi, in particolare,
anche il mantenimento dell' equihbrio europeo. La Commissione, da tali

dichiarazioni come stanno, ed unite alia politica seguita fmora dal Go-
yerno dello Stato, ricava la convinzione che la guerra, che pra fa 1' Au-
stria colla Sardegna e colla Francia per conseryare la propria potenza e

la propria politica in Italia, in se e per se, ed anche in connessione colla

difiidenza appoggiata a talun indizio sulle mire della Francia, per ora

non offra, nel modo di yedere del Goyerno, motiyo di porsi colfe armi

allato all' Austria contro la Francia, alienando le due grandi Potenze.

Ball' altro lato
,

la Gommissione
,

dalle dichiarazioni del Goyer-

no, ritrae eziandio la fiducia ch' esso, nel st)ddisfare al duplice assunto

che si e prefisso, non disconoscera i pericoli per la sicurezza e 1' inte-

grita delta Germania e della Prussia
, congiunti al modo di procedere

aeH'Imperatore dei Francesi, aggrayato dal molto espressiyo linguag-

gio dell' imperiale suo proclama. fe assai facile congetturare che il si-

stema che domina in Francia
,
la spinga ad ingrandire la propria po-

tenza all' esterno, e che la guerra in Italia non sia se non il
prepara-

tiyp per 1'eseciizione di ulteriori disegni, che direttamente
feriscanp

gl'interessi
della Germania e della Prussia. In questo riguardo, si parlo

specialmente da alcuni nella Gommissione della natura della presente

guerra, come di una guerra fatta da prima dalla Francia e dalla riyolu-

zione italiana contro 1 Austria, ma che possa condurre pero troppo facil-

mente ad attaccar altri.E yenne espresso timore che, afronte di tal guer-

ra, alia quale si dee
oppprsi non gia mediante la politica di Gabinetto,

ma ricorrendo all'aiuto di mezzi
mprali, yenga data troppa importanza

alia politica pacitica
ed alia

mediazipne. La Commissione crede di non
doyer partecipare a questo ultimo timore. Essa, dalle dichiarazioni del

Goyerno del Re, dai recenti suoi proyyedimenti, e specialmente dal gi&
ordinato apparecchio alia marcia degli altri sei corpi di esercito

,
e

dall' ampliamento delle militari
precauzipni, predisppsto dai presenti pro-

getti di legge, crede di ritrarre la conyinzione che il Goyerno del Re e

pienamente conscio della grandezza del pericolo, e che, se anche eyita

ogni proyocazione alia guerra, finche questa non sia comandata, pure
nel giusto momento, risolyera intrepidamente di dar di piglio alle armi

per la sicurezza e per 1'
pnore della Germania, e sara al tempo stesso in

grado di operare, perche anche le forze militari della Germania yengaiio

spinte, per gli interessi comuni, contro il nemico.

In quest' ultimo riguardp,
fu riconosciuto nella Commissione come

sintqmo
consolante dei rinyigoriti sentimenti comuni, la entusiastica di-

sposizione del resto della Germania, e specialmente della Germania me-
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ridionale, e si deplore soltaiito che
quell' entusiasmo sia riyolto, non solo

contro T esterno nemico, ma eziandio con un accecamento difficilmente

spiegabile contro la Prussia. Dee sperarsi che i proyyedimenti interni del

Governo prussiano ed il maggiore svol^imento delle forze della Prus-

sia, cercato nelle presenti proposte, destino anche nell'Alemagna meri-
dionale il sentimento della sicurezza all' esterno, e contemporaneaniente
quello della necessita della intima unione colla Potenza germanica piii

ibrte, a fin di combattere 1' esterno nemico, e che yenganp rettiticate le

idee erronee, sorte per eftetto del concitamento degli animi .

Uguale fu il linguaggio che, nella line della sessione, tenne nella stessa

camera il Principe reggente, il quale, dopo parlatp delle quistioni interne,
disse cosi : La guerra, che gli sforzi perseyeranti e leali del mio goyerno
hanno tentato inyano di preyenire, e scoppiata in Italia. La grayita di tale

stato csigeya che si preparasse 1'esercito armato. Questa preparazipne di

guerra si e dpyuta estcndere anche alia marina, pel cuiulteriore sviluppo

ayetc conccssi mezzi necessari. La unanimita con die ayete yotato le gran-
di somme necessarie nel caso che si mohilizzi tutto 1'esercito e un nuoyo
pegno del

patriottico
sentimento del paese. Gradite i sinceri miei rin-

graziamenti: la nazione non e rimasta inferiore alia yostra sollecitudine.

Tutte le riserye e gli artiglieri della Landwher hanno raggiunto con

gioia la loro bandiera. II contegno e lo spirito dell'esercilo mi
d.^nno

fer-

ma fiducia che, qualunque sia il futuro eyento, esso non restera inferio-

re alle grandi imprese, alia gloria dei padri nostri.

Signpri, la Prussia e risoluta di tutelare le basi dello stato legale di

Europa. E suo diritto e doyeredifendere e protcggere la sicurezza e gli in-

teressi nazipnali
di Germania : ella non si lascera uscir di mano la tutela

de'suoi beni. La Prussia conta che tutti i suoi confederati tedeschi si uni-

ranno forti a lei per compiere quest'opera c che colla loto fiducia corri-

sponderanno a questa sollecitudine di difendere la patria comune.

3. In questo brano didiscorso il Principe reggente disse che la Prussia

non si lascera uscire di mano la tutela dei suoi Deni . Le quali parole al-

ludono
(
secondo che spiegano i giornali )

alia proposta fatta nella Dieta

dal rappresentante dell Annoyer, di porre un esercito federale sul Reno.

Al quale proposito erasi detto sulle prime che la Prussia si era opposta
fortemente alia sola proposta di questo disegnp. Ora si pretende che la

Prussia non ahbia diiFicolta che tale proposta sia esaminata. Ed essa do-

yette essere discussa nella Dieta il 26 Maggip.
4. Se doyesse poi credersi a certi giornali e corrispondenti tedeschi,

sarebbe certa la cooperazione tra poco della Prussia coirAustria. Cosi

\0st Deutsche Post dei 17 Maggip ha una corrispondenza di Berlino, la quale
dice cosi: Dalle iinali discussioni della nostra Dieta avrete veduto come
la Prussia conosca chiaramente la politica ,

che deve seguire. Tutto di-

pendera dal successo che avranno le armi austriachc in Italia. Se
VAustria abbandonar doyesse un solo palmo di terra de' suoi posse-
dimenti in Italia, ad essa guarentiti dai trattati, anche la Prussia e la

Germania interporranno il loro veto. Se anche non eprecisamente segnata
la linea, che la Prussia e risoluta di seguire in quantq al dar soccorso al-

I'Austria
; posso pero diryi con ogni precisipne che il punto, al quale il

Principe reggente, nel sup discorso di chiudimento della Dieta, diede

tanta importaiiza, yale a dire lo stato legale fondato nei trattati e 1'cqui-

i'
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iibrio dell' Europa ,
e un punto che oltrepassa molto gli obblighi ,

im-

post! dalla Costituzione della Confederazione ad uno Stato germanico,
d'intervenire per la Confederazione della Germania. Ella e cosa del tutto

risoluta che il Principe reggente spinge la propria politica ben oltre tale

confine, e che 1'Austria puo aspettarsi da noi le maggiori cose possibili.
E nella Presse di Vienna del 17 si dice : Le notizie, che abbiamo

oggi ricevute da Berlino, ci autorizzano ad attenderci che la Prussia

prendera quanto prima alia Dieta federale 1' iniziativa, e che la Germa-
nia manifestera la sua forza nazionale in modo degno della sua poten-
za. Due eserciti di osseryazione yerranno collocati ai coniini tede-

schi d'Oriente ed Occidente. Ognuno di essi sara forte di 200,000 uo-

mini. II primo sara sotto il comando superiore dell'Austria, il secondo
della Prussia. La Prussia si riserya dunque la posizione al Reno, e cio e

moltp importante per piii riguardi. Ci manca ancora ogni particolare di

tale interessante notizia ,
e siamo inclinati a considerarla come il risulta-

mento delle
pratiche,

ch'ebbero luogo negli ultimi giorni
fra Vienna e

Berlino, e della missione del generate prussiano, Wilhsen, a Vienna.

5. Quanto alia Russia non si puo ne^are che la sua alienazione dal-

1'Austria non sia ora, se non in se medesima
,
ahneno nelle assicurazioni

di molti giornali assai diminuita. II che si attribuisce alia licenza data
aj

Conte Buol, al quale il giorno 17 di Maggio fu surrogate , nel carico di

Ministro degli affari esterni
,

il Conte Rechberg Rothenlowen, inyiato e

presidente alia Confederazione Germanica. Ma che questo mutamento del

Ministro sia stato fatto per abbonire la Russia, e che questa fosse yera-

mente cosi offesa del Buol, che esiggesse come condizione previa di ogni
accomodamento il suo congedo, e molto piu che il congedo dato al Buol

debba essere yeramente il primo passo di un rayyicinamento cordiale,
tutto cio non e finora che congettura di giornalisti.

L' Austria poi non ayrebbe molto perduto nel cambio, se e yero quello
che del nuovo Ministro dicono molti giornali : esser lui ultracattolico,

ultraustriaco , ultraconservatore e non sappiamo quanti altri ultra.

Certo e che il Dayly News dice dal canto suo che la sua nomina annun-
zia per parte dell

Imperatore
d' Austria una risoluzione inflessibile

,
una

lotta accanita ed implacabile .

Anche la Prussia muto il suo Presidente de'Ministri, narrandoci un di-

spaccio telegrafico, che egli lascio il ministero per prendere un comando
nell'esercito. Ma ne del suo successore, ne del motiyo del cambiamento
siamo finora informati dai giornali.

6. L' Inghilterra segue ad armarsi grandemente per terra e per mare
in tutta 1' estensione dei suoi possedimenti e delle sue colonie. La sua

neutralita poi pare molto simile a quella qui sopra spiegata della Prussia.

Del resto e probabile che quando sara aperto il Parlamento (il che sara

il sette di Giugno) ,
col rassodarsi o col inutarsi che allora fara il Ministero

Derby, sara anche resa piu chiara la politica che I'lnghilterra intende se-

guire" nella lotta presente.
7. Diamo

qui, secondo che promettemmo nel passato quaderno, la lettera

circolare che il ConteWalewski,Ministro degli afiari esterni inFrancia, man-
do a tutte le legazioni francesi. Quella del Conte Buol fu da noi pubblicata
nel quadernq passato. La comunicazione, dice il Walewski, che fu fatta,

per ordine di S. M. I., al Senato, ed al Corpo legislative mi dispensa di
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riparlare degli ayyenimenti
,

di cui 1'opinion pubblica si era preoccupata
da alcune settimane ,

e che furono oggetto de' miei ultimi dispacci. La
gravita delle condizioni e diyenuta estrema, e lo scioglimento die si an-
minzia ,

non sarebbe sgraziatamente quello ,
che leali e perseveranti

sforzi si erano applicati a preparare. In congiunture tanto grayi, e un

gran sollieyo pet Governo dell' Imperatore ,
di poter sottoporre, senza

timore, al giudizio dell'Eurppa laquestione del sapere a qua! Potenza in-

comba la risponsabilita degli avveninienti. Che la condizione dell
1

Italia

fosse anormale
;

che- il malessere e la sorda agitazione, che ne risulta-

yauo, costituissero per tutti un pericolo ;
che la ragione consigliasse di

scongiiirare, con ima sana previaenza, una erisi inevitabile; ecco quanto
ringhilterra, la Prussia e la Russia pensarono in

pari tempo che la Fran-
cia. L'unaniinita delle apprensipni cagiono tosto la conformita dei senti-

menti-e delle pratiche. La missione del conte Gowlev a Vienna, la pro-
posizione.d'un Congresso ,

yenuta da Pietroburgo , V appoggio prestato
(lalla Prussia a

questi tentativi d'accomodamento
,

la sollecitudine della

Francia ad aderire alle combinazioni che si succedettero (ino all' ultima

ora
;

tutti questi atti
,

in una parola ,
furono ispirati da uno stesso mo-

yente, dal yiyo e sincero desiderio di consplidare la pace, non chiuden-

dp piu gli occhi sopra una difficolta, che minacciaya tanto eyidentemente
di turbarla. In questo stato della -questione il Governo dell'Imperatore eb-
be la sua parte d'imziativa e d'azione; ma questa parle, mi preme di farlo

bene intendere, si e sempre confusa in un' opera cpllettiya. La Francia
oil'erse semplicemente il suo soccorso, in qualita di.grande Potenza eu-

ropea, per regolare ,
con uno

spirito d'accordp e di fiducia negli altri

Gabinetti, una questione ch' eccitaya le sue simpatie ,
io npn lo dissi-

miilo, ma in cui essa non iscorgeya ancora ne dpyeri particolari da adem-

piere, ne interessi urgenti da difendere. Nel
gipriio ,

in cui il Gabinetto

di Vienna ayeya promesso., mediante dichiarazioni solenni
,

di non co-

ininciare le ostilita, egli stesso pareya che ayesse presentita Tattitudine,
che imporrebbe infaliibilmente al Governo dell'Iiuperatore qualunque ag~
gressione diretta contro il Piemonte.

Simile assicurazione
,
dando tempo alia mediazione delle Potenze

permetteva
di sperare la prossima conyocazione del Congresso. In fatti

ringhilterra ayeya determinate, coll'assensp della Francia, della, Prussia

e della Russia, le ultime condizioni della riunioue di quell' assemblea ,

oye il posto, the la giustizia e la ragione assegnayano ^agli Stali.italiani,

era loro conceduto. La Sardegna, dal canto suo, aderiya al principio del

disarmo simultaneo e preliminare di tutte le Potenze
,
che da qualche

tempo avevano aumentato il loro. effettiyo militare. A questi presagi di

pace ,
il Gabinetto di Vienna oppone tutt'.ad un tratto un atto che,, per

qualiticarlo come dey' essere, equiyaleya ad una dichiarazione .di guer-
ra. Per tal modo 1'Austria distrugge isplatamente,

e con proposito deli-

berate
,

il
laypro seguito con tanta pazieiiza 'dall! InghiHerra ,

secondato

con tanta lealta dalla Russia e dalla Prussia, ageyolato con taula mode-
razione dalla Francia. Non solo essa cbiude alia Sardegna la porta del

Congresso, .ma essa le iutima ,
sotto pena di yederyisi costringere dalla

forza. ,
di porre giu le armi senza condizione alcuna e nel termine di tre

giorni. Un formidabile apparalo di guerra si spiega in pari tempo sulle
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rive del Ticino
;
ed in mezzo ad un esercito in marcia

,
il Gencrale su-

prcmo austriaco aspetta la risposta del Gabinetto di Torino.

a Voi conoscete 1'impressione, cagionataaLondra, aBerlino ed a Pietro-

l)urgo dalla risoluzione lanto inopportuna e tanto fatale del Gabinetto di

Vienna. La sorpresa e il dispiacere delle tre Potenze si manifestarono in

una protesta, di cui 1'opinione pubblica si rese oggi 1'eco in tutte le parti

d'Europa. Se 1'Inghiltcrra, la Prussia e la Russia, coll'atto che si aifrettaro-

110 a compiere, potcrono sciogliere pienamente la loro risponsabilita morale

e soddisfare alle esigenze della loro dignita olfesa, il Goyerno dell'Impera-

tore, mossp del resto da considerazioni analoghe, dpvcva spiegare mag-
giormentc il suo

atte^giamennto,
e gli erano imposti altri obblighi. Nulla

modifica la solidarieta, che si era stabilita da principio fra noi e le Po-
tenze mediatrici

;
la questione, in fondo

,
rimane la stessa

;
ma noi ab-

hiam fiducia nelle disposizioni, di cui queste Potenze ci porsero splendi-
de testimonianze, e percio non dubitiamo ch' esse s'ingannino sojjra il si-

gnificato della politica, che antiche tradizioni e imperiose necessita di po-
sizione geograhca c'indicano tanto naturalmente.

La Francia, da mezzo secolo a noi, non pretese mai di esercitare in

Italia im' influenza interessata, e non e essa certamente quella che si puo
accusare d'ayer tentato di risvegliare la memoria di lotte antiche e di

riyalita storiche. Tutto quello ch' essa ha domaudato finora, e i trattati

concordano co' suoi yoti, era clie gli Stati della penisola yiyessero della

lor yita propria ,
e nelle loro faccende interne

,
come ne' loro rapporti

coll' estero, non ayessero a consultare altri che se stessi. lo non so se

in tal riguardo si pensi a Londra, a Berlino ed a Pietroburgo in altro mo-
do che a Parigi ; comunque sia, le circostanze fece^o apparire 1'Austria,
yerso le yarie Potenze d'ltalia, come in nna condizione considerata unani-

memente preponderante. La sola Sardegna sfuggi sinora ad un' azione ,

che, per coni'essione generale, ha alterato in una parte importante d'Eu-

ropa il sistema d'equilibrio, che si avcva yoluto stabiliryi. In ogni altro

luogo, tal fatto era molto ^raye ;
ma

, qiiali che
fosserp

i nostri intimi

sentimenti, poteya bastarci
,

colle opinioni che riconosciamo negli altri

Gabinetti, di additar loro il male da cprreggere.
Tale riserbo, signore ,

trattandosi della Sardegna , diyerreJDbe
una

dimenticanza de' nostri interessi piu essenziali. La configurazion^- del

suolo, non copre, da questa parte ,
una delle frontiere della Francia : i

passaggi delle Alpi non sono nelle nostre mani
,
ed a noi impprta*al piu

alto grado che la chiaye ne rimanga a Torino. Considerazioni francesi
,

ma considerazioni eziandio europee, fmche il rispetto dei diritti e de-

gl' interessi legittimi delle Potenze continueranno a seryire di norma ai

loro rapporti reciproci ; queste considerazioni, dico, non permettono al

Goyerno dell' Imperatore di esitare sulla condotta, ch' esso ha a tenere,
auando uno Stato tanto considereyole come 1'Austria assume yerso il

Piemonte il tuono della minaccia e si prepara direttamente a dettargli la

legge. Questo pbbligo acquista una grayita nuoya dal rifiuto dell'Austria

di discutere prima di agire. Noi non yogliamo, ad alcun prezzo, troyarci

in faccia ad un fatto compiuto,e queslo fatto il Goyerno aell'Imperatore e

risoluto ad impedire. Non e dunque un atteggiamento offensiyo
,
ma un

proyyedimento di difesa
,
che noi prendiamo in questo momento. Alia
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Sardegna ci uniscono antiche memorie, la comunanza dellc origini, c un
recente parentado delle

famiglie Spvrane. Queste sono serie ragioni di

simpatia ,
c che noi apprezziamo in tutto il loro valprc ,

ma
, che forse

npn basterebbcro a dccidcrci. Quello che ci segna sicuramente la nostra

via, c 1'intercssc permanente ed ereditario della Francia
;
c

I'impossihi-
lita assoluta pel Governo dell'Imperatore di ammettere che un colpo vio-
lento stabilised

appie
dellc Alpi, contro i voti d'una nazionc arnica e la

volonta del suo boyrano, una condizione di cose, che abbandonercbbe
tutta Tltalia ad un influsso straniero. S. M. imperiale , strettamente ie-

dele alle parole che pronuncio, allorcniando il popolo francese lo richia-

mo al trono del capo della sua dinastia
,
non e animato da alcun' amhi-

zione personale, oa alcun desiderio di conquista. II tempo non e lonta-

no, in cui 1'Imperatore ha provato, in una crisi europca ,
che la modc-

razipne era I'anima della sua politica. Talc moderazione
,

a cmest' ora ,

presiede colla stessa
fprza

ai suoi disegni, e, pur tutelando gr intcressi

che la Provvidenza gli ha affidato, S. M. non pensa, potete darne intor-

no a voi I'assicurazione piu positiva ,
a separarc le sue intenzioni da

quelle de' supi alleati. Lungi da cio, il suo Governo, rifercndosi a cio
,

che contraddistinse le trattative delle settimane precedent!, mitre la fer-

ma speranza che il Governo di S. M. britannica continuera a persevcrare
in un contegno che

, unendp con un vincolo morale la
politica

dei due

paesi, permetta ai Gabinetli di Parigi e di Londra di spicgarsi senza ri-

serbo, e di combinare, secondo le contingenze ,
un accordo destinato a

preservare il Continente dagli effetti della lotta , che puo sorgere ad una
delle sue estremitci. La Russia

,
ne abbiamo la profonda convinzione

,

sara sempre pronta a indirizzare i suoi sforzi verso lo stesso scopo.
Quanto alia Prussia, lo spirito imparziale e

conciliativp ad un tempo, di

cui essa fece pruova lin daH'origine della crisi, e tin sicuro mallevadpre
dellc sue disposizioni a non trascurar nulla per circoscriverne lo scoppio.
Noi desideriamo in modo aflatto particplare

che le altre Potenze, le auali

compongono la Confederazione germanica, non si lascino forviarc aalle

memorie di un' epoca diilerente. La Francia non puo yedere se non con
rammarico 1'agitazione ,

che si e impossessata d'alcuni Stall della Ger-
mania. Essa non comprcnde che quel paese, ordinariamente tanto pacato
c imbevuto patriotticamentc del sentimento della sua

fprza, possa crede-

re minacciata la sua sicurezza da avvenimenti ,
il cui teatro dee rima-

nere lontano dal suo territorio. II Governo dell' Imperatore vuol credere

pertanto che gli statisti della Gennania riconosceranno ben presto che

dipende in gran parte da essi medesimi di contribuir a limitarc 1' e-

stensione e la durata d'una guerra, cui la Francia, se 1'e d'uopo sostc-

nerla, avra almeno la coscienza di non aver provocata.
V invito, signore ,

ad
ispirarvi

alle considerazioni svolte in nuesto

dispaccio nel vpstro piu prossimo abboccamentp col
si^.

. . .
,
ed a la-

sciargliene copia. In faccia alia schiettczza di linguaggip ,
che vi tengo

3ui
per ordine dell' Imperatore, e che implica, nel pensicro di S. M., il

esiderio di offrire agli altri Gabinetti tutte le guarcutigie possibili per
indurli ad un vero apprezzamento della situazione , e rassicurarli

, per
quanto li

cpnccrne, sulle sue conscguenzc, mi e difficile supporre che il

Governo di .... non accolga le nostre spiegazioni con una fiducia

le a quella, che me le ha dettate.
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FRANCIA. 1. Assicurazioni allaGermania 2. Statua ad Humboldt 3. Tu-
multi a Tarbes 4. Esercito di Parigi 5. Circolare del nuovp Mini-

stro degli affari intern! 6. Sottoscrizione del prestito di 500 milioni

7. II Conte di Chambord 8. L' Univers e la Patrie.

1. La Francia non cessa dal dare ogniisorta di assicurazioni alia Germa-
nia sopra le sue intenzioni pacitiche. Gia diccmmo ncl passato quaderno
come essendo sorto, a proppsito del comando dell' esercito di osservazio-

ne a Nancy, dato al Maresciallo Pelissier ,
alcuni dubbii nei popoli tede-

schi, il Moniteur si fosse affrettato di dicbiarare die il Governo francese

non aveya punto alcun esercito sul Reno : die il campo di Chalons non
dovea

quest'
anno essere piii numeroso di truppe die 1'anno passato ;

die

i presiaii dell'Est non erano stati aunientati di un solo reggimento; e

inline che se 1'Impercttore ha creduto dover dare all' illustre Marescial-

lo il titolo di comandante un esercito di osservazione, cio era solo per in-

dicare, che se le frontiere francesi erano minacciate, tutti i presiaii del-

l'Est avrebbero formato un esercito sotto il comando del Maresciallo .

L' Independance beige pero ricevette da Parigi la notizia che e de-

cisa ora la formazione dell esercito francese sul Reno
sqtto

il comando
del maresciallo Pelissier : 1' esercito sara di- quattro divisioni di fanti e

duedi cayalli .

2. Essendo poi morto il celebre scienziato Humboldt prussiano, il Mini-

stro Achille Fould propose tosto all'Imperatore, che confermo la proposta
con un suo decreto, di mnalzare nel palazzo di Versailles una statua all' il-

lustre defunto, la cui morte non e solo un duolo per la Germania, di cui

egli e una delle glorie, ma per la Francia ancora, alia quale egli profes-
sava grande simpatia ed affetto .

3. Per essere scoppiati a Tarbes, nel compartimento degli altiPirenei, al-

cuni tumulti, ilPrefetto pubblico laseguente proclamazione. Gravi disor-

dini scoppiarono nel mercatodi Tarbes. Alcuni uomini delle campagne,in-
gannati,traviati,eccitati da

malfattqri
e da scarcerati, si ribellarono con-

tro la
percezione

della tassa di stazione, legalmente imposta dalla muni-

cipalita della citta di Tarbes. La le^ge e I'autopita furono disconosciute.

A respingere le aggressioni e le yiolenze indirizzate contro la gendar-
meria, a reprimere il saccheggio, la forza pubblica si e trovata in neces-

sita di far uso delle armi. Deplorabili sciagure ne furono la consegiienza.
L' ordine, prontamente ripristmato, sara mantenuto

;
la giustizia avra il

suo corso, i
perturbatpri

saranno puniti. Scongiuro gli uomini dell'ordine,
i
ma^istrati, i podesta, di calmare 1'agitazione prodotta da quei deplo-

rabih avvenimenti, e d'illuminare le popolazioni delle campagne, per
consueto cosi tranquille ed oneste. Esse si premuniscano contro seduzioni

funeste e colpevoh' .

i. Essendosi poi sparsala yoce die 1'esercito di Parigi, per la partenza
di tante truppe, era di molto diminuito, 1'Independance llelqe ed altri gior-
nali

smentisconq questa yoce, facendo noto che anzi quell' esercito e ora

piii numeroso di prima.
5. II nuovo Ministro degli Affari interni, Duca di Padova, in una sua

lettera circolareaiPrefetti, dice, frale altre cose: Senza dissiniulamii le
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difficolta della raissione confidatarr.i
dall'Impcratore, io spero troTare nel

roio affetto senza risen' a alia dinastia imperiale e nel yost.ro concorso le

forze necessarie per compiere il mio doyere. II nome che porto e im sim-

bolo di fedelta: le
tradizjqoi

di mia famigliami segnanolavia da battere.

Voi avete senza dubbio misurato, come me, tutta 1' estensione dei doyeri
che c' impongono le circostanze. Noi sapremo conseryare nell' interno la

pubblica tranquillita. In prescnza dello stramero tutti i dissidii dei partiti

spariscorio:
tutti quelli che yogliono 1' ordine si serreranno intorno alia

dinastia imperiale: essa e la cbiaye della yolta
dell'edifizip

sociale .

6. II prestito francese di 500 milioni, secondo che apparisce dalla rela-

zione del Ministro delle fmanze, signor-Magne, fu
sottpscritto

in ppchi gior-
ni. Apertasi la sottoscrizionc il 7 di Maggio, essa fu compiuta il 15

;
e i

risultati sono come segue. Sottoscrisserp almeno 525 mila persone: il

capitale sottoscritto e superiore a due miliardi e trecento .milioni. Cosi ii

capitale dato e maggiore quasi cinque yolte del richiesto.

7. Alcuni giomali francesi avcauo pubblicato che ilContediChambord,

prima di
partire

dall' Austria per 1'Olanda, era ito a far yisita airimpera-
tore. Di one il Duca di Lcyis prese occasione per indirizzar loro una let-

tera, nella quale- dice, fra le altre cose, cio che segue: . II Conte di Cham-
bord non yolendo piu reslare in Austria, perche essa e in guerra colla sua

patria, doyette pero prima di partire, per motivi di alta conyenienza che
tutti intenderanno, sopra tutto in Francia, render yisita al Sovrano di un

paese, doye egli ebhe 1'ospitalita durante lunghi anni d'esilio .

8. A proposito delle oyazioni all'Imperatore nella suapartenza da Pari-

gi, F Univcrs dei 1^ Maggio, che nel suo N. precedente le avea molto hene
aescritte

,
cosi parla alia Patrie, che anche sppra questo ayea cercato di

muovergli querela. L' Imperatore ha parlato e dichiaro che noi non an-

diamo in Italia per indebohre il potere del S. Padre che noi avevamo ri-

posto sul suo trono. Poi yolendo far cessare ogni interprctazione dettala

qui dal timpre, la dalla preyenzione e dalla mala yolonta, incarico il suo

Ministro dei culti di dire cio che yuole la Francia in Italia. L' Imperatore

{dice il Ministro) vi ha pensato dinanzi a Dio
;

e la sua sayiezza, la sua

energia ,
la sua lealta ben note non mancheranno ne alia religione ,

ne al

paese. II Principe che diede alia Religione tante testimonianze di rispetto
e d'amore; che dppo gli infausti giorni del 1848 ricondusse il S. Padre

al Vaticano, e il
piu

fermo sostegno dell' unita cattolica e yuole' die il

Capo supremo della Chiesa sia rispettato in tutti i suoi diritti di Soyrano

temporale.x.

BELGIO (Nostra corrispondenza) . 1. Nuovo ministro della Guerra 2. Leg-
ge delle elezioni 3. Scaltrimeuto dei liberali a danno degli elettori

campagnuoli i. Disciissione e voto contro gli elettori campagmioli
5. Frutti del malo insegnamento 6. Goraggio cattolico 7. 1/Univer-

sita di Liegi 8. L'Uuiversita di Lovanio 9. Opera linguistica
-

10. Opere compiule delBarone diGerlache 11. Credito nelBelgio del-

T Independence bdye.

1. Ahbiamo un nuoyo Ministro della guerra ; giacche il General Ber-

ten, che i suoi colleghi yole\ano ridurre alia (jualita di commcsso incari-
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cato dell' esecuzione dei loro
yoleri, presento la sua rinunzia. Un decreto

reale, sotto Ja data del 6 Aprile, nomino dunque in sua yece il General

Chazal
; quell' onoreyole militare che, nove anni or sono, fu collega dei

Ministri Frere e Rogier, e poi si diyise da loro, per npn essere stato da
essi aiutato in parlamento a difesa dell'esercito. E percio, dicesi, che egli

non fu presentato al Re dai suoi antichi colleghi. E benche da poco tem-

po sia divenuto Ministro, pure diede gia proya che egli non e uomo da
lasciarsi maneggiare a talento, ed ha riposto in attivita il hrayo General

Capiaumont, il
quale, per avere sventato 1' ammutinamento liberate a

Gand nel 1857, mcorse
nellp sdegno dei Ministri liberali. Egli presiede

poi ogni giorno nel suo Ministero una giunta di militari, incaricata di

esaminare il piu opportune sistema di difesa nel Belgio.
2. La discussione piu impprtante che siasi agitata nelle Camere, e stata

quella intprno
allc modificazioni da farsi alia legge per le elezioni. Stan-

do all'articolo 49 della Costituzione, il numero dei Deputati, stabilito a

seconda della pppolazione, non puo sorpassare la proporzione di un depu-

tatp sopra 40 mila abitanti: e secondo 1 articolo 54 il numero dei Sena-

tori dev' essere uguale alia meta dei deputati. Dopo il censimento del

1846 il numero dei Deputati fu portato a 104
;
ed essendosi poi verificato,

nel censimento decennale del 1856, un aumento di popolazione, in forza

di yarie cagioni, la legge di aumento di depu-tati non si epotuta presen-
tare che in questa sessipne.

Ora si suppone che, nel prossimo mese di

Giugno, epoca dell'elezione, la popolazione ascendera a 4,650,000 abi-

tanti, e per conseguenza i deputati doyranno essere 116, i Senatori 58.

Questo disegno di legge, presentato dal Goyerno, e stato approyato dalla

Sessione ceutrale delle Camere
;
ma la Sessione prese da se una deter-

minazione che diede tutt' altro senso alia legge.
3. Perche i yostri lettori possano bene

intenplere
di che si tratta, bn

sogna che io yi parli della legge che e ora in yigore. II Belgio e diyiso

in 41 scompartimento ;
e nel capo luogo di ciascuno di essi st riuniscono

gli elettpri
affme d' inyiare alle Camere il numero stabilito dei Deputati,

richiesti in
proporzione della popolazione del cpmpartimento. E chiaro

che coloro i quali abitano nel capoluogo esercitano i loro diritti con

maggiore facilita di
quelli

che debbono yenire per lo scrutinio, chi da due,
chi da tre e chi da dieci miglia lontano. Ma la legge presentc yuole che,
almeno nel capoluogo, yi

sieno yarie sessipni
formate secondo il numero

dei yotanti in ragione di Cantoni, di Comuni o frazioni di Cpmuni piu yici-

ni tra loro
;

il che da agio agli abitanti della campagna di troyare i loro

rispettiyi uffizii, e di andare e ritpmare insieme. Ora e gia gran tempo che
i liberali si lagnano, atorto manifesto, che i campagnuoli cosi riuniti, ri-

manendo sotto la guardia del loro parrocp, non sono liberi nel dare il loro

yoto. Di che la sessione centrale, accogliendo questc rimpstranze, stabili

ora che in ayyenire yensa fattauna sola lista altabetica ditutti gli elettori

riuniti in uno stesso capoluogo, e si formi la Sessipne secondo quest'ordine
alfabetico. Cosi a Brusselle, pye yi sono 2"4 ufTicii, gli elettori d'uno stes-

so Comune saranno sparpagliati ed obbligati un per uno a ccrcare la loro

strada in una citta yasta, a.rischio di essere a bella posta fuorviati od

ingannati e
fprse condotti agli uffizii dai mestatori che cangeranno loro

la scheda; di modo che, sotto il pretesto di renderc la liberta ai campa-
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gnuoli, i libcrali li sottoporranno all' influenza illcgitlima dei mcstatori e

del clubs.

Del resto, sotto il reggimcnto presente, i canipagnuoli sono abbastanza

mistrattati, giacche per ogni 1000 abitanti di campagna non vi hanno
che 16 elettori, laddove per ogni 1000 abitanti di citta ve ne hanno 31.

II censo differenziale, stabilito assai prudentemente nel 1831, e stato abo-
lito nel 1848

;
e da quel tempo i cittadini piu astuti e intriganti hanno

sempre )a precedenza sopra gli abitanti delle campagnc piu conservator!,

pcrcne piu morali. Rendendo pra molto piu difficile ai campagnuoli 1'ac-

cesso alVurna elettorale, il partito liberate vuole assolutamente assicurarsi

nel Belgio la preponderanza ;
comeche

(juesta
sia cagione e fonte di yeri

pericoli, come saggiamente si espresse il nostro Re nel 1856.

4. Quando dunque il disegno del Goyerno, moditicato dalla sessionc

centrale, fu presentato alle Camere, molti assennati Deputati chiesero la

divisione : e si yoto in prima a gran maggioranza raumento dei Deputati ,

non essendovi stata discussione se non relatiyamente alia
ripartizipne y

della quale alcuni si querelayano con molta ragione. La modificazione,

proposta dalla Sessipne centrale fu poi discussa con piu calore. I Ministri y

accettando il principio, non accettarono pero 1'immediata applicazione
che se ne volea fare alle vicine elezioni. Non mancarqno pero di dar ad-

dosso ai Cattolici in quest'occasione. 11 signor Rogier, dichiarando di

yoler schiacciare il partito cattolico, dichiarossi pero difensore del dero,
il quale sarebbe assai infelice se non avesse altri difensori che il Ro-

gier. I signori De Cheux
, Malou e Dumortier si sono nuovamente illu-

strati in questa discussione per la saldezza dei loro argomenti e la forza

della loro eloquenza. Essi coi loro amici dimandarono che, lungi dal ren-

dere piii intrigato agli abitanti della campagna 1'accesso all' urna eletto-

rale, yenisse ageyolato, collo stabilire degli uffizii anche fuori dei Capiluo-

ghi in ogni circoscrizione di un raggio di 40 chilometri. Cosi riuscirebbe

meno molesta 1'ineguaglianza che esiste tra gli elettori urbani e quelli
delle campagne ; gli uni non essendo costretti ad allontanarsi

, gli altri

doyendo intraprendere un yero yiaggio. Cosi accadrebbe assai piu di

rado che gli elettori delle campagne si astengano dal dare il loro yoto e

si eyiterebbero eziandio le enormi spese a carico della maggior parte
degli eletti

,
le quali danno in certa guisa alia loro elezione un'ana di

mercato. La Destra nel fare questa controproposta non ayca nessuna

speranza di yederla accettata, sicura com'e che la ragione non puo yale-

re contro il numero. Infatti 63 suffragi contro 33 decretarono che non

y'era ragione di mantenere la
riunipne degli elettori nel Capoluogo, e 54

voti contro 36 e 10 astenzioni stabilirono che e cosa assai yantaggiosa
Fintrodurre nel sistema elettorale il yoto per ordine alfabelico. Dppo lo

scrutinio la Camera rimise poi la questione sopra i particolari punti della

legge.alla prossima Sessione.

5. E morto dopo lunga infermita, un gioyane licenziatp
in iilosolia e

lettere, e studente di diritto nella Uniyersita di Gand, ritiutando sempre
ostinatamente i soccorsi della religione. Colui avca lasciato, nelle mani dei

suoi pretesi amici, unyiglietto, lirmato di proprio pugno otto giorni prima
della sua morte, nel

quale dichiaraya di yoler morire ritiutando il cattoli-

cismo nei suoi dommi, nei suoi ministri e nelle sue applicazioni presenti,
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passatc
c future; c di volcr morire inoltrc partigiano del henessere dei-

1'umaiiita per yiadell'istruzione,
della liberta e della dcmocrazia. Que-

sta morte infelice dovea diventare argomento di triont'o per 1'enipieta.

Infatti fu trpvato
affisso alia porta dell' Universita di Brusselle un invito,

col quale si conyocavano gli
student!

,
affine di formare una deputazionc

di tredici giovani, incaricati di assistere alia scpoltura del libero pensatore
morto da forte. Fuvvi rappresentata ancora ufficialmente 1'Universita di

Gand, la quale sembra emulare quella di Brusselle nclla empieta del

filosqfare.
II cadavere del morto fu

porta
to al sepolcro da quattro suoi

amici student! a Gand
;
la coltre funebre era quella della societa dei So-

lidari; societa infernale, istituita da poco tempo e composta di fanatici,

i quali giurano di ritlutarc al tempo della morte pgni soccorso religioso
di qualsivoglia culto. Furono recitati abbomineyoli discorsi sopra la tom-

ba del disgraziato, e bastera sfiorarne qualche breve tratto, perche s' in-

tenda a cniale scuola s'
impari

codesta eloquenza, e perche veggasi la

mala radice ditali frutti. Un antico allievo dell' Universita di Gand, ac-

cennando alia Chiesa cattolica, prometteya di continuare, come colui avea

fatto, a discreditare una Chiesa la quale coi suoi abim, coi suoi misfatti,
colle sue turpitudini disonora I' umanita; un altro di Brusselle giurava di

combattere, dietro il suo esempio, per la piu santa delle cause; uno scrit-

tore del National, giacche anche la stampa democratica quiyi era rappre-
sentata, fece sulla tomba il giuramento di Annibale contro una societa in-

fetta di miserie e di cattolicismo ; il
presidente

di una societa d'operai,

ringrazio il defunto pei cpnsigli
e
pel

conforto avutone, e ben s' intendea

che in quanto al francarsi da ogni ritegno di fede religiosa e di principii
morali. Non solo i Cattolici, ma ancora gli stessi libertini rimasero inde-

gnati di questo scandalo. Diveniva chiaro come la luce del giorno che un'al-

tra universita dello Stato, quella cioe di Gand, riusciva allo stesso terminc

che quella di Brusselle, ove si vanno educando nemici della societa e di

ogni culto, a spese dei contribuenti cattolici. II rettore, tre giorni dopo
la cerimonia, avvertito senza dubbio dall'alto, credette necessario di dare

spiegazione intorno all'essere stato egli presente all' inumazione del ca-

davere
;
ed asserire esser questo il costume della Universita in caso di

morte de' suoi allievi
; aggiungendo tuttavia, che dopp

il primo discorso

irreprensibile , pronunziato da uno studcnte ,
1' autonta accademica erasi

ritirata
;
e che in quanto a lui, egli deplorava le manifestazioni scandalo-

se, che accaddero dopo la sua partenza. Questa lettera consola i Cattolici

in questo senso, cioe che 1'Universita riprovando cotali nefandezze e yo-
lendone cessare da se ogni complicita, ne rende meno pernicioso il tristo

esempio. Ma non dovranno fprse renderne ragione quei professpri di

Gand, i quali nei loro scritti oltraggiano audacemente il Cattolicismo,
o anteponendogli il Maomettismo, o combattendone i dommi? E non ha
forse questo fatto ben vendicato il venerabile Vescoyo di Gand, di tutti

gli schiamazzi fatti contro di lui, perche premuni gia i fcdeli contro il

danno delle dottrine razipnalisticne
messe in onore all' Universita? Lo

stesso sig. Rettore e pbbligatp a chiamare scandalosa quella manifesta-

zione, la quale, in ultima analisi, non era che la necessaria e logica con-

seguenza delle dottrine anticristiane.

Ed e anche notevole la parte sostenuta dai giornali in questa con-

tingenza. Giacche un buon numero di questi sonosi taciuti affatto; ed
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altri ne hannq parlato come di ima commovcnte e solenne cerimonia,
senz' altri particolari. II Giornale di Gand ha detto dapprima, con com-

piacenza, che quel giovane studente era accompagnato alia sua ultima

dimora dai suoi professor*, solo perche la societa avea intesa istintiva-

mente la gran perdita che venivale da quella morte. Ma appena il Na-
tional ebbe descritta minutamente quella brutta scena

,
e la opinione di

ogni uomo onesto si raostro
qffesa,

allora il Giornale di Gand rassicuro i

lettori, affermando, che sonvi sempre degl' individui strani, i quali invece

di servire, poiigono piuttosto in pericolo il loro partito. L' interesse di

partito, ecco la regola morale di costoro.

6. Per sollievo dei yostri lettori voglio porre a confronto di questo
scandalo- il seguente hell' atto di coraggio cattolico. Una rivista molto

pregiata, pubblicata a Leipsick sotto il titolo di'Unsere Zeit, ayea messa
in dubbio la fede del sig. Carlo Yilain XIIII, che fu gia Ministro degli
affari esterni nel Belgio. Questi diresse tosto una lettera al compilatore di

quella rivista protestando, com'egli dice, con tutta la forza del suo spirito
contro quella calunnia. La mia fede, dice, forma la mia gloria, poiche
nou solo essa mi d-a la speranza di una felicita senza limiti nell'altra yita,

ma ancora mi fa godere dei due maggiori heni di questo mondo, cioe del

riposo dell' intelletto, e della pace del cuore; e per questa fede io sarei

pronto a morire senza Diire e"sitare im istante .

7. L'uniyersita di Liegi ha perduto nel sig. Morren im professore
di gran merito; giacche egli era im dotto botanico che si era segna-
lato per molti scritti da lui pubblicati. 11 suo corpo e stato esposto, se-

condo Tuso, nella gran sala accademica, allora conyertita in cappella.
Sei allieyi, un'ora per ciascuno, yegliayanp in guardia del defunto. Indi

ei)be luogo la fimzione religiosa. II raccoglimento al cospetto dclla morte

conforta dayrero il cuore, mentre la bestemmia lo rattrista. E pure rilni-

versita di Liegi e mantenuta
dallq

Stato al pari che quella di Gand
; quei

prqfessori pero generalmente si rispettanq tra di loro, e rispettano la re-

ligione. E per questo essa conta un doppio numero di allieyi.

8. L'Uniyersita diLovanio prospera sempre. 11 mmiero degli allieyi che

yi s'iscrissero dal 4 al 18 di Ottobre ascese a 626, cioe a 26 di piu che

1'anno scorso allo stesso tempo. Pare poi che non si siano con alcuni ri-

sparmiatc le promesse per farli andare ad altri instituti. Inoltre essi si

yedono in certo modo minacciati di non essere cqnsiderati
nella loro car-

riera se non si rendono liberali. Ciononostante il totale delle iscrizioni

del}'
^nno scorso e giunto a 772, e I'Uniyersita, come sempre, ha ayuto

ottimi risultati innanzi al giuri degli esami.

Quell' Uniyersita doyette pero deplorare molte perdite cagionatele dal-

la morte di parecchi professori. In
4^inni

essa ha perduti i signori Paga-
ni, Crahay, Waterkeyn, Yan Ayen; il quale ultimo solo dal 1854, inse-

gnaya la'mineralogia, la geologia, e dal 1856 la tisica e I'astronomia.

Questa perdita fu yeramente grave, poiche quel giovane professore pro-
mettea molto di se per la scienza e per 1' insegnamentq.

9. E stata teste pubblicata , per cura dell'Accademia
,
la memoria da

essa premiata intorno a\\'Analogia trale lingue pamminga, tedescaedin-

glese, layoro del sig. Delfortrie professore di
filosqtia

e belle lettere all'U-

niversita di Lovanio. E questa un'opera di linguistica di molto pregio.
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Nella prima parte 1'autore stabilises quali cangiamenti debbano farsi nelle

lettere per passare dall'un idioma all'altro in molte -parole. Queste tre lin~

gue poi, secondo Tautore, non sono in sostanza che dialetti di uno stesso

idioma di origine teutonica. Nella seconda parte si spiegano molte anti-

che parole fiamminghe colla lingua inglese antica e moderna, e molte pa-
role anglosassoni ,

di vecchio inglese, e scozzesi antiche e mpderne,
colla lingua fiamminga e tedesca. Quest'opera forma un yolume in i.

8

di

566 pagme, ed e stampata a Brusselle presso Hayer.
10. 11 sig. Barone Di Gerlache, primo Presidente alia Corte di Cassa-

zione, si e occupato di dare alia luce tutte le sue opere compiute. Come
scrittore, egli occupa fra noi il primo luogo tra qucgli autori che hanno
scritto in lingua francese; come storico, egli ha ditluso sopra la storia

del Belgio una luce novella
,
yendicando la mempria di alcuni norni diso-

norati assai ingiustamente sia a bello studio, sia per ignoranza; come

personaggio politico fmalmente egli ba concprso moltp all' indipendenza
del nostro paese, tanto nell'opposizione sottp

il regno di Guglielmo, quan-
to come Presidente del Congressp dopo la rivoluzione. Le sue opere sono

state stampate in Brusselle in sei yolumi in ottayo grande dal sig.
1 Goe-

maere '
.

12. Vi sara caro di sapere come sia giudicata, nel paese dpye si stampa,.
il giornale 1'Independence Beige. Ed eccoyi un saggio del giudizio cbe ne
fa 1' Echo du Parlement

, giornale liberale dottrinario, fondato dal Mi-

nistero presente e dai suoipiu caldi amici. Se per esser stimato nella

stampa nel^ica , bispgua che un giornale sia di proprieta esclu&rva del

bancniert gmdei e di aitri
;
che sia diretto da compilatori stranieri

;
cbe

in
pplitica

iuterna offenda gli uomini ed i partiti difesi gia da lui, e nella

pohtica esterna sia cosi nazionale da spingere alia guerra con 1'accani-

mento d' un giuocatpre di borsa : se bispgna far tutto questo, Ylndepen-
dance ha tutto il diritto di essere un giornale influente . Non e moltp
poi, dibatteyasi, innanzi al tribunale correzionale, sotto preyenzione di

Trode, 1'affare di una societa pel taglio delle foreste in Sardegna. Ora Yln-

de'pendance ayea
prestato

il suo appoggio a auesto afl'are, mediante la

somma di tremila franchi. Ed ecco come qtialinco questo mop!p
di proce-

dere il sostituto del Procuratpre del Re. L'Independance da il suo pa-
rere intorno ad un affare, ed il suo parere sembra spontaneo. Essa, piena
com'e d'entusiasmo, fa sua 1'idea altrui e la comunica ai suoi lettori; be-

ne inteso che cotesto entusiasmo, secondo YIndependence, era la sua in-

4 Tra le opere pubblicate recentemente nel.f?clj]io non Togliamo tralasciare ili far* sneciale

menzione del libro del signer Abate A. J. J. F. Haine, licenziato iu tcologia dell' Universi tit

cattolica di Loranio, intitolato: DC la Cour Romaine souslc Pontifical deN. S. P. LePape
Pie IX. Louvain. Tip. de Vanlinthout et, C. 1859. II libro e di XXVIIf, 350 pawnee <li

rise in tronta capi ?
nei qnali si discorre con erudizione e precisiona delle cariche ed attribnzio-

ni dclla Corte pontificia e sognatamente di quanto concerne il sacro Collegio doi Cardinal!. II

dotto autore (che studio il suo tema in Roma stessa nel Collogio Belgico^ sembra, nella prefazie-

ne, prouiettere altri volumi sopra lo stesso soggetto: e noi non possiamo che incoraggiarlo a

seguitare un'opera che, proseguita colla stessa esattfzza, sara certaniente non meno diloUovole-

che istruttiva (Nota del Compilatori).
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tima persuasione, e dal lato opposto erano immancabili e sicuri i vantag-
gi di quella societa. Ma ora yoi capite, p Signori, che cosa sia Fopinione

ddYIndependance, e come essa sia disinteressata. Per questa opinione
.sua e per altre il prezzo gia e hello che stabilito

;
tremila franchi paga-

rono la opinione de\YIndependence.

Sunto di notizie varie.

Due suoi grandi Generali perdette teste 1'Austria
;
1'Arciduca Giovanni,

il piu vecchio Maresciallo austriaco, nato nel 1782, e il Bano della Croa-
zia generale d'artiglieria Conte Jellacic. L'lnghilterra vide invece morire
due dei suoi nemici: il Yeh gia mandarine a Canton, morto prigionieroa
Calcutta

;
e il Tantia Topee uno dei celebri capi della rivoluzione iudia-

na preso il 7 Aprile e impiccato il 18 dello stesso mese.
Mori pure, la mattina del 7 Maggio, TArcivescovo di Milano Bartolo-

.meo Carlo Romilli dopo ima malattia di sedici mesi, avendo ricevuti tutti

i conforti della religione.

Quanto alle cose di Toscana vediamo,nel Monitors dei 26 Maggio, ac-

cettata la dimissione del Marchese Bargagli inviato pressola Corte ponti-
iicia

;
del Marchese Provcnzali inviato presso le Corti d'Austria e di Sas-

sonia
;

del Comiu. De' Frescobaldi inviato presso la Corte delle Due
Sicilie.

La squadra francese, che blocca i porti austriaci dell'Adriatico, catturo

gia varii legni austriaci : molti di
questi,

e specialmente gli appartenenti
al Lloid austriaco si sono ricoverati nel porto di Malta; di che, dices!. che
il Governo francese siasi lagnato coll' inglese. Dicesi pure che ima flotta

inglese sia in viaggio da Malta per 1' Adriatico.

Notizie posteriori della guerra ci recano che il Generale Giulay tras-

i'eri il quartier generale a Garlasco e pubblico un manifesto agli atitanti

dei paesi occuoati dalle truppe austriache. Gli Austriaci sono a Reggio :

essi si sono ritirati cogli Estensi a Brescello, ove il Duca si prepara alia

difesa. II Garibaldi penetro in Lombardia accolto a festa dalle popolazioni
che si dichiarano per Vittorio Emanuele e la causa nazionale.



ANALISI
DEI PRIMI CONCETTI DI ECONOMIA

PRODUZIONE
SOMMARIO .

1. Significato della voce 2. presso gli eeonomisti 3. Triplice suo ter-

mine 4. Difficolta opposte 5. Produzione immateriale 6. Inde-

cenza di tale appellazione 7. esemplificata 8. Sue conseguenze

pratiche 9. Importanza pratica della diversita di produzione 10.

L'agricoltura vien preferita 11. Principii della produzione intrinseci

ed estrinseci 12. Confusione presso molti eeonomisti 13. special-

mente nel vocabolo Capitate 14. Rettificazione de'primi concetti spet-

tanti alia produzione.

1. Yedeste allrove 1, lettore, come la ricchezza e una somma di

cose possedute e di valore permutabile, almeno potenzialmente. Co-

testo possedimenlo e un fatto, e il valore e un effelto anch'esso di

qualche causa anteriore. II fatto, per cui un uomo giunge ad olte-

nere nelle cose nuovo valore ossia ricchezze, suole dagli economisli

appcllarsi PRODUZIONE: vocabolo, come vedetc, che prendesi da loro

in un senso alquanto diverso dal significato volgare. E chi mai nella

conversazione famigliare, tornandosene dalla montagna, ove ha rac-

colte delle fragole, o dalla nave con cui ha trasportato lo zucchero,

direbbe con proprieta. lo sono il produttore di queste fragole, di

questo zucchero ?

1 Vedi Civ. Catt. vol. IX, pag. 270 e segg.

SerielV, vol. II. 41 / Gittgno 1859
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2. Non per queslo abbiamo a garrirc con piglio da Aristarco glf

economist!, quasi sgrammaticassero : non essendo la loro locuzione

in tal caso se non una pura ellissi, a cui dovete sottintendere cio che-

forma la base d'ogni ricchezza, Tutilila appropriata. Quando dunque

T economista annoyera fra i produttori la villanella che raccolse le

fragole fra le siepi della via o per la selva, e il nocchiero che traspor-

to lo zucchero, non pone loro sul labbro una locuzione falsa, ma

solo elliltica, la quale equivale a quest'altra : lo mi sono appropria-

ta Milita di queste fragole, e cosi ho falto die divenissero ricchez-

za : io ho fatto si che questo zucchero amcricano si trovasse a por-

lata degli Europei, e cosi vi ho aggiunto rispetto a loro,ungrado df

utilita, e per conseguenza di valore . \\produrre dunque del volgo

si riferisce alia cosa prodotta, il produrre degli economisti alia sua

utilita: la quale, come ognuno vede, puo dipendere e dalla sostan-

za della cosa dotata delle sue proprieta natural!, e dalle forme arti-

ficial! che Tuomo v' introduce, e dali
1

agevolezza con cui e sostanz;

e forme obbediscono alia volonta e alia mano deiruomo che le ma-

neggia. Queste forme poi o rendono la cosa immediatamente utile

alia soddisfazione dei bisogni umani (come il lavoro del fornaio ren-

de utile il fromenlo) ,
o rendono la materia atta a sollevare Fartefice

da una parte della fatica (come la forma di sega rende quel ferro

utile al falcgname) . Nell' un caso e neir altro c stata aggiunta alia

soslanza un
1

utilita reale ed a lei incrente, sebbene la soslanza per

se non sia mutala. Se poi il nocchiero o il vetlurale trasporta colesta

sostanza trasformata, dall
1

America, per cagione d'esempio, in Euro-

pa, ben le aggiunge Tutilita estrinseca rispetto all
1

Europeo, meltcn-

dogliela cosi sotlo la mano aflincheradoperi, ma senzanulla aggiun-

gere d'intrinseco e d'inerente alia soslanza gia trasformata.

3. Quindivedele tre gradi di utilita e per conseguenza Ire forme

nella produzione di ricchezza, vale a dire produzionc di sostanza,.

sua trasformazione, sua traslocazione ; ossia produzione sostanziale,

trasformatrice, traslocatrice. Siccome poi nolle sostanze material!

nulF altro possiamo considcrarc se non o la sostanza con le naturali

sue proprieta, o la sua forma accidentale cd esterna, o le sue rela-

zioni di luogo, di tempo ecc.
;
cosi e chiaro die nellc suddetle Ire
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forme di utilila resta compresa e classificata ogni specie possibile di

riCchezza.

4. Ed in una tale classificazione sembrano convenire assai comu-

nemente gli economisti, ravvisandone la giustezza quasi per istinto
;

anche quando una certa confusione d'idee fa loro titubarela ragione

ed impedisce che riposino in cotesta partizione, benche giustissima.

Le ragioni di quest! censori ci vengono accennate dal Dunoyer nel-

Farticolo Production delDictionnaired'Economiepolitique (p. 440).

Ivi biasimando la partizione ordinaria dei produttori in agricoltori,

artefici e trafficanti (che risponderebbe, benche im perfettamente, alia

sopraccennata) Faccagiona dMnesattezza
;
1. per che nelF agricoltu-

ra gli economisti comprendono ogni maniera di estrarre la materia

dal grembo di natura (come metallurgia, taglio di legno, caccia e

pesca ecc.) Vede il lettore che questa difficolta e evitata, allorche la

divisione si ripete dal termine a cui conduce
,
e non dalla maniera

con cui vi conduce. E dal termine veramente e giusto scientifica-

mente che si ripeta il carattere proprio della produzione; essen-

do il fine quello che principalmente da il proprio carattere a tutte

le facolta e a tutti gli atti umani. Come la vista ha per suo termine

proprio il colore, come Fudito ha i suoni; e dai varii colon
,
dai

varii suoni si specificano quelle sensazioni
;
cosi la produzione ha per

termine F utilita delle cose, e secondo le varie utilita deve specificar-

si. Or queste utilita non possono essere se non o di materie prime

gittate in commercio
,
o di forme novelle agghmte a queste materie,

o di commodo relative ottenuto nel trasportarle. Dunque cotesta di-

visione e scientificamente compiuta : ne perche il minatore slrappa

alia natura il metallo con picconi e crogiuoli ,
il bifolco con aratro e

vanga, debbono costituire due classi diverse
;
come non apparten-

gono a diverse classi chi fa calze al telaio o chi le lavora a mano.

2. La seconda difficolta del Dunoyer sta nelP appellare la terza

produzione traffico o commercio, yoci che esprimono qualunque com-

pra per rivendere. Questa difficolta e evitata, come ognuno vede,

nella addotta nomenclatura
; poiche la traslocazione o mutazione di

relazioni, abbraccia ugualmente o il trasferimento di dominio, ossia

compra-vendita, o il trasferimento locale per mezzo di trasporto.
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3. La tcrza difficolta fmalmcnlc dcdolla dalFordinedi dignita

che egH vorrebbc atlribuire all
1

agricoltura ,
come piu prossima alle

arti liberali, ci sembradi si poco rilievo, checrediamo inutile Finter-

lenervici : tanto piu che la precellenza di cotesta arte ci scmbra evi-

dente, non per la ragione addolla dell
1

essere liberate, ma per altrc

che accenneremo negli articoli seguenti.

Queste peraltro sono discussioni di poco momento riguardo alfa

semplice classificazione. Piu grave soggetto di esame forniscc Vag-

giunta che fanno molti economist! della produzione, come dicono,

immateriale; cui tanto piu volcnlieri discuteremo, quanto ci sembra

importante lo sbandeggiare dalF Economia quel vergognoso merca-

to di verita, di giustizia, di amore, inlrodotlo\i dai profanalori del

iempio, che hanno trasformato quei sacri tesori in materia da ncgo-

2io : a! quali diremmo volentieri con le voci del Vangelo, alterando

una sola leltera : Auferte ista him ; et nolite facere donum Patris

mei donum negotiations 1.

5. L'obbiezione con la quale ii Dunoyer difende in economia i

prodotti immateriali, cosi viene compendiata dal Coquelin nel Di-

cttannaire a" Economic al vocabolo Industrie
(
VIII Classification

des industries
) dopo avere proposta in termini diversi la triplice ca-

tegoria precedente. Ouante industrie ne restano escluse ! dice il Di-

lionario. In quale delle tre collocheremo noi i lavori degli scienziati r

dei medici
, degli avvocati

, degli arlisti
,
dei professori ,

dei pubbli-

<?i uJRciali ecc.
, qui exercent pourtant chacun une industrie souvent

fort active 2? E non sapendo a qual classe annoverarli, propone

1 Cotesto vitupero e giunto a tale, che pubblicamenle nelleCamere pie-

montesi, discorrendo del pubblico insegnamento, il deputalo Alfieri lo ap-

pellava una merce. Mi si perdoni rcspre$sione,io credo che in molteprovin~

cie si desidera LA MERCE WSEGXANTE piu abbondante, e ad unprczzo inferio-

re a 600 franchi; pel contrario con questa legge not, in ultima analisi, re-

niamo a portare ilprezzo deW istruzione a 600 franchi il minimo. (Attiuf-

ficiali della Camera N. 128, p. 482.) Vedi T Armenia 10 Aprile 1858. E il

Crepuscolo 11 Marzo 1858 attribuisce a vecchi pregiudizii il considerare

r MDVSTRIA DELLE LETTERS come alcun che di specialc e non governabile dal-

le norme ordinarie dtWindustria.

2 Un1

industria la magistratura ! Perche non chiamarla un mestiere *?
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di cangiarc inlcramentc la divisionc o classiiicazione fondainentale,

riparlendo prima le induslric in due classi supreme, vale a dire una

die lavora sulle cose, F altra die sugli uomini. E data della pri-

ma categoria una quadripartizione die poco importa, divide poi la

seconda in industria perfezionatrice 1 del fisico; 2 dell
1

immagina-

zione e sentimento; 3 dcirinlellclto
;
4 delFuomo morale.

6. Questa classificazione, soggiungeFarticolo, piu singolare forse e

certo piu compiuta e scientifica, ha il terribile inconveniente di non es-

sere usitata nelF universal e. Ma dal canto nostro, se c'e permesso il

dirlo, troviamo questa volta Funiversale assai piu savio nella sua clas-

siflcazione volgare che Feconomista nella scientifica : e speriamo F as-

senso dei noslri lettori
,
sol die essi ricordino cio che abbiamo deito

altrovc intorno alia ricchezza economica : nella quale notammo, non

doversi comprendere se non o le cose sostanzialmente matcriali, o le

forze inquanto a crescerne Futilita vengono adoperate. A1F opposto

F uomo, e tulto cio che forma parte di lui, e il morale adempimento
de' suoi doveri ben puossi figuratamente appellare ricchezza, ma so-

lo per una certa analogia, la quale non toglie per nulla Fincommen-

surabile diversita che passa tra spirito e materia, tra virtu e lavoro
,

tra verita e lucro.

7. Per rispondere poi categoricamente a chi ci domanda in qualo

classe di produttori vogliamo noi annoverare dolti, medici, avvoca-

ti, artisti, professori, magistrati ecc, ;
chiederemo prima in grazia

che ci diano gli dementi per valutarne economicamente i valori,

pssati, come dice il Dunoyer, nelle persone, intorno a cui si eser-

cilo il lavoro produttivo 1. E poiche nei problemi economici le ap-

plicazioni concrete riescono sempre piu chiarc che i problemi in.

astratto; pregheremo il signor Coquelin... (ma di grazia, non si

prenda questa nostra domanda per offesa di persona die noi stimia-

mo altamente : si prenda solo come un
1

applicazionc che vuole ren-

dere evidenle la falsita del principio ) pregheremo il signor Coquelin

1 On ne pent pas dire que les valeurs realisees dans les hommes, que la

capacity V Industrie, les talents qu'on leur a communiques ne sont pas su-

sceplibles de se vendre. . . ne sont pas de nature a s'accumuler. ( Diction-

nairc d* Economic PRODUCTION}.
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di dirci, poco piu , poco meno, in franclii e cenlesimi 1 quanlo do-

vea calcolarsi su i mercati europei il valore del signor Dunoyer,

quando giunse air Universita per farvi i suoi studii sano e robusto,

ma allora assai ignorante rispetto alia doltrina sua presente? 2 Quan-

le centinaia di franchi debbono aggiungersi per comprarlo tal quale

egli e oggidi economista compiuto ed accademico
;
vale a dire con

la ghmta di quel cumulo di valori clie produssero in lui le lezioni

dei suoi professori ? E poiche nel corso dei suoi studii si sara amma-

lato qualche volta pel soverchio del meditare
,
ed un medico T avra

guarito, dicasi 3 Quanti franchi potrebbe venders! un Dunoyer dol-

lo e guarito, piu del Dunoyer ignorante e infermo? Quando il signor

Coquelin avra risposto a queste tre interrogazioni, non ci sara diffi-

cile rispondere al suo problema.

Ma poiche le nostre interrogazioni (proposte da noi, ripetiamolo,

solo perche il lettore tocchi con mano Tassurdita delle dottrine nella

ridevolezza delle applicazioni) probabilmente rimarranno senza rispo-

sta
;
melteremo da parte le celie, ed al problema del Coquelin rispon-

deremo, che i lavori degli artisti, i quali vanno a terminare in un

prodotto materiale
( p. e. disegni, pitture, sculture ecc.

) apparten-

gono alia produzione trasformatrice. E alia medesima appartener

possono in qualche maniera certi lavori di persone abili e dotie, in-

quanto vengono talora fissati nella materia, come sarebbero i mano-

scritti c i libri, nei quali vengono perpetuati grinsegnamenti dei dot-

ti. Tutlo poi il rimanente di quei lavori, pei quali ci si chiede una

casella ove collocarli
; risponderemo non trovarla noi nella nostra

economia, la quale non annovera que'prodotti fra le ricchezze male-

rial!: e pero negheremo la causale addotta (che da costoro si eser-

cita un'industria molto attim). Esercitano essi certamente raltivita

(
che non diremmo industria, se non per metafora

)
: ma Y esercitano

in un ordine di soggetti cosi divers! dalla materia venale, che non

possono avere un valore con essa paragonabile. La sola maniera di

dare un qualche valore materiale a coleste forzc, e il considerarle

relativamente a cio che potrebbcro e dovrebbero produrre, secondo

il primo intento
,
a cui puo indirizzarsi la produzione materiale.

E considerando che il dolto, il magistrate, il professore ecc.
?
se non



ANALISI DEI PRIMI CONCETTI DI ECOXOMIA 617

ricevessero compenso mentre rcndono altrui scrvigi morali, dovreb-

bero impiegare le loro forze al soslentamcnto deiruomo animalcsco;

diremo cssere giusto die i ciltadini o la societa, pel quali colesti

nobili intelletti impiegano il loro tempo abbandonando la cura del

proprii interessi materiali
, compensino loro e il tempo e la fatica

impiegata in servigio comunc : il die si fa appuiito con quegli ono-

rarii die a simili funzioni si allribtiiscono l.

8. In tal guisa vede il lettore che rimangono pcrfeltamente distin-

te, secondo che detta anche al volgo il senso comune, le arti mecca-

niche, il cui lavoro e essenzialmente destinato ad incorporarsi nella

maleria, dalle funzioni morali destinate al perfezionamento dell' uo-

mo. La quale distinzione, se venisse ben comprcsa, loglierebbe 1'ap-

piglio scientifico a quella non meno turpe die funcsta mania di ma-

gistratura e di salarii, die forma una piaga dell
1

odierna societa e

de' pubblici erarii
,
e che dalla teoria" di cotesti economist* viene

scientificamente giustificata. Giacche se tali personaggi sono pro-

duttori di valori economici, qual cosa piu giusta die il farseli pagare
in lire, soldi e danari? E il volgo die vede che il produltore di giu-

stizianei tribunali, di sanila nei corpi, di sapienza sulle caltedrc

yende la sua mercanzia a si alto prezzo, puo egli essere biasimato

se lenta entrare socio nel negozio e aprirne anch
1

egli bottega ?

E qual torto avra un medico, se ragionando col convalescente, cui

restitui la vista operandogli la cataratta , o salvo la vita colla litotri-

psia ,
vorra fargli i conti addosso cliiedcndogli una paga che equi-

valga air uso degli occhi, o ah
11

incolumita della vita 2?

1 Queste cose abbiamo noi diffusamente chiarito negli articoli intorno

alia proprieta letteraria sullo scorcio della III Serie, vol. XII, pag. 147

esegg. : ma credemmo necessario riepilogarle per quegli associati
,

cui

manca la Seri e precedente.

2 Lo Stuart Mill (Principes (TEconomie polUiquc traduits par Dussard

eccetera. Paris 4854, pag. 46 e segg.) riconosce francamente non essere

motivo economico quello che muove il padre ad educare il figlio o il malato

a farsi curar dal medico : economico, si, il motivo, per cui un artigiano in-

segna al proprio figlio un mestiere, con cui si guadagni il pane. Di questo

dunque, dice, FEconomia dee tener couto; e dite altrettanto della medici-

na impiegata per guarire un artigiano produttore. Ce n'est pas par raison
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9. Tali sono gli assurdi anclic pratici chc ci sembrano sgorgarc

da si falsa maniera di contemplare la produzione : e pero esclusi i

cosi dctti prodolti immaterial!, torniamo allatriplice divisione gia sta-

bilita. Tutte e tre queste produzioni hanno una somiglianza generica

relativamente air ulilita che in tutte e tre lo operazioni si produce :

tutte e tre peraltro sono speciflcamente assai diverse
,
come diversa

e la sostanza dalle esterne sue forme, le forme dalle relazioni locali

o personali.

La qualc differenza specifica raccomandiamo caldamente air at-

lenzione del lettore
,
come oggelto di somma importanza nella vera

economia filosofica. Finclie F economia si riduce alia scienza di ac-

cumulare ricchezze; purche si oltcngail fine che queste si accresca-

no
, poco monta quale sia il modo

;
dovendo questo regolarsi dal

d?economic sociale qu'on se fait couper nn membre ou trailer de la fievre;

mais si le travaillcur n'en a pas conscience, la raison n'existe pas mains

(pag. 47). Confessiamo di non comprendere le sottigliezze di coteste di-

stinzioni. Se il valente economista intende intromettere nei calcoli econo-

mici le intenzioni, con cui si spende nell'educazione, neir istruzione, nella

guarigione; Y introduzione di coteslo elemento economico ci sembra stra-

vagante. Se intende che
, quando trattasi di formare Y uomo e di conser-

\arlo
,
non dee badarsi a spese ; questo e verissimo

,
ma pud applicarsi

ugualmente all
1

istruzione del fanciullo. Se fmalmente intende che nelFeco-

nomia domestica gli alimenti e Teducazione data ai figli non debbano cal-

colarsi
,
come ne tampoco nella pubblica le spese di igiene o di pubblica

sicurezza
; laproposizione e dimoslrata falsa da tutti i bilanci delle fami-

glie e degli Stati inciviliti.

II vero a noi sembra che educazione, istruzione, guarigione, considerate

come fatica delP uomo mediante Y uso di certe parti di materia, possono ,

anzi debbono calcolarsi come spese necessarie da ogni amministratore e

domestico e pubblico : ma considerate come perfezionamento dell' uomo

trascendono affatto Y ordine economico ed entrando neir ordine morale

danno un risultamento sproporzionatamente maggiore della spesa , e che

per conseguenza mai non potra con essa bilanciarsi. Dunque rinfermo

guarito al medico che gli chiedesse una paga uguah al valore deirocchio

'.o della vita, potrebbe rispondere secondo le savie teorie economiche: Vi

pago (ed e giusto che vi paghi carissimo) Y uso delle forze e della singo-

lare abilita vostra: ma la vita o la vista sono talbenefizio che Dio solo pud

rimeritarveli, come Dio solo e il vero restitutore o conservatore.
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fine, dal quale acquista ogni suo pregio. E infatti gli economist! alia

moderna fanno non di rado gagliardi sforzi per moslrare perfella

parita di merito in ogni specie di produzione. Ai quali sembraci ac-

costarsi il ch. Marescotti, quando iigurando la terra come un gran

capitale, di cui certuni invidiano il possesso, percite lo reputano ca-

pitalc diverse dagli altri; No, risponde per disingannarli ;
non e di-

verso
, perche la fertilita non e

, ne pub essere in possesso del pro-

prietario ; il quale null' altro possiede nel campo , se non una mac-

china die diremo agricola; SIMILE DEL TUTTO al proprietario diuna

macchma mobile che chiamasi macchina rneccanica, quale sarebbe un

telaio per lessere (Discorsi v. capo VII, pag. 362).

Ci permetta T egregio Autore di trovare molte dissomiglianze fra

coteste due macchine. e di osservare la radice dell
1

inganno, per cui

sembrano somiglianti.

E in quanto a dissomiglianza e facile frvedere che 1. Nel presente

ordine di natura, fin che vi e legname sulla terra, i telai si possono

moltiplicare a milioni
;
laddove il terrene non puo crescere oltre 1'at-

tuale sua superficie. Vero e che puo coltivarsi il terreno incolto. Ma

questo non e moltiplicare le macchine-terra
,
ma solo un usarle:

appunlo come none moltiplicare le macchine, quando in una filanda

di mille fusi il fabbricante che ne usava solo cento per iscarsezza

d
1

opera , passa ad usare anche gli altri novecento quando crebbe il

lavoro. Inollre la coltivazione di lerre vergini molte volte da una

rendita con detrimento di un
?

altra. Per esempio il prosciugamento

del Fucino somministrando frumento togliera la pesca; il dibosca-

mento in certi paesi non solo fece rincarire il legname ,
ma anche

peggiorare il clima e inaridire le fontane. La coltura dunque di nuo-

ve terre ben puo dirsi produzione di nuova utilita, ma non di nuovo

slromento. I telai si producono ,
le terre no. E la ragione di questo

sta in un
1

altra dissomiglianza fondamcntale fra coteste due macchi-

ne, per cuiTuomo ben puo fabbricare telai, ma non puo fabbricare

terre. La diffcrenza sta in cio che la terra moltiplica le sostanze per

una sua virtu sostanziale, laddove il telaio le modifica sollanto mcr-

ce la sua modificazione artificial . Sc un proprietario ha sul suo ter-

reno una raccolta di cotone per vestire se solo
,
traendone il seme
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e aflidandolo alia macchina-terra potra poi vestire lutta la famiglia.

AlFopposto se Faffida alia macchina-telaio, questa ben riuscira a tes-

serc il cotone, ma non a moltiplicarlo. Invece del cotone, mettiamoci

del frumento
;
e quello clie mi farebbe campare per un mese, coniidato

alia macchina-terra mi dara da campare per un anno. Se invece lo

confido alia macchina-molino o forno , per quel mese campero piu

soavemente, ma passato il mese
,
moriro di fame. Gran differenza e

dunque tra macchina produtlrice di sostanze e macchina trasforma-

trice : ne dee recare meraviglia che la prima venga preferita alia se-

conda da chi preferisce campare per un anno al morire piu soave-

mente dopo un mese. Vi Iia dunque in ogni podere come in ogni

macchina da tessere forze naturali e fatiche umane (pag. 363) :

ma in un podere F effetto dipende dalle forze sostanziali
,

nella mac-

china da tessere dalla configurazione artificialc. Questa puo moltipli-

carsi dalF artefice a talento
, quella non puo moltiplicarsi se non dal

Creatore delle sostanze.

Saviamentc dunque il cattolico Villcneuve Bargemont al Ricar-

do che dice macchina la terra, aggiunge per correttivo, che cotesta

macchina e dotata, a diffcrenza delle altre artificiate dalF uomo
,

di

una forza attiva che da noi riceve bensi la direzione, ma che le vie-

ne immediatamcntc dalla natura 1.

10. Ecco la ragione per cui la macchina-terra sara sempre piu

pregiata secondo la legge universale conosciuta ed ammessa da tutti

gli economisti che
,

tanto piu cresce il valore della merce a parita

del rimanente, quanto ella e piu rara c pero difficile a conseguirsi.

Tutte le ragioni contrarie recate da certi economisti, i quali ci mo-

strano F immensa estensione delle terre tutlora incolte
,
avrebbero

qualche forza, se Fuomo potesse ad un tratto correrne in cerca da

un polo alF altro senza spezzare mille vincoli d'affetto, di dovcre
,

d'interesse ecc. ecc. che lo legano alia terra
,

alia famiglia ,
alia

patria. Ma poste queste inevitabili condizioni delF umana schiatta
,

1 Mr. Ricardo dit avec raison que la terre est aussi nne machine. Ce

qui la distingue de toutes les autres c'est qu'elle est tres-superieure a

celles qifenfante le genie des arts ;
elle porte en elle-m^me une puissance

active, que nous ne faisons qu'accroitre et diriger (VILLENEUVE pag. 117).
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il parlare agli Europe! della sterminata Oceania, per convincciii che

la terra e uno stromento pareggiabile ad ogni altro, non riuscira pro-

babilmenle a persuaderli.

Falsa e dunque T assimilazione dello stromento-terra agli altri

stromenli. Cionondimeno inlendiamo benissimo die ella possa illu-

dere per Fequivoco, come teste dicemmo
,

della parola produrre.

Se ogni produzione e di utilita, se ogni utilita si calcola in moneta
;

il valore di tutte le produzioni e di tutti i produltori stara in pro-

porzione del prezzo. Or tanto si paga la produzione della terra
,

quanto d'ogni altra industria e talora anche meno. Dunque lo stro-

mento-terra non e punto piu pregevole die lo stromento telaio. Cosi

dice la logica degli economist!
;
ma

, bisogna pure confessarlo
,

la

logica del popolo non sa acconciarvisi e preferisce agli altri stromenti

10 stromento produltore delle sostanze. E alia logica del popolo si

acconcera anche quella degli economist!
, quando economia si dira

11 retto ordinamento degli uomini associati rispetto alia ricchezza.

Allora Toperazione delF uomo, ossia il modo di produrre, essendo il

vero fine della sociale economia, piu imporlera al bene sociale in

qual modo F uomo operi intorno alia ricchezza
,
che la quantita di

ricchezza in tal modo accumulata.

11. Esamineremo fra poco il pregio relative di que
1

tre gradi di

produzione rispetto al savio economista. Prima peraltro tiriamo dal-

Fidea di produzione finora spiegata il giusto concetto dei suoi prin-

cipii. Quest! possono essere, come in tulto il mondo materiale
,

di

due specie ,
vale a dire intrinseci o costitutivi

,
estrinseci o efficien-

ti. Sono estrinseci quelli, la cui efficicnza preesistcnte mette in mo-

vimento gli element!, donde risulta la ricchezza : intrinseci all
1

op-

posto quelli che ne formano sostanzialmente il costitutivo. In quella

guisa dunque che la pianta risulta
,
come da cause efficient!

,
dalla

forza vegetativa del seme e della terra e dalla forza preparatrice de-

gli altri element! e delF agricoltore ;
anche la ricchezza risulta dal-

le forze naturali della matcria e dalle forze umane, per cui ella cre-

sce di utilita. Siccome poi principii intrinseci rimangono nella pianta

quella materia in lei trasfusa dal suolo e dal seme, piu la virtu speci-

fica che in lei si svolge per la vegetazione ;
cosi principii intrinseci
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nale la somma della valuta a che ascendono le facolta d
1

una na-

zione o mobili o immobili
;
fornimento o provigioni di produzione o

massa produttiva quella parte del valsente destinata alia produzio-

ne
;
ritenendo al nome di capitale il suo significato volgare die da

tutli i nostri lettori sara piu agevolmente compreso, e che dal Yoca-

bolario di Napoli viene definito con le parole seguenti: La sorte

principale, il fondo sopra di cui si hanno gli assegnamenti o I en-

trate che sono il frutto del medesimo fondo ; ed e cosi detto, quasi

che eyli sia come capo e principio di esse entrate. E da cotesto si-

gnificato parecchie frasi si derivano (mettervi del capitale, dare

una cosa pel capitale, stare in capitale ecc.) il cui senso si perde se

in quella voce viene alterato.

Ci si perdoni questa breve digressione filologica, che ci parve

conducente e alia chiarezza della irattazione e alia proprieta dell
1

e-

locuzione; e concludiamo riepilogando il fin qui detto.

Yede il lettore che, secondo le dottrine fin qui chiarite, i veri agenti

di produzione saranno le forze di natura, le forze umane e le forze

strumentali introdotte dalFuomo nella materia : il soggetto di quesle

azioni saranno le materie prime : il prodotto ne sara la materia util-

mente trasformata. Tale a noi sembra il vero aspetto, sotto il quale

dee considerarsi la produzione economics, se si vuole trovarne le

vere ragioni, per potere dipoi ulilmente applicarle alFordiae sociale.

Ma affinche questo meglio si comprenda, giudichiamo necessario

considerare partitamente cotesti varii elementi che possono general-

mente ripartirsi in due classi, che sono forze e materia. Incomin-

ciamo da questa ;
che quando viene estratta da tutlo il valsente di

un proprietario o di una societa per destinarla alia riproduzionc ab-

biamo appellata fornimento produttivo.

II fornimento produttivo, abbraccia Ire specie di materie ;
cioo la

pura materia, soggetto del lavoro; la materia lavorata a slrumcnto,

mezzo di lavoro
;

la materia gia ridotta in merce o trasformata in

numerario, ricambio del lavoro.

E facile il vedere il gran divario che corre nella virtu produttiva

fra cotesti tre elementi
;
la necessita per conseguenza di considcrarli

ciascuno a parte. Nel prossimo articolo incominceremo dalla maleria.
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FOSSILI DEI TERRENI SECONDARIH

Cominciata una volta la grande opera del Creatore, che fu la for-

mazione degli esseri organizzati, nelleacque e sulla terra convenien-

temente preparala e disposta ;
la vediamo continuare fmo al suo per-

fezionamento, cioe fmo alia creazione delFuomo. Niunmotivo abbia-

mo di credere che quella per lungo tempo si sospendesse, o che re-

stasse una o piu volte il globo terracqueo privo al tutto di vita, onde

fosse necessaria una novella creazione delle classi distrulte, vegeta-

bili ed animali e degli intieri due regni organizzati. Nulla di cio si

trae concludentemente dalle osservazioni geologiche e dallo studio

della paleontologia. Si veggono terreni un tempo inondati dalle acque

ed ora air asciutto : si conosce che molte parti oggi inondate ergevano

un tempo il capo dalle acque ed erano ricoperte di selve : non tro-

viamo piu viventi le specie ed i generi di pianle e di animali
,

i cui

avanzi rinvengonsi ne
1

piu antichi strati fossiliferi, ed invece troviamo

o tra i fossili meno antichi o eziandio fra i viventi molte specie e ge-

neri
,
di cui non si rinviene vestigio in que' terreni piu antichi

;
tro-

viamo indizii di molte catastrofi devastate! di parecchi terreni
,
e

1 Vcdi questo Volume, pag. 145 e segg. ; e pag. 289 e segg.
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che poterono in alcune region! distruggere ogni vivenlc acquatico

lasciando a secco certe parti, ovvero ogni vivente terrcstre nel caso

opposto. Ma questi sono tutti fenomeni locali, ne alcuno dimostra che

in qualsisia delF epochc geologiche sia stata spenta ogni vita
,
ben-

che per la diversita dei deposili che si osservano, si possa dire, esser-

si dall'Autore della natura piu volte gradatamenlc rinnovata lafac-

cia della terra. La formazione di nuove specie viventi non e mai ri-

cominciata, ma per lungo tempo e proseguita.

I confini fra i terreni paleozoici o primarii, ^di secondarii (il me-

dio evo de' geologi) sono disputati, come altrove abbiamo avvertito.

Abbiamo ancora osservato che non sembra la questione essere di molta

importanza: invero questa incertezza non esisterebbe, se altutto dif-

ferissero i fossili organic! di questi e di quelli, e se dapertulto si os-

servasse e nella stratificazione e nella natura degli strati mineral! una

linea ben chiara e nelta di separazione fra i primi ed i secondi ter-

reni. Noi, seguitando ad appellare paleozoici quelli, dc' quali abbiamo

brevemente parlato nel precedente articolo
,
chiameremo con parec-

cm* geologi ,
secondarii quelli che a questi si soprappongono, fino a

quelli i quali generalmente sono appellati terziarii.

Non ci tratteniamo intorno ai material! inorganic!, che compongo-

110 questi terreni. Sono tutti dovuti alle acque, ma alcuni allc acque

tranquillamente deponent! cio che tenevano sciolto o sospeso ,
altri

alle acque che rompevano e Iritavano le rocce preesistenti e poscia

trasporlavano le brecce e le arene, ed abbandonandole deponeva-

no nuovi strati. II terreno
,
die si considera come il piu antico

fra i terreni secondarii
(
i moderni geologi lo denominano permiano

o peneo) in molti luoghi presenta una linca di discordanza col sotto-

posto terreno carbonifero
;
ma questo fatto non e univcrsale. Lc pian-

te fossili del terreno permiano non poco somigliano a quelle abbon^

dantissime della formazione carbonifera : anzi quel terreno nella Rus-

sia, oVc assai esleso
,
ha presentato al sig. Ad. Brogniart gcneri

vegetabili, tutti appartenenti a questa formazione inferiore, benchele

specie, ad eccezione di pochissime, sembrino different!. Somigliante

analogia osservasi a un dipresso fra le conchiglie de
1

due terreni ,
e

cosi fra gli animali inferior!, ed ancora fra i pesci. Lafamiglia tanto
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numerosa de' trilobiti va mancando, benche sc ne cilino esempii da

taluno in due deposit! secondarii 1, ma poscia non piu apparc.

Cio die questo terreno ci presenta di piu importante, sono gli

avanzi di rettili sauriani 2. Ne'terreni paleozoici trovansi avanzi di

pesci sauroidi 3
7
ma non gia sauriani o altri veri rettili. I denti

supposti di sauriano trovati presso Edimburgo dal doit. Hibbert ne-

gli strati carboniferi
,
sono stati dal eel. Agassiz riconosciuti come

appartencnti ad un pescc sauroide. Simil provenienza hatrovato do-

versi attribute a molte scaglie, che eransi credute di lestuggine.

Malgrado lutti gli scavi falti ne
1

piu antichi strati
,
attesta il profess.

Owen 4, in particolare nel terreno carbonifero, piu esploralo di qua-

lunque altra formazione, non si sono mai trovali scheletri di animali

prescntanti un'organizzazione superiore a quella de' pesci. II mede-

desimo e attestato dal dott. Buckland
,
e da C. Lyell. Ycri retiili,

cioe animali vertebrali a sangue freddo-, con polmoni ,
e percio (al-

meno nello slato perfetto) a rcspirazione aerea, benche incomplcla ,

non e provato ne probabile che esistessero prima del periodo sccon-

dario. In questo non solamente si trovano esistenti ma in si gran

copia, e di ogni dimensione, di ogni forma e di ogni struttura
,
che

esso periodo, e in particolare due dellc sue divisioni (lias ed oolite)

sono talora appellate il periodo de rettili. A prcferenza d'ogni altro

oggelto appartenente a quesli depositi, i costoro avanzi si fanno am-

mirare, come essi viventi avrebbono principalmente attrallo Tallcn-

zione e lo sguardo di un osservatore contemplante cio che allora

avveniva sulla faccia del globo. Ncgli strati permiani ,
in Turingia ,

si e scopcrto il protosaurus o monitore, che ha qualche somiglianza

co' monitori 5 viventi
,
e in Inghilterra i primi avanzi di un plesio-

1 Nel mnschelkalk e nel calcare delle caverne.

2 Nome degli animali della famiglia delle lucerte: M^OS, laccrta.

3 Somiglianti ai saurii.

4 Edimb. New Phil. Journ. 1842. K. Un. J843 T. 43, pag. 201.

5 I monitori sono alquanto simili ai coccodrilli. I caratteri, che da que-

sti H distinguono lianno semhrato ai moderni naturalisti assai rilevanti per

fare di quelli e di questi due famiglie.

ScrielV, vol. II. 42 1 Giugno 1859
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sourus 1, del qual gencre si trovano piu eopiosc reliquie in terreni

secondarii meno antichi. Quesli non erano, come i coccodrilli e come

molti generi di rettili dello stesso periodo secondario, acqualici per me-

ta, cioe di vita anfibia e forniti di piedi acconci a camminare; ma erano

compiutamente acquatici, avendo i piedi trasformati in una specie di

remi, quanto opportuni pel nuoto, lanto inetti per camminare. Le te-

stuggini di mare sono oggidi i soli rettili cosi conformati; ma in

queU'epoche remote, le acque furono popolate di grand! rettili prov-

veduti di simili remi, i quali nel rimanente mostravano gran somi-

glianza con le lucertole e co'serpi. Tali furono i plesiosauri, e gYittio-

sauri. I primi (alcuni lunghi non meno di quattro metri) erano nota-

bili pel collo rassomigliante ad un lungo serpente. Se ne sono osser-

vate almeno sei o sette specie
2

: la maggiore si allontana assai dal

tipo, talche n' e stata separata e chiamata pliosauro. Si pensa che i

plesiosauri, o almeno alcune specie di essi, vivessero nei delta de' fiu-

mi. Gli ittiosauri % univano ai caratteri essenziali de
1

rettili qualche

carattere de
1

pesci ed altri de
1

cetacei : alcuni clovevano avere piu di

sette metri di lunghezza. Dicesi che se ne sieno scoperle sette o otto

specie fossili.

Fra i rettili deH'antico mondo, non puo pretermettersi lo smisu-

rato basilosaurus o re de' sauriani, lungo 100 ed eziandio 150 piedi

inglesi, ne il megalosaurus , scoperto in Inghillerra dal dott. Buck-

land : sembra che questo vivesse nel mare e potesse avere piu di

70 piedi di lunghezza : era, scrive il Cuvier, un lucertolone grande

quanto una balena. Men gigantesco appare al confronto Taltro lu-

certone, ritrovato nella montagna di S. Pielro presso Maastricht, o

reso celebre dalle indagini di Camper e dalle figure di Faujas : la

sua lunghezza doveva essere qualche cosa piu di-24 piedi: gran te-

sta e terribile dentalura. Ricorderemo ancora Tiguaonodonte, altro

sauriano gigante (talora superavai 60 piedi) ,
il quale, secondo Cu-

vier, era erbivoro e frequentava le acque dolci. Piu strano era il

1 Plesiosaurus, suona quasi lacerta.

2 Due specie analoghe al plesiosauro si sono trovate nellltalia superio-

re, negli scisti neri presso Perledo (PILLA Geol. II, pag. 390).

3 Ichthyosaurus : quasi pesce-lucerta ,
o lucerta a forma di pesce.
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laberintodonte, nel quale i caralteri del coccodrillo trovansi innestati

sopra un lipo fondamentale analogo a quello de' batraciani
,
ossia

degli anfibii somiglianti alle rane. Quel genere coccodriliano pre-

senta forse i primi batraciani
, oggidi rapprescntati da nudi ranoc-

chi senza mezzi di difesa
,
e da protei sirnili ai pesci. L'ordine dei

sauriani
,

il quale presentava ,
in quei tempi remoti

, generi cosi

grandi e forti e varii
,
che oggidi piu non si veggono ;

al presente

moslra invece pochissime specie a strultura coccodriliana
,
ed assai

specie di piccole lucerte. Non pensiamo dovercene affliggere. Se

Dante avesse veduto gli scheletri di queTettili spaventosi, avria for-

se ripetuto :

Natura certo, quando lascio 1'arte

Di siffatti animali, assai fe bene 1.

Piu ancora di questi mostruosi animali
,
a noi straordinarii appa-

iono i pterodattili ,
i quali pure trovansi ne' terreni secondarii

,
al-

meno in quelli appellati sistema yiurassico o lias. Erano rettili vo-

lant!, benche queste due voci accoppiate sembrino indicare una

contraddizione. Un dito delle zampe anterior!
,
stranamente lungo

sembra aver retto una membrana, facente ufficio di ala : indi il no-

me di pterodattili (all alle dita o dita alafej : cio li avvicinava ai pi-

pistrelli, atti a camminare ed a volare
;
ma quelli, o parte di quelli,

sembra che fossero ancbe atti a nuotare. Avevano denti come i ret-

tili: la forma della testa e del collo li faceva alquanto somiglianti

agli uccelli. Diconsi osservate dieci o dodici specie di questi singo-

lari animali 2, che formano una sotto classe nella classe dei rettili. Le

loro ossa hanno, come quelle degli uccelli, delle cellette aeree: on-

de intorno ad alcune ossa e nato dubbio se appartengano agli uc-

celli o ai pterodattili ,
i quali dagli antichi si sarebbero senza piu

appellati uccelli.

Dagli avanzi trovati dentro il corpo di alcuni de' rettili indicati

o presso i loro avanzi
,

si e concluso che le specie piu acquatiche

1 Inf. XXXI.

2 Pterodactylus crassirostris: P. brevirostris: P. giganteus etc.
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vivevano di pesci e di altri rettili
,
ed i plerodaltili probabilmenle

d' insetti
;

cio si e dedotto dagli avanzi d' inselti trovati in qualche

luogo insicme colle spoglie di questi singolari animali : questi ave-

vano talvolta notabili dimensioni: Fapertura delle ali di talunogiun-

gcva a circa 48 piedi, e quella di tale altro non era minore di 27

piedi; mentre oggi quella del gran condor (Vultur yryphus Lin.}

delle Andi, il gigante della nostra atmosfera, non passai 42 piedi l.

Immaginiamoci nello spazio, a discreta distanza dalla terra, am-

mcssi allo spettacolo della vita che sorge e diffondesi pel nostro

globo. Non potendo penetrar colla vista nella profondita del mare,

la avremmo volta principalmente, nel periodo paleozoico, alle tante

gigantesche pianle, che a mano a mano di densa veste cuoprivano

la faccia della terra restata asciutta, come a suo tempo ammireremo

principalmente grimmani quadrupedi del periodo terziario: ma in

questo secondario qual cosa singolarmente si fa da noi mirare ed

ammirare? Senza dubbio la copia, le forme, e lagrandezzade'retli-

li, altri alternamente striscianti o camminanti sul suolo ed immer-

gentisi nelle acque, altri costantemente in queste nuotanti, ma innal-

zantisi spesso sulla superficie, per necessita di respiro; edalcuniper

avventura levanti dall'acqua il lunghissimo collo, a far preda degli

abitatori dell
1

aria; i quali piu animato, piu vario e piu magnifico

rendono lo spettacolo.

Le spoglie degli animali giganteschi attraggono piu lo sguardo

degli osservatori e di esse piu si favella: ma pero non si creda che

tutli fosser giganti gli animali degli antichi periodi, o che al presenle

nascano e vivano soltanto specie nane, rimpetto a quelle delle anti-

che eta. Non gia. Anche allorailpiu degli animali (pesci, rettili o al-

tri) erano di piccola o di mediocre statura. Ne oggidi mancano \i-

venti giganteschi. Se ci pare che gli elefanti de'nostri giorni, rile-

gati fra i tropici nel vecchio continente
,
ne soslengano debolmente

Tonore, le balcne ed altri cetacei non cilasciano desiderarc i grandi

abilatori deir anlico mare. Se non accordiamo al Lacepede e al Ba-

binet, che taluno degli odierni celacei possa giungcrc alia lunghezza

1 MILLER. Testimony of the rod's pag. 31.
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di 100 metri, si ammelte peraltro che alcuni possano pervenire

a quella di 40 o di 43 metri; e non e una bagattella: un animale

d'una dimensione uguale o maggiore dclla colonna traiana ! Cosi nel

rcgno vegetabile, parecclii pini americani non portano hrvidia agli

alberi del periodo carbonifero, in particolare il pinus strobus degli

Stati Uniti che perviene alTaltezza di 480, e talvolta di 230 e 250

piedi, e il taxodium sempervirens, il quale si attestanella California

ergersi sino a piedi 280
; per nulla dire delle piante acqualiche,

quaF e il fmo gigantesco (o macrocystis pyriferaj , il quale ci si af-

ferma giungere alia lunghezza di 338 piedi.

E curiosa osservazione, che nella classe deVettili, oggidi la men

numerosa fra gli animali vertebrati
,
trovansi a proporzione phi es-

seri fossili e perduti ,
che nelle altre. Ma e da notare che la e in

gran parte composta di animali, viventi all
1

imboccatura delle acque

correnti 1.

L'opposto e da dire degli uccelli. I veri uccelli (a sangue caldo e

piumati) non sono punto frequenti tra i fossili : ne dobbiamo pren-

derne maraviglia. Lasciamo stare che la facolta di volare li preserva

dal piu degli accidenti, cui sono esposti i quadrupedi ed i rettili

camminanti o striscianti; se avvicne che quelli si anneghino o perisca-

no mentre galleggiano smTacqua, di rado restano sepolti e conser-

vali alia curiosita de'tempi avvenire ne'depositi di sedimento: per la

slruttura tubulare delle ossa e in particolare per le loro piume, sono

assai leggeri rispetto al volume, e i lor- cadaver! restano a galla, ed

hi sono preda degli animali carnivori o si putrefanno. Osserva il

Lyell ,
che a cio puo attribuirsi T assenza di ogni vestigio di uccelli

nelle marne recenti di Scozia; benche i laghi ove queste si sono for-

mate fossero frequentati da assai uccelli acquatici, finche non furo-

no diseccati artificialmente.

Tuttavia gli avanzi d' uccelli non mancano ne
1

terreni secondarii,

almeno in quelli che sembrano di media antichita. Nel terreno di

1 Si sono trovati parecchi cadaveri di coccodrilli nel limo strascinato

in mare dairinondazione fluviatile che accompagno il tremuoto di lava,

Tan. 1699. Tra gli avanzi portati in mare dalle inondazioni del 1829, nel

Morayshire (Scozia) trovaronsi migliaia di rane tuttora viventi. (LYELL,

LUDER).
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AVeald, che si riguarda come un gran deposito d'acqua dolce
,

il

Mantell ha trovato le ossa di molti uccelli delP ordine dello yralle

o uccelli di riva, a lunglie gambe, viventi ordinadamenle d
1

insetti,

di pesci ,
di anfibii e di piante acquatiche. Un altro uccello acqua-

tico si e trovato nella crela bianca d
1

Inghilterra, e dall'Owen e giu-

dicato vicino al genere albatrossa
f Diomedea) . Negli scisti secon-

darii di Glaris
( Alpi Svizzere) , FAgassiz osservo uno scheletro di

uccello quasi intiero. Anche Yon-Meyer osservo uno sclieletro d'uc-

cello in questi scisti, ov
1

erano ben distinti un
1

ala ed un piede : gli

parve deirordine de
1

passed, e dclla taglia delle lodole l. Negli sci-

sti calcari del Bolca nel Veronese, ove si ammira la famosa necro-

poli di pesci, mirabilmente conservati 2
?
trovansi talora impression i

di penne di uccelli : ma questo terrene si giudica meno antico, e per

avventura intermedio fra i terreni secondarii ed i terziarii.

Una curiosa conferma dell
1

esistenza degli uccelli nel periodo se-

condario si e trovata nelle impronte di piedi d
1

uccelli slampati nella

cosi delta nuova arenaria rossa del Connecticut (Stati Unit!) 3. Ma

non tutti convengono intorno airinlerpretazione di tali impronte. Co-

me vere impronte di animal i fossili sono bensi riconosciute quelle

osservate da prirna in Sassonia; e si e concluso doversi attribuire

a qualcke gran rettile batraciano
,
yerosimilmente al laberintodonte

rammentalo poc
1

anzi.

Non ci tratterremo intorno ai fossili di altre classi inferiori rinve-

nuti ne' terreni secondarii. Cio sarebbe troppo lunga faccenda, non

necessaria al nostro scopo, e poco gradita ai lettori, de
1

quali il piu

non si occupa con proposito in questi studii
;
e nulla troverebbe di

nuovo chi inlorno ad essi travagliasi di proposito. Saremo contenti

di accennare le seguenli generalila.

Molti sono in quei terreni gli avanzi fossili di piante, e fra queste

Ad. Brogniart ne cita alcune (del terreno giurassico) pelle quali non

1 BL Un. a. 1840. T. XXIX, pag. 428.

2 L'Agassiz ha determinate 127 specie di quei pesci, tutte marine.

3 Fra gli scrittori, che danno le figure di queste credute impronte di piedi

di uccelli, puo vedersi Buckland: Geology and Miner. Vol. II, p. 39, Plate 36,

a, b. Nelle quattro tavole precedent! mostra le impronte attribuite a rettilL

Y. ancora Vol. 1
, pag. 86.
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Irova caratteri chc le distinguano da certi vegelabili yiventi
;
molti gli

avanzi di animali raggiali, di arlicolali, di molluschi conchigliferi e di

pesci. Dividcndo in due periodi la durata de
1

terreni secondarii, si

e osservato che nel piu antico predominano rocce arenose e con-

glomerali, i quali indieano per lo piu cagioni generatrici violente ,

mentre nelFaltro veggonsi deposit! per lo piu calcarii
,

i quali paiono

prodotti, fuori di rare eccezioni, da azioni lente e tranquille. Si av-

verte che la fauna fossile e ricca, abbondante e varia in queslo pe-

riodo, mentre generalmente si mostra scarsa nel secondo, e che in

generale la flora presenta piulloslo Y inverso fenomeno. Gli animal!

acquatici (e questi sono i fossili piu numerosi
)
lasciarono quasi sem-

pre le spoglie la ove aveano vissuto, e invece le piante terrestri in-

dicano ordinariamentc azione di trasporto.

Mentre deponevansi quesli terreni
,
venivano a mano a mano chia-

mate alFesistenza nuove specie e nuovi generi di vegetabili e di ani-

mali. Molti non piu appaiono dopo questo periodo. I generi tultora

yivenli incontransi principalinente nella zona torrida. I zoofiti ed i

tanti testacei, chc paiono aver popolato nel periodo secondario i mari

della nostra zona lemperala, (fra i quali sono copiosissimi, anche

ne' nostri Appennini, gli ammoniti 1) hanno al di d'oggi qualche rap-

presentante soltanto fra i tropic! .

Frequentissimi sono in certi terreni terziarii gli animali marini

microscopici. II eel. Ehremberg ne ha trovati nella formazione del

Giura, ed osserva che tali animalucci formano i dicinnove ventesimi

della massa di un terreno cretaceo secondario di Grecia e d' Africa.

Yentun generi e quaranta specie sono comuni al terreno creta-

ceo (ultimo fra i terreni secondarii) e al regno animale d'oggidi.

Molti di questi animalucci vivono tuttora nel Baltico e nel mare del

1 Gli Ammoniti o corni d'Ammone, sono testacei, che rinvengonsi in tutte

le formazioni secondarie, ma piu non trovansi ne
1

nostri mari (se non for-

se qualche specie microscopica )
e neppure ne' terreni terziarii. Hanno fi-

gura di serpi avvolte a spira. Tina specie, forse la piu comune in Italia e

chiamata ammonites serpentinus. II nome di questi testacei deriva dalla loro

somiglianza colle coma, che veggonsi nelle immagini di Giove Ammone.
La loro frequenza ne' terreni secondarii, ha fatto talora denominar questi

terreni ammonici.
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Nord. Quesli fatti, ed alcuni altri, provano che, cziandio prima del

deposit! terziarii
,
alcuni vivenli de' nostri giorni e'rano venuti alia

luce. Fino dallo scorso secolo il Soldani Ab. Camaldolcse, (osserva-

tore di ammirabil pazicnza e sagacila) avcva avvcrlito, die spesso

gli strati appennini non moslrano alFocchio nudo alciin testaceo, ma
ridondano di corpicciuoli marini microscopic! ,

cio chc dimostra la

loro origine 1.

Non possiamo abbandonare i fossil! de'ierreni secondarii,senzafar

motto di poche mascelline di quadruped! ,
i quali non dovevano esser

maggiori delle talpe. Qucsta scoperla ai non iniziali neglisludii geo-

logic! parrel per avventura quasi ridicola, ma ai geologi e stata di

grande importanza ,
e le mascelle dello scisto di Stonesfiel 2 sono

divenute celebri fra i geologi, quanto lo e fra gli umanisti il cavallo

di Troia. E dottrina comune fra i geologi, chc malgrado le piu accu-

rate indagini ,
come scrisse il Cuvicr

,
non si sono scoperti vesligi

cert! di vivipari terrestri prima doHerreni terziarii; e per T opposite, al-

lorche ci abbaltiamo in quest!, le ossa di tali animali sono assai fre-

quenti. Cosi, concludeva il celebre naturalisla, com' e ragionevole

credere che le conchiglie ed i pesci non esistevano all'epoca primitiva,

cosi e da credere die i quadrupedi ovipari cominciassero coi pesci

1 Dubitarunt nonnulli an praealtl Apennini in Thuscia ex aquis marl-

nis originem duxerlnt. Incerti adhuc essemus ac sub itidicc Us pendent, si

yrandioribus conchyliis dirimenda rclinqiicrctur ; his enim, quaecumque ex-

titerit causa, fere omnia carent strata. Contra haec ipsa saepe redundant

marinis corpusculis minimis in editissimis locis, lit in eo, cui nomen il Foresto,

prope scaturiginem perennis fontis, ex quo Arnus ortum duett, et in ipsis

mpibus Alverniae monlis in ilia cius parte, quae dieitur la Penna. Ibi ap-

parent strata lapideo-calcaria aut arcnaria, utraque, aliquando conchylifera

conchyliis minimis. Quo sane fit
ut iure merito Apenninos, magna saltern ex

parte, ab aquis olim genitos iudicemus. Iluius rei plura dedimus argumenta

in Specimine Oryctographico . Testaceographiae et Zoophytographiae par-

vae et microscopicae Senis. 1789. Prolegom. p. XI. Lo Specimen ora

accennato ha il titolo Saggio orittografco sulle terre nautilitiche della Tosca-

na. Siena 1780. Scrisse di questa opera il Brocchi: Cio ch'egli intitolo

modestamente un Saggio, sarebbe stato per qualunque altro un'opera ma-

gistrale .

2 NeirOxfordshire (Inghilterra). Nehanno datele figure BUCKLAND Geol:

and Miner. Vol II, PL 2 LYELL. Priac. de geol. L. I, c. 9 ecc.
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da! primi tempi, no
1

quali formaronsi i tcrreni secondarii, e che 1

quadruped! terrestri non sieno venuti o almeno non siensi moltipli-

cati se non molto tempo appresso 1. E sappiamo dal Boubee 2, che

11 Cuvier non muto opinione ; mentre, pochi di prima dclla sua mor-

te, gli assicurava di non conoscere esempio bene accertato di mam-

miferi terrestri piu anticbi dei terreni tcrziarii. Le mascelline di Sto-

nesfiel minacciarono questa dottrina, indicando nel periodo seconda-

rio, due piccole specie di vivipari. II Cuvier, veduta una di queste

mascelle, la riferi al genere dei didelfi, serbando qualche dubbio in-

torno alia sua antichita. Alcuni zoologi sospettarono che quest! avan-

zi non sieno di mammiferi (Grant) : Blainville 3 credette poterli ri-

ferire a! rettili : ma il primo giudizio fu confermato da Valenciennes

e da Owen, specialmente essendosi trovato nell'Australia un piccolo

marsupiale
4 vivente, che ha grande analogiacon uno de'fossili di

Stonesfiel. L' Agassiz ha pensato che quest! possano essere mammi-

feri acquatici. Alcune specie di didelfi sono anfibie. Comunque siasi,

rordine de'marsupial!, e nominatamente il genere dei didelfi
,
assai

differisce dai veri vivipari ;
e benche debba collocarsi con ess! nella

classe de'mammiferi, ne costituisce peraltro un ordine a quell! deci-

samcnle inferiore 5. I didelfi non sono perfetti vivipari : dopo assai

breve gestazione, producono, a cosi dire, degli aborti, come scrisse

Blumenbach, cioe degli esseri gelalinosi di piccolissimo volume, ri-

spetto a quello che debbono poi acquistare, e quasi inform!; e 1! ri-

tengono lungo tempo in una borsa (marsupium), ove sono le mam-

melle, quasi in una scconda matrice, ove restano da prima a queste

aderenti, come frutti al picciuolo, e quindi, pienamente formati, co-

minciano ad uscirne. Non e punto strano, se questi quadruped!, dif-

ferent! da'quadrupedi ovipari e dai perfelti vivipari, cominciarono ad

1 Dlscours sur les revolutions etc. pag. 100, 101.

2 BOUBEE Geol. element, pag. 119.

3 Compte Rendu de FAc. 1838. Sem. II, p. 402, 727.

4 Cosi appellasi un ordine di mammiferi, che ha sotto il ventre una bor-

sa, ove tiene i figli neonati. A questo appartengono i didelfi, cosi detli, qua-
si forniti di due matrici.

5 Blainville poneva in una sottoclasse de' mammiferi questi quadrupe-
di forniti di ossa marsupial!.



666 COSMOGONIA

esistere sulla nostra terra in un periodo intermcdio fra il primo ap-

parire di quelli c il prodursi di questi, benche da quanto linora sap-

piamo, non apparisca che molto si diffondessero e si molliplieasscro.

Se questi animali venissero a luce prima degli uccelli propriamente

detti
,
e impossibile defmirlo da

1

pochissimi fatli finora conosciuti. I

pochi esempii bene accertati di spoglie fossili di uccelli si sono

trovati in terreni posteriori a quelli che racchiudevano gli avanzi dei

didelfi : ma dacche gli uccelli mancano in istato fossile non solamen-

te in questi, ma per lo piu eziandio in quelli d'eta posteriore ed ab-

bondanti di spoglie delFordine piu elevato degli animali; non dama-

raviglia se non siensi finora troyali ne
1

terreni apparlcnenti a piu an-

tico periodo, nel quale alcune specie di essi potevano esistere ma
non essere ancora assai moltiplicate.

Checche ne sia, e da sapere, che i piccoli quadruped!, i quali po-

co si leyano da terra, non collocavansi dagli antichi Ebrei nella clas-

se piu elevata degli animali (crcata nel sesto giorno ) ,
i quali erano

delli da essi behema c chaja ; ma bensi fra i rettili (seereh) 1. Cos!

puo credersi di altri antichi popoli, specialmente oriental!.

L'intiera classe de
1

mammiferi, i perfetli vivipari di qualsivoglia

mole, li troveremo nelF epoca seguente terziaria. I terreni terziarii

per lo piu sono abbastanza distinii dai secondarii sottoposti e per la

natura mineralogica delle rocce che li compongono, c per la forma

che moslrano, e per gli avanzi organici che conscrvano. Gcneral-

menle i terreni secondarii, in Europa e anche allrovc, formano la

1 Hebraci reptilians adscribunt insecta omnia, et tnmima quadrupedum.

puta mures, talpas, mustelas, heritios, et si quae alia sunt huius generis.

BOCHARTBS Hierozoicon I. L 1^ c. 9. Hebraeum nomen behema sumitur

quadrifariam : primo pro bruto quovis, puta cum soli homini opponitur, ut

Ps. 36. 7.. . secundo sumilur pro quovis terrestri quadrupede viriparo ali-

quantae molis: terrestre dicimus ut excludanlur aquatica el amphibia, puta

crocodili etc. viviparum, ut excludantur ovipara; et aliquantae molis ;quia

leporcs quid-em et clwrogrylli computantur inter behemath, sed quadrupedes

viviparae, quae sunt infra hanc molem, puta mures et talpae censentur in

reptilibus, Levit. II. 29, 30. proptcr exiguitatem pedum quibus repere vi-

dentur potius quam incedere. . . id. ib. c. 2. ISon pare che i marsupial! fos-

sero noti agli antichi scrittori.
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parte principale delle alle terre, mentrc il terreno terziario forma co-

munemente i paesi di colline e di pianure. Tuttavia questo terreno

dee ritenersi come una continuazione di quelli, ed in piu luoghi si

passa clal terreno secondario al terziario per transizioni insensibili, e

talvolla si disputa a quale delle due grandi divisioni in discorso ap-

partengano certi strati. Cio avviene, per cagion d'esempio, de'terre-

ni a nummuliti 1 delle Alpi marittime, del Kressemberg in Baviera,

del Vicentino, del Veronese ecc. La disputa pare piu di vocabolo

che di cosa, se questi terreni sono come un anello di congiunzione

fra 11 suolo secondario ed il terziario; come pare che debba dirsi, e

come dice il prof. L. Pilla, il quale estende questa dottrina ad altri

depositi con quelli connessi
(
e in particolare al macigno de

r
Tosca-

ni), riunendoli col nome di terreno etrurio, soltanto perche, secon-

do lui, i suoi esempi pin classici occorrono in Toscana: che del re-

slo si osserva nelle Alpi, ne
1

Pirenei, nella Crimea ed altrove 2.

Scipione Gras descrive nel dipartimento della Drome un terreno

terziario, per tulto intimamente congiunto al deposito della creta, lo

che prova una formazione continua 3. E noto che in Sicilia le rocce

calcarie passano Tuna alFaltra per quasi insensibili gradazioni dalla

creta ai terreni terziarii ed eziandio fino ai sedimenti che si depon-

gono e si consolidano oggidi ;
benche in qualche luogo ossen insi

de' caratteri e delle soprapposizioni, che sembrerebbero indicare pe-

riodi ben distinti. Questo legame del suolo secondario col terziario,

dice F. Hoffman, e uno de
1

fatti piu curiosi nella geologia della Sici-

lia, tanto piu che vi e mescolamento di fossili al confine dei due ter-

reni, e le conchiglie del suolo terziario presentano i caratteri di un

deposito recente.

In conclusione, e abbastanza provalo che si precede dai terreni se-

condarii ai terziarii per mezzo di passaggi e mineralogici e, come dico-

no, paleonlologici, ossiaper lo studio de'fossili organici. Questa verita

sembra ora abbastanza conosciuta per Faumcnto delle osservazioni e

1 Nummuliti si dicono certe conchiglie d'un genere estinto, di forma

lenticolare, e assai sottili, che si sono paragonate a monetine (nummuli).
2 PILLA Geolog. 449-460.

3 Statistique mineral, du depart, de la Drome.
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percio delle cognizioni. Alcuni anni addielro i gcologi generalmenle

ci rapprcsentavano i deposili secondarii come scparali dai terziarii per

una gran linea d'interruzione, cioe per una intiera differenza di ca-

ratteri organic! fra gli strati secondarii piu recent! ed i piu antichi

terziarii : non una sola specie organica, secondo essi
,
trovasi corau-

ne a quest! e a quelli ;
e questo preteso fenomeno si pretendeva ge-

nerale in tulto il globo. Da cio concludevasi, un grande e general

cangiamento essere accaduto nel globo al terminare dei deposit! se-

condarii, per cui'tutte erano perite le specie viyenti. II Creatore, so

voleva che ancora fosse la vita sulla faccia della terra, e si compisse

coirapparire delFuomo la serie degli esseri organizzati, avrebbe do-

vuto, ricominciare la sua grande opera, c di bel nuovo creare, se

non le medesime specie ed i generi medesimi, almeno le stesse gran-

di province o divisioni de
1

raggiati ,
de

1

molluschi
, degli articolati

,

e le class! de' pesci, de
1

rettil! e degli uccelli. Al presente questa sen-

tenza o e abbandonata o certamente conta pochi seguaci. Dopo il

periodo secondario non perirono tutti gli animali, benche convenga

confessare che cessarono parecchi generi. La mancanza, dopo quel

periodo, degli ammomt! e delle belemniti 1 basta a provarlo : essen-

do cosa assai straordinaria, se di quegli esseri o de
1

somiglianti ad

essi qualche raro vestigio si trovi ne' terreni, che abbiamo detto es-

sere come intermedii tra i secondarii e i terziarii 2. Ma per contrario

non poche specie sopravvissero, miste alia nuova popolazione, e an-

cora nelle regioni medesime, ove avevano vissuto prima che una

cagion misteriosa e non agevole a determinarsi le privasse di (ante

compagne. II rinnuovamento de' viventi non fu totale e simultaneo,

ma parziale e successive : Topera del Creatore continuo, non ricomin-

cio : alia sera di ciascheduno de'giorni Divini teneva diclro imme-

diatamente il mattino del giorno seguenle.

De' fossili del periodo terziario diremo poche parole ncl seguen-

te arlicolo.

1 E un genere spento di molluschi, delFordine de
1

cefalopodi, a conchi-

glia concamerata, conica, lunga e retta.

2PiLLA Geol. P. II, pag. 291, 92
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Gasparetto.

Sopra un altissimo sprone di monte, che tra le citta di Forli e di

Cesena si spicca repente quasi a baluardo degli apennini, Flmpera-

tore Federigo Barbarossa edifice una gagliarda rocca, la quale a

quei di era inaccessibile ad ogni assalto. Sotf essa a mano a mano

muraronsi alcune case, le quali crescendo per tutto il girone del

monte, ne surse la citta di Bertinoro, oVerasi accolto nel secolo XIII

il fiore della gentilezza d
1

Italia 1. Quella rocca fu per lungo andare

di tempi il fiero pstello di molti grandi baroni di Romagna, sinche

dopo le lunghe guerre della Chiesa contro le citta deU'Emilia, ch
1

e-

ransi rubellate al suo dominio, vinti e spenti i tiranni che le signo-

reggiarono, la rocca di Berlinoro divenne la sede ordinaria de' Ve-

scovi di Forlimpopoli e Bertinoro.

Questo sublime castello ha fuori della sala uno spazioso terrazzo,

il quale da quell' altezza scorge le piu vaghe e distese prospettive che

mai occhio umano potesse accogliere in un solo girare. Imperocche

dal lato di mezzodi s
1

addossa agli aspri gioghi degli apennini, i

quali s
1

aprono in isfondi cupi di valloni e di gole e di profondissi-

me spaccature, che muoiono a pie d'erte e di balzi scheggiosi, di ter-

ribilissimi scogli accavallantisi gli uni sopra gli altri, a guisa di torrazzi

e guglie e denti rugginosi ed aguzzi. Quelle schiene selvatiche, quei

1 Vedi il Novell, antic.
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burro ni inaccessi, quegli aggiramenti d'alpe die s'inlernano. che s'in-

lercidono, che s'interchiudono a vicenda, ergendosi e montando sino

alle nubi e divallando sino agli abissi; quel fracasso delle cascate,

col mugghio de
1

venli, col rimbombo delle fmmare,formano un va-

riatissimo cangiar di scena che accoppia T orrido col dileltoso.

L
1

apennino adunque forma alle prospettive della rocca di Berti-

noro come la base e il fondo su cui si appoggia Tarco amplissimo di

tanta parte d
1

Italia che le si distende e dispiega dinanzi. Imperoc-

che da ponenle Tocchio trasvola sino al territorio di Bologna, di

Ferrara e di Comacchio, e salendo per tramontana scorge quant
1

e

grande il litoralc dell
1

Adriatico : vede le torri di Ravenna, e il porto

di Classe, di Cervia, di Cesenatico e di Rimini : scerne la Repubbli-

ca di S. Marino, tragitta i poggi di Pesaro, e va laggiu laggiu da

levante a percuotere nel promontorio d
1

Ancona.

Raccogliendo poi la vista dai margini all
1

interno iscorgi da quel

maraviglioso terrazzo quant
1

e lunga e larga la Romagna, ch'e la piu

ferace e doviziosa contrada dell
1

Italia centrale, si per le sue nobili e

ricche citta, per le sue castella e per le sue terre popolose e fiorenti,

come pe
1

suoi campi messi a perfetta cultura dagli industriosi agri-

coltori. Laonde dalla rocca di Bertinoro tu hai sotf occhio Faenza,

Forli, Forlimpopoli, Cesena, Lugo, Mendola, Fusignano, con molte

altre borgate e villaggi e casali opulentissimi di frumento, di vino,

di canapa e d' ogni sorta biade
;
d

1

alberi fruttiferi poi e d
1

ulivi e di

macchie di cerri, d'elci e di querce antiche cosi ubertosa, che a

buona ragione puoi chiamarla Terra di delizie.

Da quella sommita della Rocca ti si spiana insino all
1

ultimo oriz-

zonte quell
1

azzurra marina, che vedi solcata da mille vele, le quali

recano ai porti di Romagna le mercatanzie della Grecia, della Dal-

mazia e della Puglia, con un andare e venire di barche pescherec-

ce, le quali viste cosi di lontano sembrano schiere d
1

alcloni che di-

guazzino a diletto per le onde tranquille. Ma dai valloni degli apen-

nini vedi uscire, e poscia serpeggiare per quegli sterminati piani

colle loro acque limpide e cristalline, il Rubicone, il Metauro, il Sa-

vio, la Marecchia, il Silaro, il Senio, TAmone ed il Santerno, e met-

ier foce in mare e far porli, e accoglier legni e rizzar torn e fanali.
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Ora il signor Achard immagini che un cittadino di Boriinoro si

trovasse alia Saletta nei piani del ferrarcse, ov'ha un campanile assai

alto, e fosse invitato a salirvi per goderne la prospettiva, che quei

pianigiaiii tengono per la piu bella, vasta e deliziosa di quel contor-

no. Menlre il compagno gli mostra per meraviglia le torri di Ferra-

ra, e gli bada pur a dire che la vista scorrc si da lungi che, ecco la

i poggi bolognesi della Madonna di S. Luca, quello da Bertinoro in

luogo d'inarcare leciglia, di far gli stupori e uscire in un Oh che

vaghissima scena, oh die immenso teatro ! guarda con fredda

indifferenza, e sbadiglia. II pianigiano Fosserva tra lo sdegnoso e il

compassionevole, dicendo nel cuor suo Coslui ha un'anima di ra-

pa; ha eglifatto una ruga in fronte per meraviglia? Brillarongli pun-

to gli occhi per dilelto? S'e egli scosso pure un tanlino? Nulla: co-

testa stia indifferenza mostra ch'egli non ha spiriti nel sangue, e il

cuor suo e melenso e dormiglioso
-

Vi garba il paragone, signor Achard? Yi par egli che calzi bone?

Chi e avvezzo, sol che si faccia alia fmestra, di vedere a un girar

d
?

occhio tante, e si svariate e si grandi e nobili scene, potra egli

trasecolare mirando dall'alto d'un campanile qualche miglio df

contorno? Dite il medesimo de' Romani: e se volete fargli uscire

d
1

indifferenza, veniteci recando nella vostra valigia una metropoli

piu bella, piu grande, piu nobilc e sublime di Roma; che allora vi

pianteranno addosso tanto d
1

occhi, vi spalancheranno tanlo di boc-

ca, e gli Oh ! saranno piu grandi e rotondi del colosseo
;
ma sino a

tanto che ci venite voi solo, correndo le strade di Roma come un

levriere e scrivendo le cose a rovescio, non vi leveranno gli occhi

in viso.

Mostro cosi alia buona la verita delle condizioni del popolo roma-

no
;
e fatto quel po

1

di chiarimento a risolvere le fallacie e scaponire

i detraltori di Roma
; egli e oggimai da tornare a Edmondo, die il

buono Alfredo avca sludiato, come fcdel servitore, di tor giu da quel-

la matta impressionc, die potea gittarlo in istrani casacci. 11 per-

che Edmondo a notte ferraa, ringraziato T ospile, mosse alia volta

del Panteon, e fattosi ai banchi della salita de
1

Crescenzi, ivi com-

pero sei beccacce, qualtro anilroni, due ottarde, un'oca sahatica, e
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le chiuse in un fazzolctto : ma quando fu air imboccalura della via

del Scminario a quel fondaco d
1

arnesi da caccia, scelse una car-

ziiera, ponendovi entro quella cacciagione.

Fatlo questo, die volta verso la piazza, e accoslatosi a quella bot-

tega, che sta al dirimpetto della fontana, ov'e il taglio de
1

cignali ,

de
1

daini e dei cavrioli, ivi si mise fra i cacciatori che convengono

cola insieme a narrare gli accidenti della giornala ; imperocche era

suo intendimento di udirli, e cosi poter poscia narrare agli amid le

mille avventure incontrategli in caccia
;
dando vista e colore d

1

aver

fatto un lungo soggiorno nelle macchie d'Ostia e lungo quelle

maremme.

Egli e a sapere, che tutti i cacciatori, di qualsiasi contrada, hanno

sempre a mano i piu incredibili avvenimenti a contare
;
ma in Ro-

nia, ove la caccia e una fiera passione per molti e un mesliere per

non poch^sen'odono di quelle chenon hanno nebabbo ne mamma.

Per tutto allrovc i cacciatori, secondo condizione, vestono piu o meno

grosso ;
ma i signori, eziandio con abito da strapazzo, si conoscono

per tali, massime ai farsetti, che in Italia sono comunemente ben

assettati e d
1

un panno verdecupo con bottoniere a coppella di me-

tallo forbito
;
in Francia sono di panno azzurro, e in Inghilterra di

rosso scarlatto. Non cosi a Roma, che tutti vestono un farseltone di

carfagno a gran tasche, calzoni di canavaccio a spina vestiti di vac-

chetta nera sin sopra il ginocchio, e sottovi stivali di bulgaro tane

o rossomattone, con un cappellotto in capo di feltro floscio colle falde

accartocciate e con il coppo isfondalo e gualcito. Ne i signori veslo-

no altrimenti
;

e come tu incontri per la via Ostiense, o Portuense,

alcuno amico venir correndo nel suo biroccino, tu nol ravvisi ;
tanto

lo ti disforma quella telaccia da vela, in ch
1

e si grossolanamenle

rinvolto.

A Roma le cacce sono lontane, e pero vi si recano in birocci a

due ruote, con un fondo intrecciato di corda a nodi in luogo di pe-

dana, sul quale mettono le bisacce del pane e della vettovaglia, e un

paio di cani raccosciati : talche a vedcre quc
1

visi arcigni con quei

glubbonacci indosso e cogli schioppi fra le ginocchia hanno aria di

sgherri. Gli e vero che i piu ricchi hanno in quelle corse cavalli
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barbereschi colle penne cli fagiano nella testiera, e spaccianoil cam-

mino per quo
1

viottoloni traversi c dirotti, e sopra quc
1

ponticelli di-

sclciali con \u\ agilita singolare ;
ma i piu hanno solto i birocci cer-

te rozzellinc maghere e strutte che penano a cavarli di quelle male

filte c di quo
1

guazzi che affondano le ruotc insin quasi al mozzo.

Giunti allc capanne de' Norcini, danno stalla ai cavalli sotto le tet-

toie, e poscia entrano a mangiare a desco, pigliando lingua intorno

alle migliori postc di quelle fierc salvatiche
;
e se I

1

anno corre buono

piu pei cignali, che pe
1

daini; piu pe
1

cavrioli che per le lepri o le

volpi; e cosi ragionando mettono a partito la scelta delle macchie, o

de
1

maresi, o delle fratte piu acconce a scovare la preda. Capitano

alcuna volta alia stessa capanna parecchie brigate a caso e senza

conoscersi
;
ma in caccia tutti sono amici

;
e cenato, e beuto, e fu-

mato insiemc la pipa, si coricano a dormire alia rinfusa sul fogliame

secco, e prima dell
1

aurora sono gia all'erta. Beono un tratto il rhum,

gitlansi la carniera attraverso, dan di mano alia loro tortigliona a

due canne, e via; ne tornano che a notte ferma chi con cignali, chi

con cervi, chi con damme, e lepri ed altra cacciagione, che la di-

mane inviano a Roma.

Venendo poscia essi medesimi a citta, appena giunti, e senza ne-

anco spogliare que'canavacci, calano alia piazza del Panteon, ov'e

il ridotto de'cacciatori e degli uccellatori. Questi hanno sempre mille

casi delle allodole e delle calandre attirate allo specchietto e mentre

balloccavangli intorno, un ladrone di nibbio loro piombo addosso e ne

ghermi un paio : altre diedero nelle lungagnole, allre nelle ragnuo-

le, allre nelle coltrine, e queste nel paretaio, e quelle nel frugnuolo;

ma tutte con mille avventure, con istrani modi e col fuggirne di

moltc, e colFattrarne d'altretlante mediante le cantaiuole, e le allet-

taiuole de'zimbelli.

I eacciatori de
1

paduli ora dicon miracoli delF occhio loro acuto

e del braccio fermo, pe
?

quali non isgarraron mai colpo lo , dice

colui, ho tratto a venti beccaccini, e con tuttoche abbiano quel vo-

lare a scosse, a tremiti, a serpeggiamenti, tuttavia di venti n'ho

colti ventidue Doh a chi la vuoi far bere? Di venti, sei bravo se

ne coyliesti una dozzina; ma ventidue ! e volano a un per uno -

SerieIV,vol.IL 43 4 Gmgno 1859
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Tanf e, risponde lo spacconc. Due passavano a caso e diedcro nella

schioppettala Un altro recita le fortune delFoche saivatichc, le

quali si bultarono a tormc in un pelaghelto, ed egli sparando un

tratto n
1

uccise dieci e ne feri qualtordici ;
e il suo cane (eh quel ca-

ne vale un tesoro) le ciuffo lutte a una a una. E qui descrive le fu-

ghe, le stratagemme, c il tuffarsi solfacqua, e il cane inseguirle, cd

esse dar su lontano, e tenlare il volo, e ricascare nell'acqua. Un'ac-

ceggia era volata lanf alto che la sembrava un punto; ma tratto col-

la sua toriigliona, colsela sotto un'ala, e casco di piombo in un can-

nicciaio fittissimo: pure ilcanc piloso, lanciossi come un dardo fra i

calami, e tanlo si ravvolsc, e tanto fiuto, che trovolla diguazzantesi;

e abboccatala, portolla ancor viva al cacciatore.

Ma il capannello di quelli della caccerella
(
che cosi a Roma di-

consi le caccc clamorosc) vende carole ancora piu ineslimabili
,
e

lancia campanili e spacca montagne, ch'e un mirabilio a udirli par-

lare con ua da senno, che la verila in persona non polrebbe dir piu

davvero. Un cervo sallo unaripa di dugento pie d'allezza, e ancora

cosi per aria fu investilo da un colpo d
1

archibuso che lo uccise pri-

ma che giugnesse in terra. Un claino spicco un sallo cosi tcrribile

che lo porto di tratlo in sulVallra riva del ramo grosso del Tevere; c

un cavriolo, volendo fuggire Fassalimcnto de'cani, sallo sopra un ce-

spuglione di marmeruche cosi fissamenle conscrlo, die vi si plan to-

dentro con tutte le quattro gambe, come in un pantano, e \i fu col-

to vivo \ivo, gittandogli un laccio scorsoio alle cornette. Niuno di

loro vi presta la minima fede, e hanno per bugiacce lutte quclle no-

velle, nientc pero di meno ciascuno ha la sua
;
e \uol che gli si ere-

da, e sosliene Che si, che Te proprio avvenuta tal quale ;
ne piu

qua ne piu la per Tappunto
-

De'cignali poi le sono cose da stordire. A udir loro, ciascuno 6

salvo per miracolo. Uno narrava d'un cignalonc antico, arcaAolo di

tulti quelli che si veggono appesi agli uncini de'banchi della lloton-

da, ch'essendo accaneggialo da tre molossi e da due bracclielli, sal-

16 in un borro che scorrcva lungo una macchia d'ontani : e pianlalo

le groppe nel margine, c punlato i pie in terra, dirugginando iden-

li, c butlando gran bava dalla bocca, stava in parata da ogni assalto;
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e inlanto rizzava quelle setolacce su per le sckiene, e bbarrava un

paio (Pocchi pieni di fuoco. Uno de'molossi piu impazienle o piu va-

loroso, vedendo la fiera in resta, e non Irovando loco da pur assa-

lirla di fianco, le s'avventa al grugno per abboccarla. Ma che?

avendo ciascuno la bocca spalancata, il cane addenta il verro nella

parte soprana, e ticcagli i piu aguzzi sopra il naso; ma mentre il ca-

ne vuol immorsarlo, il cignale serra la mascella di soito, e assanna

quella del cane che riman trafitto da quelli spuntoni porcinL Erano

due tanaglie attanagliateruna dalFaltra. II verro grugniva con un fre-

mito spaventoso, il cane guaiva con ululati acutissimi : ma Rhino de'

due moveasi di pie fermo; niuno arrendeasi; niuno vacillava: quan-

do ecco gli altri due molossi vedendo quella fiera capiglia, presp il

destro, scagliansi, Tun di qua Tallro di la, agli orecchi del cignale.

11 cane assannato volea dimorsarsi
;
ma delF uscire da quegli acuti

pungiglioni era nulla. Allora un de
1

bracchelti
, impertinenlissimo ,

veggendo la fiera impacciata con queMue addestratori agli orecchi,

ah che fa egli ? S' inerpica sul ciglio del fosso, e di la salta di botto

sulle groppe del cignale per ficcarvi i denti
;
ma lo trovo d

1

una co-

tenna si massiccia e si dura ch'egli era come un mordere il marmo.

II cacciatore sopravviene, e visto quel gruppo di Policleto, spara

nel groppone delFanimale; ma la palla, come se avesse percosso un

ancudine, ribalzo e, il credereste? in quello passando a caso di la

un cerbiatto che fuggiva i cani
, quella palla colselo diritto al cuore

e 1'uccise. Di si fatti casi incredibiii ne udireste su quella piazza un

buondato
;
ed avvene di cosi sbardellati e sbracati da scuotere defle

risa le colonne delPanteon, e da sgangherarne le porte di bronzo.

Quella sera Edmondo s'aYvolse fra gli uccollatori ed i cacciatori
,

e colse tante avventure da intrattenerne gli amici per un mese, e

far loro vedere che quei parecchi giorni della sua sparizione era stato

per suo diporto alia caccia in maremma. ConVebbe inteso abbastan-

za, si tolse di la
,
e colla selvaggina nel carniere avviossi al suo an-

tico alloggiamento; ove trovo Doralice, la casiera, nel suo stanzotto,

che sedeva dormigliosa da lato al finestrino che riesce suirentrata

di casa, dal quale risponde alle richiesle dei vegnenti.

Quando la Doralice ebbe scorto Edmondo enlrare improvviso, si

scosse tutta, e riconosciutolo, usci in un Oh eccellenza! Balzo
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dalla scdia e gli si fcce inconlro tulla giuliva, pure isquadrandolo da

capo a piedi, e quasi non credendo agli occhi suoi, veggendolo in quel

brutto arnese di panni. Eclmondo per rompere quello stupore, die

di mano al carniere, e tiratoselo innanzi, e aperto la rctc Dorali-

ce, disse, v'ho portato un poco della mia caccia, che \i godrctc do-

menica con Gasparetto voslro marito, e colla Nina vostra nipotc
-

e detto questo rovescio sulla tavola la cacciaggione.
- Uh quanta roba! grido la casiera, Oh e' v'e le beccacce, e' v'e

Toca, e
1

v'e gli anitroni. Cappita! dopo domani vuol esscrc una ma-

gnata, uff . . . Gasparelto si cava di grinze davvero: 1'oca a lesso sollo

le lasagne, gli anitroni a guazzetto ,
e le beccacce vorrebbon csserc

arrosto coi crostini
,
ma non ci ho il girarrosto : sapete che faro, ec-

cellenza ? piglierollo in prestanza da Barberina
,
che Y ha per occa-

sione d'alloggiare i forestieri. Ma inlanto voi sarete slanco assai e

sara bene che sagliate alle stanze.

- Saranno poi a ordine? pcrocche voi non m'altendcvate.

- Eh la Doralice, eccellenza mia, non si lascia cogliere alia pi-

grizia: lassu tutto e in punto: le camere scopate, il letto rifatto, le

masserizie nette dalla polvere ; poiche ogni mattina io mi vi recava

per aprire le fmestre, darvi aria, e richiuderle a sera: troverctc sul

tappetino le pianelle, sul buffetto i vostri libri bello e aperti come li

lasciasle. In somma e
1

non vi rnanca nulla, se non 1'acqua fresca ch
1

io

vi portero colla brocca nel salire ad aprirvi e accendere il lume.

Brava, Doralice
;
oh la Doralice e la nitidezza in persona : e

Gasparetto ov'e egli a quest'ora ?

Egli e al teatro Argentina in sulFentrata a somministrare i vi-

glietti dMngresso, sia per a tcrrcno sia per su le logge : vacci per

tempo, perocche vi porta eziandio la musica e il violino pel maestro

deirorchestra, non che il trombone e il fagotto de
1

sonatori. Custo-

disce per giunta i bastoni, gli ombrelli e anco i ferraiuoli de'signori;

le mantiglie e le pelliccette delle signore, che venendo dal caldo del

teatro le ripigliano e se ne coprono all' uscire.

- Di manierache vostro marito si va buscando mollo bene la vi-

ta colle operc del di e cogli ingegni della nolle.

- II poveretlo, Dio grazia e de' buoni padroni ,
si raggranella

qualche baiocco. Egli e uomo procaccino e servigevole assai
,
onde
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egli nc Irac scmpre qualche coselta di giunia iuTordinario. Per

esempio egli govcrna il pappagallo della prima ballerina
,
ed hanne

tre paoletti la settiraana; ollre gli avanzi delle ciambelle, deTiadoni

e delle pinocchiate che la padrona gli fa comperare ogni giorno :

che dioguardi se Gasparetlo gliene desse tulli ! gli verrebbero i ba-

chi al povero pappagallo. Mena poi ogni giorno a passeggiare per

un'ora in sul Pincio e a villa Borghese la picciola levriera della pri-

ma cantante, la quale ha una gorgerina d'argento con un cordon-

cino di seta vermiglia, con cui Gasparelto mio la conduce: e quan-

do fa un po
1

freddo la ricopre con una gualdrappina di velluto cile-

stro, o di cascemir scaccheggiato. La signora alFuscire di casa gK

da sempre un paolo, acciocche comperi alia bestiuola i biscottini al

zeffiro, e i confortelli alia sultana
;
ma con un baiocco di ciambelle la*

canina n'lia assai
, gli altri nove se gl

1

intasca. E questo e il meno;

perocche avvenendosi nel marchese A /nel conte C e nel barone B,

questi pigliansi la piccola veltra in collo e le fan vezzi
,
e poscia da-

to chi un testone e chi un giulio a Gasparetto, dicongli Va dal

confettiere di piazza di Spagna e comperale i berlingozzi : e Gaspa-

retto insacca.

Intantoche per vostro marito e piu la giunta che la derrata.

- Gli anni corron tristi, signor Edmondo
,

e chi non s
1

ingegna

s'affoga. Gasparetto, non fo per dire, e molto saccente ed ha mol-

te industriole. Egli tosa e rade a giubba di leone i cani barboni di

cotesti signori Lordi
,
ed essi gli danno poi per lavarli sapone che

sa di mille buoni odori : pezzi cosi ! e sono rinvolti in certe belle

carte dorate e dipinte ch
1

e un piaccre. Tutta roba di Londra ve\

Che fa mio marito ? Prima lava i cani col sapone nostrale, e poi da

loro suso una passatina con quell
1

odoroso, e il cane quand' entra al

padrone olisce di musco come una scrpe acquaiuola. Tutte le altre

saponette Gasparetto ritielle
,

indi se le vende ai ballerini
,

ai can-

lanti e alle cantalrici che ne son ghiotte.

Gasparetto poi e sensale di stanze pei viaggiatori : appena qual-

che famiglia russa, inglese, tedesca, ed altre, giungono all
1

albergo

d
1

Europa ,
della Gran Bretlagna ,

di Russia eccetera, egli si pro-

ferisce ai camerieri
,

o al maestro di casa degli arrivati
,

e fa loro

vedere i piu bei quartieri ,
con tappeti ,

e mobile
,

e comodita y &
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prospetli die sono Feleganza e la delizia a mi rare. Conic abbian fatto

1 loro convegni coir allogatore , Gasparetto si offre di trovar loro il

cuoco, la lavandaia, la stiratrice, la vettura
,

e si trafora in ogni

loro occorrenza. Dal padrone di casa ha la senseria
;

dal cuoco ,

dal vetturino, e dagli altri condotti riceve le mance e le propine

pattuite. Alle lavandaie e alle stiratrici vi penso io. Gasparetto s'hv

forma se la signora ama di cavalcare, e trova eerie bianche ginnet-

te da maneggio con selle a corno. Se il forestiere ha il suo cuoco

di famiglia, allora mio marito gli acldita il macellaio, il pizzicagno-

lo, la fruttaiuola, il carbonaio, la lattaia, e da ciascuna delle posle

rlnverga, ove una libbra di carne, ove due fette di prosciutto ,
ove

un panierino di carbone: il latlc per la colazione, manco male, e
1

ci

viene in dono ogni mattina.

Capperi, Doralice ! ma do si chiama uno scorticare i forestie-

ri, i quali non sanno la lingua , gli usi e i prezzi di Roma
,
e pero

sono uccellati, facendo loro pagar dieci quello die Tale due appe-

na
;

e per sopraggiunta Gasparetto ne gode la parte sua.

Miserie, signor Edmondo. Gasperetto ora e infrollito
;

i belli

anni sono volati via
,

e non tornano piu. Figuratevi di' egli era ii

Cicerone de' due maggiori alberghi di Roma
;

e allora i viaggiatori

non erano cosi scaltriti come oggidi ,
die a metterli tutti sotlo il

pressoio e' non V esce una ciotoletta di sugo. Allora era un grasso

vivere. Gasparetto era amico del cuoco d'ogni albergo, e de
1

creden-

zieri. Ma sapete voi quanta roba mi portava la sera ? Ouelle, vi dico

io, eran cenette da nozze ! Correan solto il nome d'avanzi, ma era-

no avanzi che valeano Fintero
; perocche in quei cenoni dei Lordi,

aveavi tanti serviti, che per ingoiarli tutti e
1

vi si vorrebbe una ven-

traia piu larga del salone delle terme di Caracalla : onde quando

erano alia meta della tavola i commensali cominciavano a sboccon-

cellare e a spizzicare alcuna portata ,
e rimandare il resto : giunti

poi agli arrosti, si tornavano sulla credenza belli ed interi
,
se pure

non si trinciava qualche petto di fagiano e qualche coscetta di bee-

caccia, pei piu ingordi e pei diluvioni
,
che non vi mancano mai a

quei conviti. Tutto il rimanente di quella bella grazia di Dio chi se

la ciuffa ? II credenziere n' ha la miglior parle, il cuoco la sua, i val-

letti la loro
; chi la si vende, chi la si mangia e chi la dona. II mio
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Gasparetto ogni sera vcniva a casa picn d'ogni bone
,

e cenavam-

celo in santa pace, e la mallina rimaneami nello stipo qualche gliiot-

io bocconcino da donarne la comare, la pigionale ,
il ciabattino del

vicinato
;
tulta gente da servigiuzzi alF uopo.

Sapete voi die eerie sere mandavami pel ragazzelto di stalla, ben

rinvolti nelle foglie di cavolo
, quando un paio di fagiani , quando

una mezza lepre , quando un buon tocco di cervo o di cavriolo
,

quando una croslata, un timballelto di creste e di fegatelli di polla-

stra, pasticcetti freddi, e triglie di mezza libbra
,

e rocchi di sto-

rione d
1

un palmo ? Eh die macco a iosa ! Gasparetlo poi mai che

tornasse a casa senza recare nelle tasche .della giubba un paio di

bottiglie o di Sciampagna, o di Bordo, o di Madera, o d
1

Alicante
,

e persino di Rhum
;
ma dello schietto di Giammaica : ed io la mat-

tina appena scesa da letto me ne sorbiva una tazzclta che mi grilla-

va in mezzo al cuorc. Che se Talbergo di quei signori fosse vicino

alia casa nostra
, pigliava due coppe di cristallo con entrovi due

maltonelle di gelato alia fragola, alia vaniglia, e al cioccolalte
;
ed

io e la comare n' andavamo lietissime.

Non crediate mica tultavolla
,

die Gasparello ricevesse a ufo

quelle ineziole : oibo : le si guadagnava coll
1

opera sua
;
mercec-

che tanto il credenziere, quanto il cuoco vendeano que' rilievi della

tavola dei loro milordi a un oste di via della Vift e ad un altro laggiu

dal teatro Aliberti, e Gaspavetto faceali ricapitare bene assestati e

condizionati nei portavivande, e tene\7a i conti, e in capo alia setti-

mana riscoteane il danaro.

Quando poi quei signori volcano fare una corsa a Tivoli
,
a Fra--

scali, ad Albano, Gasparelto era il faciolo delFandala; pagava i coc-

chieri, ordinava i pranzi, dava le mance : quelle per lui cran gior-

nate che valeangli un rifiato. Ma il guadagno maggiore veniagli dai

musaicisti, dai vcndilori di quadri e d
1

anlicaglic , perch
1

egli v
1

a-

vea fatto di molli siudii, e avea buona provvisionc da quei merca-

tanti : e siccome egli parlava Tinglese, il francese, il ledesco e un

poco anche il russo, cosi egii faccavi rintcrprele , e lodava a cielo

quegli oggetli, de
1

({uali chicdeansi prezzi ingordi. Colesti signori

s'innamoran di tutlo
;
e vostra eccellenxa sel sa, che hannc picnc le
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camerc di mille ninuoli antichi
,
c bcato lei vossignoria, se vi foste

lasciato guidarc da Gasparetto mio : dunque cotesti signori s' inna-

moran di tutto
,
c in que

1

bci magazzini di quadri fanno tanto d'oc-

chi Quella Sibilla di chi e? domandavano in inglese: c mio

marito rispondeva Milord, qui dentro son lutti Raffaelli, tuttiTi-

ziani, Michelagnoli e Leonardi Ah ! bene; quanta vale ? Gaspa-

retto ne domandava in ilaliano il mcrcatantc
;

il quale rispondeva
- Nol posso dare meno di trecento scudi - - Udite

,
Milord ? Ne

vuole cinqucecnto scudi , dicea Gasparetto e dopo alquanlo di

lira, tira, vcniano a quattrocento ;
e il quadro faceasi portare a casa.

Gasparetto pagava; e quei cento scudi sopra il mercato eran suoi,

oltre la mancia del vendilore.

- Erano rubati cioe, e di tanta trufferia egli meritavasi la galera.
- Che volete, eccellenza? Non sapeano 1'italiano quei Lordi, e

aveano tanti danari da affogare, e giltavangli in cotesti gingilli. Im-

maginatevi ! alcuni d'un musaico clie raffigura il Panteon, e uno del

tempio della Sibilla c un altro della piazza del Vaticano, commessi

in belle tavolette rotonde di pietra nera di paragone, sborsavano sei-

cento, ottocento, e insino a mille scudi. Non vi dico poi delle anel-

tette a scudo, degli orecchini a pendente, delle borchie da petto e

da braccialino, sia di musaico, sia d
1

intaglio od a cammeo : spen-

deano tesori, e non v6lete che al povcro Gasparetto ne venisse qual-

che sterlina in tasca? Deli die coscienza aveto, signor Edoardo?Non

vi dico delle anticaglie di bronzo e di terra cotta, che le pagavano

un occhio del capo; perche gli antiquari diceano, die Ferano lu-

cerne, piatti e vasi degli antichi Imperatori di Roma. Oh dovean egli-

no passar per le mani di Gasparetto senza un po' di dogana?
- Breve, tuo marito truffava bellamente i foresticri; e di coleste

frodi romane se n
1

e empito il mondo, che ne mena tanto scandalo.

Perdonate, mio marito non e romano, eccellenza ;
ma non v

1

e

piu oggimai pericolo che i forestieri si lascino agguindolare ;
con do

sia che allora i milordi e i monsu non sapeano T italiano
;
ma ora ci

capitano in Roma parlandolo meglio de'JRomani, e non vogliono piu

Ciceroni
,
ma si mcrcatano le cose da se , e i Ciceroni oggi giorno

non isguazzano piu tanto.
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- E tuo marito perche non fa piu qucl mestiero, ch'e sempre
buono?

E stata rinvidiacherha rovinato. In quegli anniv' erano pochi

Ciceroni
,

e ora n' abbiamo un diluvio, e si rodono e si mangiano
vivi Tun Taltro. Gasparelto avea raggruzzolato qualche po' davanzo

e m'avea messo su una botteguccia da caffe, ben corredata d'argen-

teria
,
di vasetti e di guantiere d'argento. Allora avevo in casa due

nipoti ,
la Nina che Y ho ancora, e la Mariuccia di due anni mag-

giore : ell' era la piu bella e avvenente creatura che voi vedeste co-

gli occhi
;
ond

1

io pensando che 1'era manierosa e dabbene me la

feci compagna. Non vi potrei dire in quanta voga era venuta la mia

bottega. Tutti i cuochi, i valletti e i cocchieri di piazza di Spagna
ci veniano ogni mattina, e fra giorno ci capitavano brigate discultori,

di pittori, d'incisori che tornano in via de'Condotti, della Vile, e

del Babbuino. Vi fu chi mi disse Sora Doralice nostra, lasciateci

un po
1

rilrarre la Mariuccia, ch'e una testa greca Pensate, eccellen-

za ! ell
1

e romana schietta e la facean greca ! Io non volli
,
e sostenni

sempre ch'e figlia d
1

un Romano, e non c
1

entra greci per nulla: e

Mariuccia diceami Ben faceste, zia mia

Ora veniva spesso al nostro caffe un giovinotto, corriere di certi

duchi forestieri il quale guardava Mariuccia di buon occhio
;
e Ma-

riuccia sempre contegnosa e modesta. Una mattina vo alia sua ca-

mera per isvegliarla e mandarla aprir la bottega : non la trovo
,
e il

letto era gia rifatto. Eh dissi, com' e mattulina la Mariuccia ! una

ragazza cosi faccente non si trova : esco, e veggo la bottega socchiu-

sa, senza lumi, e a fuoco spcnto Mariuccia? eh Mariuccia? -

Niuno risponde. Accendo la candcla dalFacquavitaro difaccia; en-

tro, e veggo rubati tutti gli argenti ,
e manomesso ogni cosa. Rimasi

intirizzita. Corro da Gasparetto, il quale si mette sulle ricerche : tre

giorni dopo il Buongoverno seppe ch
1

era fuggita con quel corriere a

Civitavecchia e imbarcatasi sul primo vapore per Marsiglia. Non se

n' ebbe piu novella.

Qui pero non ci ha luogo T invidia degli altri Ciceroni per fare

uscir di mestiere vostro marito. La nipote innamorata rubollo, e fug-

gissene.
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- Udite il rimanente. Un anno dopo quella fuga Gasparetto era
7

in virtu de
1

suoi risparmi e delle sue industrie co' foresiieri, rimes-

sosi in panni ,
come suol dirsi, e gli altri Ciceroni scoppiavan d'astio

e d'invidia. Or vedete giochi della mala vcntura! Frale ruinaglie

del palazzo de' Cesari sul Palatino uno scavatore tro\6 un canocchia-

letto, interrato e rugginoso, e portollo a mio marito. Gasparelto lo

compera e lo rinetta del terriccio : indi sperando venderlo a qualche

Lord per aniico, cntra da un antiquario, ov' erano per mala sorte
,

due Ciceroni, e dice Vedete, sor Asdrubale, maraviglioso stro-

mento ! Fu trovato iersera fra le ruine del Palatino, ov
1

era, come

sapete, la cam aurea di Nerone. Gli slorici dicono che Nerone mise

alle fiammc tutta Roma
;
e ne mirava T incendio dalla torre delle

monache di santa Caterina al Quirinale. Di certo quest
7

era il can-

nocchiale die usava Nerone a sguardare quell' inestimabile abbru-

ciamento A quelle parole era presente il figliuolo dell
1

antiquario ,

il quale studiava al collegio romano
,

e all'udirle da in uno scop-

pio di risasgangherate, gridando Ah ah ah il cannocchiale di Ne-

rone ! e i cannocchiali furono scoperti mille e cinquecento anni dopo :

ah ah : bravo, Gasparetto, hai un tesoro unico al mondo. Non lo

dare per mille scudi, sai?

Che volete
, signor Edmondo? Que

1

due Ciceroni
,
emoli suoi,

cominciarono a dargli la baia
,
e a metterlo in canzone per tutti gli

alberghi. Gasparetto non potea piu presentarsi, che i portieri, i val-

letti, i ciceroni tulli chiamavanlo per motleggio Gasparetto da I

cannocchiale di Nerone Le berte, i dileggi , gli scherni che gli

faceano quei ribaldi sono innarrabili
;
tanto die vislo ch

1

era dive-

nuto il zimbello sin de' ragazzi di stalla, per non essere piu uccellato,

si tolse dagli alberghi, e cerco d' acconciarsi come casiere in questo

palazzo: e cosi campa da moltianni in sua buona pace

Questa lunga cicalata della Doralice, ebbe luogo parte giu a ter-

reno, parte accompagnando per le scale il nostro Edmondo, e parle

ncl suo salotlo, mentre stava cercando le sue taltere, apriva e hiu-

deva stipelti, apparecchiava la camicia da noltc e la biancheria pel

domani. Finalmente Doralice gli disse Buon riposo, eccellenza

Addio, Doralice.



I PRINCIPATI DANUBIANI 1

IV.

La razza slava
,
che ora signoreggia si potenle in tulte le region!

deirEuropa orientale, ha comincialo da gran tempo ad csercitare la

sua influenza in mezzo ai varii popoli di quelle contrade
;
e non ulti-

mi a sperimentarla furono i Rumeni del Danubio, i quali dagli Slavi

presero tanto delle loro sembianze nella lingua e ne
1

costumi, che

ne
1

secoli passati andarono quasi confusi con esso loro, e molto ne

conservano anche oggidi, per quanto si adoperino di spogliarle ,
e

di rendere al nativo loro carattero F originalita antica. Ma chi en-

Iri a considerare nella storia le relazioni ch' ebbero i Moldovalac-

chi cogli Slavi, trovera subito una differenza nolevolissima nel

contegno che i primi han serbato verso i due popoli, che nelFera

moderna hanno successivamente rappresentato la grandezza slava
,

vogliam dire i Polacchi ci Russi. Ai Polacchi, nazione pin- si colta e

generosa, ebbero sempre avversissimo Fanimo
,
benche piu d

1

una

volta dal secolo XV in qua abbiano dovulo implorarne Faiuto o subir-

ne la signoria. Ai Russi pel contrario, quanlunque al paragone men

colli ed umani
,
moslraronsi ben inclinati cd amici. Ora donde cio?

La ragione e manifesla : i Polacchi erano cattolici e zelanti campioni

1 V. questo vol.pag.257 e segg.; pag. 417 e segg.; epag. 556 esegg.
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della loro fede
;
laddove i Russi, appartenendo, come i Moldovalac-

chi
,
alia Chiesa grecoscismatica ,

aveano con quest! comune il vin-

colo della religione, vincolo sempre potentissimo ne
1

popoli in cui il

sentimento religioso e gagliardo.

Non e quindi maraviglia che i popoli danubiani
, oppress! da una

parte, come narrammo
,
dalla tirannia turca, e nutrendo dall

1

altra

implacabili rancor! contro i Polacchi e le altre genti caltoliche loro

vicine
; volgessero gli occhi e le speranze alia lontana Russia, tosto-

che questa ebbe cominciato con Pietro il Grande ad acquistare fama

di potenza. E la Russia entro di buonissimo grado in alleanza coi

Principati ; imperocche tenendo fin d'allora rivolte le ambiziose mire

a Costantinopoli, 1'amicizia di quest! mirabilmente giovava al suo in-

tento, non solo cogli aiuti d'armi che al bisogno somministrerebbe-

ro, ma perch e essi porgerebbero sempre facile pretesto di venire

alle prese col Turco, e pretesto onestissimo, quello cioe di difende-

re un debole oppresso e di tutelare i sacrosanti interessi della reli-

gione. Questo e infatti il titolo die vediamo perpetuamente posto in

campo dai Russi, per inframmettersi tra il Sultano e i suoi sud-

diti cristiani
;
e lo czar Pietro I

,
che nel farsi capo della Chiesa rus-

sa area inteso di raccogliere sotto il suo manto imperiale tutti i Greci

dello scisma, lo raccomando espressamente ai suoi successor! in quel

celebre testamento politico, che dicesi aver loro lasciato. Questo pari-

mente e il vincolo con cui la Russia ha cercalo di sempre piu strin-

gers! i Moldovalacchi
;
e fmo ai nostri di ella ha avuto per costume

di far precedere le sue negoziazioni poliliche o le sue occupazioni

armate col dono prezioso di qualche nuova reliquia ,
e di qualche

nuovo santo ortodosso, mandato dalla Santa Sinodo ai numerosi mo-

nasteri del Danubio.

Prendendo ora ad accennare le principali vicende di questo pro-

tettorato politico religioso, assunto dalla Russia sopra i Principati; il

primo atto che ci si presenla e la guerra del 1711, quando i Turchi,

sollecitati da Carlo XII Re di Svezia vinlo a Pulta\ a da Pietro il Gran-

de e tementi Tingrandimento di questo, vennero con lui alle armi. Gli

ospodari Demetrio Cantcmir di Moldavia e Costanlino Brancovan di

Yalachia
, sperando allora indipendenza ,

fecero alleanza collo czar
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e gli promisero munizioni e soldati. Tuttavia Brancovan ne fu presto

pcnlito e coi falti la disdisse. Cantemir piu fermo ruppe apertamen-

te col Sultano e passo al campo di Pietro, die gli avea proDiesso il

trono di Moldavia per lui e pei suoi discendenti. Se non die lo czar,

stretto alFimpensata da 200,000 nemici tra il Pruth e le paludi, eb-

be a gran ventura di salvare se stesso; e sarebbe forse caduto in po-

tere del gran Visir Mehcmet, se non era I'amore e il coraggio di Ca-

terina, die seppe piegare il nemico a trattative di pace. Fra le con-

dizioni di quesla Mehemet esigeva innanzi tutto, che gli fosse abban-

donato 1'ospodaro ribelle, in cui luogo la Porta avea gia surrogate

JNicolo Maurocordato. Ma Pietro generosamente rifiuto di tradire

Talleato, e la storia ha registrato quella sua magnanima risposta,

veramentc degna di Re : Cedero piuttosto ai Turchi lutto il paese

fino a Kurtsk, perche mi resta speranza di ricuperarlo; ma non vio-

lero mai la fede data, perche perduta Una volta ella e irreparabile.

L'onore e proprio dei Re, e il rinunziarvi e lo stesso che abdicare

la dignita regia . II Yisir, quantunque barbaro, rispetto la nobilta

cavalleresca dello czar, sicche Cantemir rimase salvo alia corle di

Pietro, da cui creato Principe deirimpero e arricchito di vasti domi-

nii nell' Ucrania fu sempre avuto in grande onore
;
e i disastri poli-

tici compenso in parte colla gloria letteraria, segnalandosi come po-

liglotto, erudito nelle scienze e arli belle, e scrittore di molle opere,

tra le quali e ragguardevole la Storia che detto in latino deiringran-

dimento e della decadenza deirimpero ottomano 1. Intanto i Princi-

pal! ,
rimasti in signoria del Turco

,
sentirono aggravarsene viepiu

il giogo; giacche la Porta, prevedendo fin d'allora die losto o tardi

la Russia le strapperebbe queste ricche province, die i Sultanine
1

lo-

ro Hattiscfierif solean chiamare le canove del loro potente Impero,

parve che si affrettasse a spremerne il piu che polesse.

Piu fortunate furono le armi russe, capitanate dal celebre Munch,
nella guerra del 1736-39; ma con esito niente migliore pei Princi-

1 In questa gloria fu emulate dal Principe Antioco suo figlio,, in cui la

prosa e la poesia russa ebbero uno de'piu illustri cultori, die cola fiorissero

prim a di Lomonosof.



686 I PRINCIPATI DANUBIANI

pati. Anche allora un Cantemir, creato dai Russi Principe di Mol-

davia, sollevo la provincia contro la Porta e contro FOspodaro Gre-

gorio Ghika; edanche allora una parle del Moldavi spero di fuggire

la tirannia turca, ricoverandosi sotto la protezione dei Russi. I quali

nondimeno diedero loro un tristo saggio della loro amicizia : impe-

rocche quando Munch ebbe occupalo Jassy ,
abbandonata da Ghika

e dal comandanle turco Katirdsciogli ; egli tratto i boiari con super-

ba durezza, li coslrinse a dare 20,000 uomini ed asborsare 20,000

ducati, e mentre i suoi Cosacchi desolavano la campagna ,
lasciava

dai Russi che empievano la citta, saccheggiare i monasteri e profa-

nare le chiese. Del resto, terminata la guerra colla pace di Belgra-

do, non altro fu stipulate in favore dei Principati che un'intera amni-

stia pei boiari.

Finqui pertanto le speranze, poste dai Moldovalacchi nel favo-

re della Russia
,
erano riuscite vane

,
se non anzi dannose. Ma

la cosa ando ben altrimenti sotto Timpero di Catterina II, allorche

dopo una guerra di cinque anni fu conchiusa nel 1774 la Pace di

Kainardji; pace memorabile, perche con essa comincia a spiegarsi

la prevalenza russa in Turchia, ed a mostrarsi efficace il protettora-

to che gli czar si attribuirono non solo sopra la Valachia e la Molda-

via, ma sopra tutti i Greci delFImpero ottomano. In sulle prime mos-

se di questa guerra, doe nel 1769, Romanzoff entrato colFesercito

russo ne
1

Principati avea ravvivate grandemente le ire popolari con-

tro i Turchi: ed a Rukarest, menlre il boiaro Cantacuzeno, creato

Generale russo, e rarchimandrita di Argis con una medaglia russa

al collo e una pistola per mano, correvano alia testa di una banda

armata a cacciar di palazzo Tospodaro Ghika fedele alia Porta
; per le

vie e per le piazze della citta faceasi universale macello de'musulma-

ni. S'accrebbe il furore, quando venne a notizia il fetva (
decisione

sacra) pubblicato dal mufti a Gostantinopoli ,
nel quale dichiaravasi

lecito il versare il sangue di tutti i Valacchi e Moldavi parteggianti

pel Russo, confiscarne i beni e strascinarne in ischiavitu le donne e

i figli : atlo imprudentissimo, che gitto i Moldovalacchi piu risoluta-

mente che mai in braccio della Russia. Infatti i boiari
, conscgnate

ai Commissarii russi le insegne delFospodarato, giurarono toslo col
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Metropolita fedelta all- Imperatrice Catterina II
,
a cui mandarono lo-

ro deputati a Pietroburgo, mentre il Generale Bauer cominciava il

censo del paese.

Ouando poi i disastri della guerra, riuscita funestissima ai Turchi,

ebberli costretti a implorar pace, e se ne vennero a trattare le con-

dizioni
;
la Russia da principio pretese dal Sultano niente meno che

la cessione assoluta della Valachia e della Moldavia : anzi non e da

tacere che fin d'allora fu presentalo segretamente alia Corte di Vien-

na im disegno di smembramento della Turchia (nella politica di quel

tempo gli smembramenti erano di moda) ,
nel quale la Moldavia e

la Valachia sarebbono date alia Russia e la Rosnia colla Dalmazia

all
1

Austria. Ma poi, deposte queste pretensioni, Gatterina si contento

di rendere al Sultano la signoria de
1

Principati ,
e li fe sgombrare

dalle proprie truppe : bensi voile ad essi assicurata un
1

amministra-

zione piu equa ed umana e scemato Farbitrio de'lributi, assumendosi

II diritto di proteggerli e d'interveriire in lor difesa ogni qual volta

il credesse opportune ;
il qual diritto fu esteso a tutti i sudditi del

Sultano professanti la religione greca.

Quest'atto di Kainardji ,
in cui la Russia riparo con tanta gloria

le onte dei trattati del Prath e diRelgrado, e dal quale comincio, non

diremo la decadenza
, principiata gia molto innanzi fin dalla pace di

Carlowitz, ma la rovina politica della Turchia; quesf atto, diciamo,

fu da indi in qua la base fondamentale delle relazioni politiche tra la

Russia e la Porta. Le guerre e le paci degli anni seguenti ne furono

I effetto e lo svolgimento ;
e in esse la Russia conquistando sopra il

nemico nuovi territorii
,
ando sempre piu avvicinando al Danubio le

sue frontiere. Cosi nella pace di Jassy (1192), prese Oczakof e tutto

il paese posto tra il Rug e il Dniester, e vent
1

anni dopo nella pace di

Rukarest s
1

impossesso di tutta la Ressarabia con Ismail e Kalia, spin-

gendo sino alPruth i confmi, che da quel tempo non furono piu mu-

tati
,
salvo la leggiera alterazione recata loro recentemeate dal trat-

tato di Parigi del 1856. Pero quanto ai Principati questi avveni-

menti non ne alterarono gran fatto la condizione, se non in quanta

fecero loro sentu*e sempre piu potente e vicina 1' influenza russa in

pregiudizio della sovranita ottomana.
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Ma ecco im nuovo e gravissimo incendio destarsi ncl 1821 in sul-

le rive del Danubio, e spandersi quindi per tutta la Grecia, dal quale

poco manco che la Turchia non reslasse inlcramente disfalta. L'odio

inveterate della tirannia turca in tutti i Greci di stirpe o di religione a

lei soggetti s
1

era venuto da parecchi anni in qua vivamente rinfoco-

lando
;
e la presente debolezza della Porta dava loro gran fidanza di

riuscire facilmenle, quandosilevassero risoluti e unanimi ascuotere

il giogo abborrito. Principale strumento di questa agitazione erano

le eterie (associazioni), le quali succedutesi con varii titoli e per di-

verse vie miravano tuttc al medesimo scopo della greca indipendenza.

E fra esse fioriva allora Y eteria del ftlomusi, formatasi verso il 1814

del fiore de' Principi e letterati greci; i quali mentre parevano tutto

intenti, secondo il loro titolo, a promuovere le lettere c a favorire gli

studii della giovcnlii ellenica
, s'adoperavano con ogni sforzo a pre-

parare nellanazione greca un sollevamento generale contro i Turchi,

e a tal fine spargevano per ogni parte cmissarii, chiamati apostoli ,

ad arruolare segretamente partigiani ,
che legavansi all

1

eteria con

giuramento 1
. Tultavia gli eteristi non si sarebbero forse avventurati

ad uscire fin d'allora dalle ombre della cospirazione neiraperto cam-

po delle ostilita armate
;
se non avessero creduto al potcnte appoggio

deirimperatore di Russia Alessandro, presso di cui erano in servigio

e in favore molti de
1

loro capi, come il Principe Alessandro Ypsilanti,

i due Cantacuzeni Alessandro e Giorgio ,
il celebre Capodistria ed

altri. Ed Alessandro infatti, benchenon desse loro formali promesse,

pareva grandemente propenso alia loro causa
;
sia che ve lo movesse

la politica antica de' suoi predecessors sia che alia sua indole singo-

larmente umana e religiosa arridesse il pensiero di liberare la nobil

nazione de' Greci cristiani dal giogo degF infedeli e barbari Ottoman!.

1 Ecco la formola del loro giuramento. lo giuro per te, patria infe-

lice
, giuro pe' tuoi lunghi dolori

, giuro per le amare lacrime che i tuoi

figli tan versate da tanti secoli, giuro per la liberta futura de
1

miei compa-

trioti, di consacrarmi tutto a te, e che d'ora innanxi tu sarai il principio e

il fine de' miei pensieri ,
che 71 tuo nome sara la regola delle mie azioni e

la tua prosperita il degno frutto delle mie fatiche. SAINT-PROSPER. Hi-

stoire de Rustic.
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Fidato pertanlo nella Russia, il Principe Ypsilanti accese in Mol-

davia la prima face della gucrra ,
e promeltendo die tosto 40,000

Russi passerebbero dietro a lui il Prulh, entro alia tesla de'suoi in Jas-

sy il 7 Marzo del 1821. Al tempo stesso Teodoro Wladimiresco
,

stato comandante di Panduri al servigio russo
,
sommoveva armata

mano la Yalachia, ed offrivasi ad Ypsilanti di far causa comune. Ma

quesli arditi principii non ebbero degno seguito. "Wladimiresco, die

ambiva per se T ospodarato ,
ne tenea segrete pratiche colla Porta

,

menlre in aperto facea il ribelle
;

il die scoperto da
1

suoi
, questi lo

fucilarono e poi si congiunsero coi Moldavi. Ed Ypsilanti, uomo me-

diocre e non pari alFardua intrapresa ,
se la vide in breve sfasciare

tra le mani
; sopraltulto dopo die la Russia non solo non mando gli

aiuti ch'egli erasi vanamente promessi, ma disapprove espressamenle

il fatto per mezzo del suo Console generate di Jassy. Infatti ad Ales-

sandro che allora trovavasi al Congresso di Laybach coi Sovrani della

Santa Alleanza, intento a reprimere i moti democratic! dltalia, par-

ve giustamente die sarebbe un contraddirsi e disfare con una mano

quel die edificava coir altra
,
se avesse dato favore all' insurrezione

greca, nella quale egli vedea operare lo spirito della demagogia eu-

ropea, e die, secondo la frase del Metternich, non era che una de-lie

teste dell
1

orribile idra rivoluzionaria. Percio
, qualunque fossero le

sue antiche o present! affezioni per la causa greca ,
le nego il suo

concorso
;
e conforme a cio Nesselrode e lo stesso Capodistria biasi-

marono altamente
,
almeno come improvvido ed immaturo, il nioto

d
1

Ypsilanti; il cui debole esercito, vedendosi in tal guisa venir meno

il principale sostegno ,
non tardo a perdere col suo capitano ogni ri-

soluzione e coraggio. Frattanto i Turchi entrarono con gagliarde

forze ne
1

Principati: Galacz cadde in potere di lussufpasciadlbrail,

e Bukarest in quello del pascia di Silistria
;

e finalmente
,

dislrutto

alia battaglia di Dragachan (
1 9 Giugno )

T esercito d
1

Ypsilanti
l e

indi a poco disfatto a Sculeni Cantacuzeno, ultimo avanzo delle forze

1 II Principe Ypsilanti si ricovero nel lerritorio austriaco
,
dove fu so-

prattenuto come prigioniero di Stato, e poco dopo la sua liberazione mori

a Vienna nel 1827.

Serie IV, vol. II. 44 4 Giugno 4859
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ribelli, la rivoluzione, che in Morea e nelle altre parti della Gre-

cia andava gia ingigantendo ,
resto nella Moldovalachia interamente

soffocata.

Ma quel che Alessandro avea negate di fare, fu risolulamente in.tra-

preso dal suo.successore Nicole. Questi, accerdatosi nel trattato di

Londra del 6 Luglie 1827 coiringhilterra e colla Francia, assunse di

decidere la gran lite tra gli Elleni e la Porta, e voile al tempo stesso

dare sfogo ai troppi mali umori che in questi anni si erano venuti in-

grossando tra la Russia e la Turchia. Ouindi nel Maggio del 1828

100, 000 Russi, valicato il Pruth sotto Withgenslein, occuparono i

Principati, da cui le truppe musulmane aveano sgombrato solo due

anni innanzi per portare in Grecia tutto lo sforzo di guerra ; poi var-

cato il Danubio e traversati i gioghi del Balkan, invano difesi da Re-

scid Pascia
, procedettero vittoriosi fmo ad Adrianopoli, seconda ca-

pitale deir Impero e lontana da Costantinopoli non piu di 20 leghe.

E forse anche questa sarebbe caduta fin d'allora in balia delloCzar,

se le Potenze, tementi il suo ingrandimento e lo squilibrio europeo,

non avessero arrestato il volo delle aquile russe, conchiudendo colla

Porta la pace di Adrianopoli (14 Settembre 1829). In virtu di que-

sta ttndipendenza della Grecia fu sancita, ma i Principati di Vala-

chia e Moldavia furono restituiti alia Turchia : pero al tempo stesso,

a torre gli antichi abusi ch' ella avea fatto della sua prerogativa so-

vrana, fu stabilito che gli ospodari fossero indigeni ed eletti da una

assemblea compos ta di 50 boiari di l a
classe e di 70 di 2a

,
dai ve-

scovi e da 36 deputati dei distretti e 25 delegati delle corporazioni

cittadine
;
che il Governo interiore, nel quale la Porta non avrebbe

punto ingerenza, fosse amministrato congiuntamente dalFospodaro e

da un'assemblea -nazionale, composta di un Metropolita presidento, di

3 vescovi, 25 boiari e 18 deputati de
?

distretti; riserbati pero gli af-

fari politici alle clue Potenze russa e turca. Cosi la costituzione in-

lerna dei Principati, libera dairarbitrio e dal despotismo a cui fine

allora era soggiaciuta, pigliava forme piu stabili e liberal!
;
ma quan-

to a politica indipendenza, i Moldovalacchi invecc di un Signore ora

ne aveano due, cioe il Sultano secondo gli 'antichi diritti, e lo Czar

sotto titolo di protettore.
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Bel titolo certamenle e da sperarne ogni bene, chi credesse in po-

litica al suono lusinghiero delle parole ! Ma la storia imparziale dee

notare ,
eke qualunque siano stati i vanlaggi recall dalla protezione

russa ai Principal! del Danubio
,
ella e nondimeno costala loro assai

cara. In primo luogo ella costo loro quelle frequenli occupazioni di

esercili russi, che hanno sempre pesalo gravissimamenle su quelle

conlrade. Ne e punlo maraviglia, che le enorini contribuzioni caricale

sui popoli e riscosse sovenle con prepolenza soldalesca, i penosissimi

servigi imposli agli uomini e alle donne del contado, che slrappali dal

campo venivano trattali come beslie da soma e coslretti dal knut a

carreggiare provvisioni, a costruire ponli ecc., e la desolazione lascia-

la nelle campagne, e quindi la fame e la peslilenza rimasla nel paese

dopo lo sgombero degli armali
;
non e punlo meraviglia, diciamo, che

quesli mali abbiano fatto esecrare ai Moldovalacchi le occupazioni

russe, come uno dei piu lerribili flagelli della loro contrada. Quindi

anche oggidi il Prulh e per essi quel fiume funeslo, quel nero Coci-

lo, che le memorie di lanle invasion! barbariche, indi venule in ogni

lempo a desolare le ridenli pianure del Danubio, hanno reso sempre

a quei popoli sommamenle abborrito. Le lande paludose e le steppe

deserte, che al di la delle sue rive si stendono senza fine ad orienle

e a mezzanolte, sono per essi una lerra paurosa e maledella da cui

non puo venire allro che guai. E pur lesle
,
neir ultimo sgombrare

che fecero le truppe russe dai Principal!, udivansi i paesani valacchi

e moldavi ripelere dietro a loro il canto del Pruth, canto famoso in

lulla la terra che e Ira i Carpazii e il Mar nero.

Pruth ! fiume maledetto ! si gonfmo le lue lorbide oncte come

nn diluvio
,
sicche la riva non vegga la riva

,
ne la voce senla la

voce
,
ne Focchio inconlri Focchio

,
allraverso la vasta lua piena.

Quando vengono al luo passo i nembi di locuste, perano sulla sini-

slra lua sponda. Quando passano il morbo e la peste , perano in

mezzo alle lue acque. Quando passano i nostri nemici
, giungano

naufraghi ed esanimi alia nostra riva. E lu, o Pruth ! superbo del-

le tue sonanti onde, porlali lulli
, porlali lulli giu al Danubio, giu

al mare, giu alle porte dlnferno !
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Quello pero die ha reso grave ai Rumeni il giogo della protezio-

ne russa, non furono soltanto i danni passaggeri recall dalle sue in-

vasion! armatc; ma e la protezione stessa, Irasformalasi, come suo-

le accaderc in maiio ai Potenti, in vera padronanza tanto piu molesla,

quanio il scmbra meno, e quanto e piii difficile a scuotere per la tac-

cia d' ingratitudine che sembrerebbe venirne al protetto. Quindi e

clie i Moldovalacchi oggidi si acconciano piu facilmente alia supre-

mazia turca, ridotta oggimai ad un
7

ombra e impotente di eserci-

tare le oppression! di altri tempi ,
che non air imperiosa tutela di

una Potenza, quaF e la Russia. E cio dimostrano apertamcnle gli ul-

timi falti : giacche i Rumeni, divenuti dopo Temancipazione elleni-

ca piu che mai bramosi di autonomia
,

nel cercare d
1

acquistarla

hanno mirato piu a disfarsi del protettorato russo, che non della so-

vranita turca.

Gontro quel proteltorato infatti fu rivolta la solievazione di Buka-

rest nel 1848 : la quale nondimeno, come quasi tutte le rivoluzioni di

queiranno memorabile represse dopo un effimero trionfo, ad altro non

riusci che ad attirare nei Principal.! un esercito di 70,000 Russi che

vi stanzio fino al 1851, oltre i Turchi venuti anch
1

essi in virtu della

loro sovranita per comporre coll
1

armi la sedizione
;

c quindi ad ac-

cendere tra le due Polenze, la sovrana e la proletlrice ,
una nuova

lite di padronanza , composta poi colla Convenzione di Balta-Liman

e colla creazione a sette anni di due nuovi Ospodari.

Intanto la fazione del 48 seguitava a soffiare nel fuoco, inaspren-

do Todio contro i Russi
;

e il Comilalo demagogico di Londra (
do-

ve poi il sig. Braliano, valacco, s'incarico di rappresentare la Ru-

mania
)

invitava nel 1851 con un suo proclama i Moldovalacchi a

nuovamenle insorgere ed a costiluire con allre province non sap-

piam quale Confederazione Danubiana : disegni violent! o improvvi-

di, quali solevan o uscire da quella fucina, ma che nondimeno riu-

scivano all
1

effctto di viepiu accendere gli spirit! , specialmenle della

giovcniu, ed invaghirli di novila. Ma in su quesli moti ccco scoppia-

re la gucrra d
1

Oriente in cui la Russia, faltasi assalilrice della debole

Turchia, trovo ai fianchi di questa due polenli, la Francia e Tln-

ghillerra, che ne rintuzzarono colFarmi gagliardamenle gli atlacchi.
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Ognun sa che il primo alto di questa guerra fu combaltuto nei

Principati, i quali fin dal 2 Luglio del 1853 furono invasi dalle ar-

mi russe. Allora i Moldovalacchi
,

stati gia tante volte il porno di

discordia dei due contendenti
,

si trovarono con esso loro in nuovo

cozzo
; giacche la Russia ordinava agli Ospodari di rompere ogni

sudditanza colla Porta
,
e la Porta al tempo slesso intimava loro di

abbandonare il territorio de' due Principati, tenendo i Russi per ne-

mici. Gli Ospodari ubbidirono alia Porta
,

e rimesso il governo ad

un Consiglio straordinario, si ritirarono nelF Ottobre da Bukarest e

da Jassy ;
mentre in nome della Russia soltentrava nel reggimento

dei Principati il Barone di Budberg ,
sotto F alto comando del Ge-

neralissimo Gorschakoff. Ma il suo regno fu di breve durata : irnpe-

rocche il valore dei Turchi sul Danubio e Faddensarsi della guerra

in Crimea costrinsero i Russi a rivalicare il Pruth
, sgombrando del

tutto nel Settembre delF anno seguente i Principati ,
dove sotten-

trarono gli Austriaci, comandati da Coronini, e ritornarono indi a po-

co gli Ospodari.

Finalmente il Congresso di Parigipose fine alia lotta, e fra le gra-

vi questioni die prese a trattare e comporre affme di rendere salda

la pace, una fu il riordinamento politico e stabile dei due Principati

danubiani, oggetto perpetuo di litigio tra la Porta e la Russia. Fu

pertanto stabilito negli articoli 22 e 23 del Trattato del 30 Marzo

1856, die la Yalachia e la Moldavia conserverebbero dMndi in-

nanzi le loro immunita e privilegi sotto F alta signoria della Porta e

la guarentigia comune delle Potenze rappresentate nel Congresso ;

die nessuna di queste eserciterebbe sopra i due Principati veruna

protezione esclusiva o si arrogherebbe d' ingerirsi ne' loro affari in-

terni
;
e che la Porta manterrebbe ai Principati un

1

amministrazione

indipendente e nazionale, con piena liberta di culto, di legislazione,

di commercio e di navigazione. Con cio era posto termine al Protet-

torato russo, e venivano assicurati alia Turchia, dentro giusti termi-

ni
,

i suoi antichi diritti di sovranita
;
sicche ella potea rallegrarsi di

essere per questa parte uscita vitloriosa nella lunga lotta colla sua

terribile avversaria.
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Tuttavia queste disposizioni non riguardavano che i rapporli esler-

ni del Principal! colle Potenze. Quanlo airinteriorc organamenlo del

loro governo, il Congresso non defini nulla di prescnle, ma volendo

procedere in si delicata materia con matura lentczza, ordino negli

articoli 23, 24 e 25, che una Commissione speciale raccoltasi a Bu-

karest esaminasse la condizione dei Principal! e studiasse le basi del

loro ordinamenlo fuluro
;
che il Sullano convocasse nei Principal!

due divan! ad hoc, per avere sopra cio il voto dei popoli ;
che la

Commissione, udilii voti dei divani, comunicasse alle Conferenze di

Parigi il suo disegno ; dopo il quale, per mezzo di un Tratlato spe-

ciale delle Polenze e di un hatlischertf del Sultano, verrebbe ulli-

mamente definila la Gosliluzione della Valachia e della Moldavia. E

cosi fu fallo. Ma con cio venne in campo la gran queslione dell'w-

nione de' due Principal!, che suscilo gravissime dissidenze e riaccese

nuove gelosie Ira la Porla e la Russia. Quest
1

unione inialli, gia pro-

postadallaFrancianel 185o e riproposla al Congresso di Parigi nella

seduta dell
1

8 Marzo dal Conle Walewski, fu T argomenlo principa-

lissimo inlorno a cui si agitarono allora gli sludii delle fazioni e le de-

liberazioni dei divani. Quesli furono convocali nel Marzo del 1837 : e

siccome le prime elezioni in Moldavia non erano riuscite favorevoli al

parlilo delFunione, furono accusate di frode e nullita e quindi rifalle.

Allora, venulosi ai voli, il divano di Jassy approve, il 19 Oltobre, con

2 voci contro 2, come volonla della nazione i cinque arlicoli proposli

da Michele Kogalniceano, depulalo di Dorohoiu, un de
1

membri piu

illuslri delFassemblea e autore stimalo di parecchie opere. Quesli arli-

coli voleano : 1. salvi i dirilti dei Principal! e specialmenle il dirillo

di aulonomia, secondo gli anlichi Tratlati colla Porla; 2. Funionc

dei due Principal! in un solo Slato, sotlo nome di Rumania; 3. un

Principe forestiero, di una delle dinaslie regnant! d'Europa, con go-

verno eredilario, e i cui eredi dovranno educarsi nella religione nazio-

nale
;
4. la neulralila lerriloriale dei Principal! ;

5. il polere legisla-

tive affidalo ad un'assemblea eletliva, in cui saranno rappresenlali

lulU gF inlcressi della nazione : lullo cio solto la guarcnligia delle Po-

lenze, che han segnata la Pace di Parigi. La medesima risoluzione fu

abbracciata, a voti unanimi, il 21 Otlobre, nel divano di Bukarcst.
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Ouesto voto del dirani fu dalla Commissione di Bukarest recato

alle Conferenze di Parigi , apertesi a tal fine il 22 Maggio 1858. E
T unionc, chc n

1

era il punto capitale, fu gran tema di dibattimenti
;

perche la Turchia, sostenuta in cio dall'Austria,, temendone con ra-

gione gravissimo pericolo alia propria sovranita
,

fu saldissima nei

combatterla
;
laddove la Russia e le altre Potenze, allegando soprat-

lutto il desiderio manifestato dai popoli ,
la favorivano. Finalmente

si venne a un mezzo termine, e il 19 Agosto fu decretato dai Plenipo-

tenziarii FAtto solenne, die dcfmisce nei due Principati la nuova for-

ma di Governo.

Conforme ad esso, i due Principati sono costituiti, col nome-di

Principati uniti di Moldavia e di Valachia, sotto Falta signoria del

Sultano, che investira gli Ospodari e ricevera un tdbuto annuo, de-

terminato per la Moldavia a 1,500,000 piastre, per la Yalachia a

2,500,000 ;
salvi pero tutti i diritti e prhilegi di autonomia

,
sti-

pulati gia con Baiazet I, Maometto II, Selim I e Solimano II. In

ciascun Principato i pubblici poteri sono affidati a un Ospodaro e ad

un
1

Assembled cletliva
,
che dovranno

,
nei casi preveduti da questo

medesimoAtto, operare d'accordo colla Commissione centrale, comu-

ne ai due Principati. II potere esecutivo appartiene alFOspodaro, che

sara eletto a vita dall'Assemblea
,
e dovra essere indigeno. II potere

legislative appartiene in comune air Ospodaro, all'Asssemblea ed

alia Commissione centrale. Questa sara composta di 16 membri, dei

quali 8 Moldavi e 8 Valacchi
,
eletti in ciascun Principato fra i rnem-

bri delFAssemblea, meta dalF Ospodaro e meta dairAssemblea : ella

sara permanente ,
risiedera a Focksliani in sulla fronliera comune

ai due Principati (dove pure siedera un' alta Corte di Giustizia e

di Cassazione comune alia Moldavia e alia Valachia) ,
ed avr& per

ufficio di mantenere inviolata la presente Costituzione
,

di vigilare

gVinteressi comuni, rivedere a tal fine le leggi antiche e preparar

le nuove, che verranno proposte per mezzo degli Ospodari alle de-

liberazioni delle due Assemblee
,
udite le quali ,

riceveranno dalla

Commissione Fullima sanzionc.

In tal guisa, sccondo che parve ai Plenipolenziarii, e soddisfalto in

parte al voto popolare delFunione
,
la quale nella Comniissione cen-
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trale trovasi
, per dir cosi

,
iniziata

;
mentre al tempo slcsso 1'alta

autorita di cui la Commissione e investita toglie di mezzo gli antichi

abusi delle appellazioni e de' frequent! richiami alia Cortc sovrana

di Costantinopoli o .alia Corte Protettrice di Pielroburgo, sorgcntc

perpetua di torbidi interni e di straniereinframmettenze. Ma quanto

alia distinzione dcgli Ospodari ,
venendosi al fatto del nominarli

,
i

partigiani dcir unione ban riportato una nuova e inaspettata vittoria,

riuscendo ad eleggere nei due 'Principal! il medesimo candidate,

cioe il Colonnello Alessandro Cuza. II che ha dato molivo a nuove

e gagliarde rimostranze della Porla
,
e a nuove Conferenze di diplo-

matic! aperlesi a Parigi quest'-anno e non ancora conchiuse. Ma ben-

che la lite non sia per anco decisa, scmbra tutlavia che la scntenza

sara sfavorevole alia Turchia
; giacche i Plenipotenziarii ,

unanimi

per allro nelT ammettere che la doppia elezione del Cuza e contraria

alle stipulazioni del 19 Agoslol848,insistono perche la Porla 1'accet-

li come valida almeno per questa volta
,
e conceda al Cuza T inve-

slitura finora negala 1.

Tal e T ultima iasc a cui oggidi trovasi giunta la nazione rumena

del Danubio nel tendere continue che ha fatto da mezzo secolo in

qua alia conquista deiraffrancamento politico. Del resto non sappia-

mo se e quando le sara dato di pienamente conscguirlo, e se qucl Rc-

gno rumeno, unito e potente, che e con tanto amore vagheggiato dai

novatori politic! 'del Danubio non sia per restarsene frale utopie.

Come pure non sappiamo, se la recente Costituzione data dal Con-

gresso di Parigi ai Principati sia per essere duratura, e se nel falto

della pratica ella frultera loro quelle civili prospcrita die i suoi au-

lori se ne promeltono. II certo si e che chiunque consider! sia al di

dentro le condizioni degli spirit! e delle fazioni cittadincsche, sia al

di fuori le disposizioni e F atteggiamcnto delle grand! Polcnze, che

han piu o meno interesse nelle sorli del Principati, iacilmente si

1 Le ultime notizie di Costantinopoli, citate dal giornale. dei Debats del

27 Maggio, recano che la Porta, mostratasi finora intrattabile quanto al-

T elezione del Cuza, si e fmalmente arresa al voto dei Plenipotenziarii, e

ba dato il consenso aU'elezione predetta.
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persuadera ,
il loro state prescntc esser tutf altro chc stabile e ben

fondato. A questo aggiungasi ora il nuovo incendio di guerra die

levatosi sul Po tra poco forse fara distendere le sue fiamme al Rene

e al Danubio, ed involgendo in esse tutta F Europa , potra cangiare

facilmente colle sort! di altri Stati ancor quelle della Yalachia e della

Moldavia
,

i cui campi furono sempro ,
non meno die quei delF alta

Italia
,
naturale teatro di guerra : anzi clii sa che non sia lontana

F ora in cui debba verificarsi quella parola di Napoleone I
,
die in su

quei campi dovranno un giorno deciders! i destini delF Europa.

Ma questo appartiene alle incertezze dclFavvenire
,

e il nostro

umile ufficio di slorici ne vieta di spingere temerariamente Focchio

nelle misteriose regioni riserbate ai profeti. Bensi conchiuderemo,

augurando con fratemo amore a quei nobile popolo di Rumania un

avvenire piu felice* del suo passato. Dopo il pessimo governo che per

si lunga eta hanno fatto di lui i suoi tiranriici dominatori, ben sareb-

be giusto che gustasse una volta le dolcezze di un regime giusto ed

umano. Dopo la lunga lolta che ha dovuto sostenere colla barbaric

infedele, ben sarebbe degno che godesse doviziosamente i beni del-

la vera civilta figlia del Cristianesimo. E siccome prima base e pri-

mo bene di questa civilta si e la vera Fede, cosi questa innanzi tut-

to noi desideriamo alia nazione rumena. Dalle rive del Tevere
,
dai

piedi del Vaticand quale altro augurio possiam noi mandarle miglior

di quello die fu gia il voto arclente di Innocenzo III, diGregorioIX,

di Urbano Y, di Eugenio IV e di tanti altri Pontefici fmo al regnan-

te Pio IX
,
a cui tanto e a cuore la salute delFOriente? Faccia Id-

dio, che un giorno Roma possa riabbracciare questi antichi suoi fi-

gli e ritrovare in essi non pure il sangue generoso di quei legionarii

imperiali che furono gia la gloria di Roma pagana, ma quei che phi

importa, lo spirito e la fede di quei primi Fedeli, nel cui sangue si

gloria di essere germinata la Roma cristiana.
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Del JUagnetismo animate ossia Mesmerismo in ordine alia rayionc

e alia rivelazione per G. M. CAROLI M. C. Bologna 1858. Due

Yol. in 8 di pagg 481, 313.

(Continuazione e fine V

S
1

egli e vero di dire die lutli gli Autori assennali i quali fecero

argomento dei loro sludii e dclle loro Irattazioni il Magnetismo ani-

male, sono unanimi in confessare universalmenle la realta dei feno-

meni magnetic!; comiene anche aggiugnere clie nel rccare a una

certa cagione questi fenomeni stessi si differenziano in cosi svariale

sentenze, che e difficile impresa il pur raccoglierne ilconlo preciso.

Che pero a voler serbare qualche ordine in mezzo a Ianto scorn pi-

glio, il Caroli prima di farsi da capo a rivedere, secondo suo propo-

^ito, ad una ad una le precipue ipotesi-escogitate dai dolti, stabili-

see alcuni lemmi clie gli pongano il filo in rnano per islricarsi sicu-

ramente del labirinto. E quesli possono ridursi a Ire.

Primo. Qualunque sia per essere la causa dei fenomeni mesmeri-

ci, ella non dee poler rendere adeguala ragione di solamente queslo

1 V. questo vol. pag. 449 e segg.
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o quel fenomeno alia spicciolata, ma di lutti iesieme fmo ai piu ardui

c che piu tengono dell
1

arcano e del portentoso. Imperocche quan-

tunque la moltiplicila dei disparatissimi effetti mesmeric! per se me-

desima non ripugni air ipotesi di cause molteplici e disparate; ad ogni

mode lo stretto vincolo di mutua dipendenza che evidentemente li

lega tutti in uno stesso sislema, la comune legge con cui sireggono,

il comune identico scopo a cui tutti mirano, 1'autorita stessa dei ma-

gnetologi, ogni cosa infme conduce a credere uno essere il princi-

pio da cui tutti derivano, come surcoli germinanti d
1

un medesimo

ceppo.

Secondo. Delle molte ipotesi, se molte ne avessero, bastevoli a

fornirci una spiegazione adeguata del Mesmerismo, di buona ragio-

ne dovrebbe a tutte T altre antiporsi la piu semplice e piana, come

piu conforme ai facili e schietti procedimenti della natura.

Terzo. Se tra le ipotesi alcuna so ne scoprisse incompatible coi

principii logici ed ontologici di certa e\idenza, dovr& senza piu riget-

tarsi trale scartate; ove gi& non vogliam far gitto d'ogni buon crite-

rio di verita e sprofondarci nel baratro del pirronismo.

Fermati quest! punti, i quali splendono di tanta evidenza da non

abbisognare altra prova, il Caroli dopo avere osservato che Finda-

gine delle cause del Magnetismo ha mano a mano condotto Y uomo

a percorrere Tintero giro delle create cose, material! e spirituali, ce-

lesti ed inferne: e con tutto questo, nhma ipotesi non ha ancora rac-

colto e concentrate in se tutti i suffragi ;
niuna non si e per anco di-

mostrata in tale una pienezza di luce, evidenza di prove, saldezza

di raziocini, che potesse vincere ed atterrare le altre tutte, sola re-

stando trionfatrice delle persuasioni ed universalmente riconosciuta

per unica accettabile e vera l
;
riduce tutte le ipotesi a cinque clas-

si e sono: 1 le ipotesi materialistiche o meramente iluidiche: 2 le

ipotesi psicologiche soggettive : 3 le psicologiche oggettive: 4 le

oggettive angeliche : 5 le oggettive diaboliche 2
.

E quanto alle prime del fluido biomagnetico, a cui la piu parte

dei magnetologi s
1

ostina a reputare come a primo agente tutti gli

1 CAROLI. Vol. I, pag. 284. 2 Ivi pag. 285.
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effetti mesmerici, TAutore le escludc con argomcnii e prove cosi

stringenti che obbligano a darsi lor \inlo ogni schielto amatore del

vero. Nel che veramente ha egli facile battaglia, Irattandosi di impu-

gnare avversarii, i quali non che darsi briga di provare T esislenza

del vantato fluido, risolutamente negala da parecchi valorosiscrittori,

non seppero ne manco fissarne con precisione e per punto Tindole e

la natura propria, scambiandolo molti colFelettrico, col calorico, col-

la luce, colFetere, e mantenendo altri essere cosa tutta nuova e di-

versa l.

II Caroli, prodolte senza sgagliardirle (e forse non era pbssibile)

le ragioni che fanno per la sovramentovata sentenza, dimoslra com'el-

leno si risolvano infme inline in vane asscrzioni
;
se pure i magne-

tologi dai quali vengon proposte, non si perdano in sonanli riboboli

che non fanno il caso, o non s'avvolgano in logiche fallacie, rivenen-

do sempre sulle medesime
;
cio che incontro, per modo di esempio,

al Garcin, al Maupied ed al Loubert, le cui teorie, se fanno fede d'un

piii o meno ricco tesoro di fisiche conoscenze nei loro Autori, prova-

no viemeglio un lagrimevole difello di soda filosofia e di critica giu-

diziosa : ianto manca che esse valgano a spiegare la inierminabile

iliade di tutte le operazioni magneliche. Fa poi toccar con mano

quest' altra verita, cio e che i fenomeni del Mesmerismo lunge dal

presentare in se la diritta forma dei fenomeni eletlerici, si trovano in

patente contraddizione con essi. Ma e qui e ne'sussegucnti paragrafi

Fachillc degli argomenti onde il Caroli si fa forte a rifiutare tutle le

ipotesi che non escono del giro delle cause material!, e sempre ilme-

desimo, cioe a dire Fassoluta e innegabile necessila di ammettcre

1 Ecco come ne parla festivamente il Bersot citato dal Caroli a pag.

360 del primo Vol. Le fluide magnetique est tres-complaisant et trcs-di-

scret: les magnetiseurs disent de lui ce qu'ils veulent; il n'a jatoais donne

de dementi a persontle. Par malheur, sites incredules disent de lui qu'il

n'existe pas, il ne les dement pas davantage . II Bellanger poi osserva che

i parabolani del fluido magnetico a volere spiegare colfazione di esso i fe-

nomeni del Magnetismo finirono coir attribuirgli nientemeno che Tonnipo-
tenza e 1'ubiquita. Ne con cio assopirono i chiaiti degli avversarii, i quafi

prima di accettarne i miracoli vorrebbono vederne provata Tesistenza. Op.
cit. pag, 359.
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quaie agcnte intcrmediodel Magnctismo un csscrc dotato d'inlelli-

genza; il qualc di solto le invoglie onde si studiano imbavagliarlo e

camuffarlo i materialist! mesmerici buzzica pur sempre, e fa capoli-

no ad ogni tratto, mettendo a' piu disperati parliti chiunque sta sal-

do al nicgo di ricusarne IMnlervenzione. E valga il vero: se in ulti-

mo risolvimento dalla natura degli effetti dee farsi argomento a qucl-

la delle cagioni, dovcndo qui di neeessita assegnarsi un traduce im-

mediate delle idee dal magnetizzatore al magnetizzando, ripugna

ch' ei possa trovarsi nel cerchio della matcria
,
sia pur questa quanto

piu esser puo eterea e sottile. Ne sara mai che si spieghi senza il

tramezzamcnto d
1

un essere intelligente come si suggellino nell'animo

d
1

un sonnambolo idiota nozioni e concetti nuovi a un niodo istesso

come per lui cosi ancora pel suo maestro e suo duca : e meno an-

cora com
1

esser possa che si divinino cose lontane e di spazio e di

tempo, o come s'operino i richiesti fenomeni a un'ora posta a ca-

priccio e poi dimenticata o non avvertila da quello slesso, che regola

e conduce a grado suo tutta la scena magnelica. E la necessita di

questo intervenlo si fa sentire piu viva, ove si metlano in bilancio

le lante bizzarric e capricci ,
che

,
non variate le circostanze

,
conti-

nui ricorrono negli sperimenti del Magnetismo, e impossibili sono a

spicgarsi colFazione d
1

un fluido vincolata da certe leggi, e percio.

se nulla guasti, riuscenle sempre a' medesimi effetti.

Dopo le rwtertalistiche il Carol! esamina le ipotesi psicologiche-

soggettive, ovveramente quelle che senza negare il concorso d
1

un

fluido matenale ripongono la causa (almeno precipua) dei fenome-

ni magnetico-animali neir anima stessa del paziente , quasi cioe non

sieno essi, i sonnambolici almeno, che una rivelazione, una manife-

stazione improvvisa, e dalFazione magnetizzatrice provocata, di fa-

coltaumane in pria occulte, inoperose, giaccnti nelle piu profonde

latebre dell
1

umana natura l. Ove e da por mente che secondo gli

uni queste straordinarie facolta non si risveglierebbono in noi se non

quando siamo affetti da special! condizioni patologiche, e secondo al-

tri eziandio nello stato normale del nostro organismo. E i sostenitor!

1 Op. cit. pag. 361.
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della prima senlenza non e a dire quanto si facciano forti di quell a

interoiinabile serie di stravagantissimi allucinamenti che ricorrono in

parecchi morbi, come per esempio nella mania, nella monomania,

nella paralisi generate, nel delirium tremens, o segnatamente nella

catalessi isterica essenziale : dei quali allucinamenti tesse un lungo

catalogo tra gli altri molti il celebre Petetin 1. Ne lasciano di invo-

care a rincalzo della loro opinione molti altri fenomeni uscenti qual

piu qual meno dal consueto operare della natura, dei quali ci offre

un' accurata descrizione il GOrres nella sua Mistica, assottigliandosi a

dimostrare che tulti rientrano nel giro delle forze meramente natu-

rali
, quantunque a vero dire molti di loro paiano accennare a una

origine piu alta e piu riposta. Ma checchesia di ci6
,
voler mante-

nere che i prefati fenomeni suggellino per Tappunto con quelli del

Mesmerismo ,
e

,
a dir poco, un voler la berta dei fatti allrui, ven-

dendo al prossimo lucciole per lanterne. E prima nei sonnamboli

magnetic! tu non iscorgi ombra di morbosa affezione, ma assai delle

volte fior di sanita e gagliardia di membra non ordinaria. Poi le pro-

dezze mesmeric-he sono governate dalF arbitrio d' un terzo, mentre le

patologiche si appalesano coi primi prodromi, crescono coi parosi-

smi e cessano col dileguarsi del morbo di cui sono natural! rampolli.

II che e tanto lungi dalFavverarsi dei fenomeni biomagnetici ,
che

questi sono volti oggidi ad uso di fugare le malattie. Ne si dica col

Boismont 2, non mancare eziandio fra
1

maniac! chi pretenda aver vi-

sioni mediche, e quindi potersi sicuramente porre a mazzo con essi

i sonnamboli magnetici ; giacche con questo argomento alia mano ,

se si dispensi la patente di mentecatto a chiunque possiede una qua-

lita di cui menano vanto anche i pazzi , ogni uomo asscnnato sara

del bel numer uno, non essendovi pazzo al mondo che non pretenda

esser savio.

II Caroli dimostra poi come s'avvolgano, senza avvedersene, in

un circolo vizioso, coloro che non fmano di mctterci innanzi certi feno-

meni piu mirabili delFestasi catalettica, mentre rimane ancor dubbio

presso gli stessi cultori dell'arte medica se siano cose sovra natura,

1 Op. cit. 150453. - 2 Ivi pag. 389.
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cd c vcrita di i'aUo die non i'u lor polula Irovare ima soddisfaceale

spiegazione nei principii certi delle analomidie e patologichc disci-

pline. Ne meglio reggono il paragone dei sonnamboli magnelici o i

sensitivi del Reichenbach, o i lanti allri visionarii prodoili dalF in-

faticabile Gorres, die ne cerco a grande studio gli esempii per una

lunga sequenza di tempi.

Esduse pertanto quelle tra le ipotesi psicologidie soggettive, le

quali reputano lo sviluppo delle facolta mesmerichc ad unaaffezione

morbosa
,
restano a rifiutarsi le psico-fisiologiclie ,

secondo cui la

possanza maynetica (ossia la somma di tutte le facolta magnetiche )

avrebbe ad aversi in conto d
1

una reliquia della condizione primi-

genia e originale eccellenza deiruomo innocente
,
un resto dello sta-

te paradisiaco ;
in quanto ella trovossi, dicono, in Adamo attuosa, li-

bera, spigliata, laddovc in noi ella e impedita, assonnata,latente. Or

di questa opinione il Carol!
,
senza argomentarsi a riconvincerla di

intrinsecamente irnpossibile ,
fa vederne innanzi tratto la inutilita

;

non riescendo ella a scoprire la prima chiave onde le pretese fa-

colta si sprigionerebbono de
1

tenaci vincoli onde sono aggravate e

compresse. Inollre qual cosa piu ridicola del supporre in Adamo ed

in Eva tuttora innocenli la visione medica e la penetrazione mentalc,

mentre la prima di queste doti era affatto disutile a elii possedeva il

privilegio della immortalila, e se la seconda fosse stata in Eva, ella

avrebbe scovato senza piu le bieche intenzioni del scrpente inganna-

tore, ne si sarebbe lasciata intrescare dalle sue frodi 1? Oltredicke

Tuomo in qualunque stato si voglia supporre ha un modo proprio

d'intendere, il qualc gennogliando dalla essenziale costituzione di

sua natura
,
dee di necessita avverarsi qualunque volta quesia si

avveri
,
ne potrebbc mutarsi senza rompere rarmonia delFumano

composto. Ora il proprio modo della conoscenza umana sta in do,

ch
1

essa venga primieramenle determinata in noi dalF azione dei

1 Eppure la cosa pane si piana al candidissimo signer Billot, die non

dublto di scrivere : Tout annonce que ce fut dans un elat de sommeil theur-

gique on bien theomagnctique (sono le frasi ond'egli annobilisce il sonno ma-

grietico) que vecurent Adam et Eve jusqu'a leur chute. Cf. CAROLI op. cit.

pag. 46a.
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corpi chc operano sui nostri scnsi
;
no puo comporsi col modo di co-

gnizione sognato dai magnetologi ,
il quale non abbisogna delle im-

pressioni degli oggelti esterni, e abbraccia le passate, le future e le

lontanc cose
;
anzi quelle che sono come quelle die non sono. Ag-

giungasi, die se la potenza magnetica fosse stata in Adamo, avrebbe

dovulo essere in lui o naturale o prelernaturale : eppure non pole

esscre ne F una cosa ne F altra. Non la prima , perclie in tal caso,

essendo la natura rimasta essenzialmente la stessa, anchc la potenza

sovradetia
,
comeche forse magagnata ,

si verificherebbe tutlavia in

ogni figliuolo d
1

Adamo. INon la seconda, perche se cio fosse, niuno

sforzo d
1

arte sarebbe tanto da ravvivarla, avendo i noslri prolopa-

renti fatto gettito irreparabile, come per se cosi per noi, d'ogni qua-

lunque dono sovraggiunto alia pura natura. Senzache le doti onde

la divina liberalita voile adorna 1' innocenza del primo uomo mira-

vano tulte a stringerlo d
1

una piu inlima unione spirituale con Dio
;

a die non tende, che sappiasi, il Magnetismo, il quale anzi, a giu-

dicarne da quanto ne divulgarono per le stampe i suoi messed, fe

le sue piu splendide prove nei negromanli, nelle pitonesse, nei sor-

tieri e nelle sibille del paganesimo ;
e a

1

di nostri spiro le tante volte

sul labbro a' suoi sonnamboli un linguaggio diabolico ancor piu che

blasfemo. Alle quali cose vuolsi anche aggiugnere che lo stato ma-

gnetico togliendoci Fuso del libero arbitrio, ci sottrae in una la pos-

sibilita di usare al nostro morale perfezionamento le straordinarie fa-

colta di cuici fa dono
;
e giltandoci per di piu in una servile indecli-

nabile dipendenza dalFaltrui volonta, la quale puo a suo libilo sna-

turare gli alfelti nostri e mutare i noslri sentimenti
,

ci pone nella

dura necessita di consentirci ad ogni strano abuso die di noi piacerSi

fare al magnetizzatore. Ora una possanza, dice appositamcnte il

Caroli
,
che elide e intorpidisce e sospende F esercizio della liberta

;

una possanza che assoggetta e soggioga Fanima allrui ai capricci ,

alle bizzarrie ed anco alle ree intenzioni di un tcrzo, spogliandola del

piu nobile, del piu prezioso e caro de' suoi aUribuli
,

il libero dispo-

nimento di se slessa, il libero ordinamento delle sue inclinazioni, de-

gli alti ed abiti suoi nella verita e nella giuslizia : quesla possanza,

dice, non che giovar nulla al morale perfezionamento delFuomo, lo
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comballc Invcce, Fosteggia, e quanto a se lo annulla e impossibilc lo

rende, annullando c impossibilitando piu o mono Fesercizio della li-

berta, cd csponendo e mancipando F anima ad una vergognosa ed

abbiella scliiavitii, chc puo trascinarla e ruinarla irresistibilmentc nel

fondo della immorality e della nequizia. 11 die posto, secondo le dot-

trine magnclologiche ,
e vi sara pure clu osi per poco pensare die

jzna talc possanza debba aversi per un resto, per un lascito della pri-

miera innocenza delF Eden ? e vi saranno uomini
,
non afflilti di de-

mcnza o dMdiolismo, ma sani di mcntc e fedeli e dedicati al mini-

stero delle verita rivelate, che a un tanto paradosso possano aprir

ciecamentc la porta della loro anima e concedere la loro adesione 1?

Cosi egli, e allrove aggiugne i nomi di personaggi, quale per santita

di caratlcre, quale per elevatezza d'ufficio, quale per lode d'inge-

gno, stimabiiissimi, che suffragarono improYvidamente del loro voto

questa.sentenza, senza addarsi delle ruinose conseguenze a cui apri-

vano Fadito per chiunque fa stima delle cose piu dal peso delFau-

torita che dalla robustezza delle ragioni.

Una buona parte degli argomenti, di cui si vale FAutore conlro le

ipotesi psicologiche-soggetthe ,
hanno forza di combattere eziandio

le psicologichc-oggeltive ;
col qual nome sono divisati dal Caroli gli

opinamenti di quei magnetologi che ammettono bensi un fluido bio-

magnetico ,
ma al trar dei conti collocano il vero principio di ogni

operazione intellettiva del Mesmerismo nella trasmissione del pen-

siero che si fa dal magnetizzatore al magnetizzato, per cui le idee

di questo secondo riescono ad un rherberamenlo di quelle del pri-

mo. E quest' essa pare essere in fondo la sentenza del dottissimo

dorres
,
ne molto dissomigliante da questa la propugnata gia dai

Journal du Magnetisme, quando insorse e prese aspra battaglia con-

tro le teorie spiritualistiche del Cahagnet. La stretta cognazione linal-

mentc che hanno colla sovraccennata sentenza F ipnotismo o sugge-

stione musculare del Braid
,
e la elettro-biologia del Williams e del

Philips, la quale sbrigata.d
1

ogni apparecchio meccanico si trasformo

1 Op. cit. pag. 412.

Serie IV, vol. II. 45 9 Giugno 1859
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poi nella suggestione magnetica del Dottor Gregory, indusse il Carol!

a comprcnderle sotto una medesima categoria.

Egli poi comincia dalF osservare contro lutte le prefate sentonzc,

come la formola da lor consecrata di riflesso o riverbemmento del

pensiero non puo ricevero alcun senso probabile ; essendoche ogni

azione riflessa presupponendone una direita, qui al riverberamento

deir idea nel magnetizzato dovrebbe precedere la immissione in lui

della idea del magnetizzatore ;
cio die non potrebbe farsi altrimenti

che o per immediata comunicazione degli animi o per rinterponimen-

to d'un lluido. Or ne Tuna ne Taltra di queste ipotesi potrebbe ac-

cettarsi con qualche aspetto di verita
; ripugnando che un fluido ma-

teriale sia traduce immediato delle idee; e la immediala comunica-

zione degli spiriti essendo sopra la naturale condizione deiruomo, la

quale a detta degli stessi avversarii, nel magnetizzatore almeno non

patisce alterazione di sorla.

Ma v
1

ha di piu. Dato anche per abbondanza di corlcsia che il ri-

verberamento delle idee sia cosa fattibile, ne seguircbbe che fora in-

darno aspettarci nuove rivelazioni di riposti arcani dai Pitoni del

Magnctismo, non potendo Teco ripeter mai altro che il suono della

voce diretta, ne il terminc riflesso sovraggiugner nulla al termine

riflcttentc : die anzi il sonnambolo dovrebbe rispondere col comando

al comando, coll' interrogazione alia interrogazione, col problema al

problema. Or come trovare in questa ipotesi una spiegazione plausi-

bile alia visione a distanza, alia penetrazione mentale, alia retroveg-

genza, alia visione medica, e ai tanti casi, in cui le dottrine enuncia-

te dai sonnamboli combattono di fronte le professate dal magnetiz-

zatore? L
1

enciclopedico Gorres non reca alcuna prova del suo si-

sterna, ma, supponendolo vero
,
ne inferisce Tassurda dottrina del-

Fazione a distanza, e sovra questo rovinoso fonclamento stabilisec

poi la lunga seric de
1

suoi raziocinii 1. Ne veggiamo come nella sua

teoria possa egli asscverare senza nota di contraddizione, che il son-

nambolo magnctico vien tramulato ad un-ordine di cose, in cui gli

si allacciano visioni diverse da tulte le rimembranze della vita ordi-

1 Op. oil. g. 18o.
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naria, e che sovrasta d'immenso inlervallo sopra quello in che si ri-

mane 11 suo magnetizzatore. Se cio fosse, come potrebbe piu stare che

ranima del sonnambolo nou sia piu che una specchiata sembianza

di quella del suo magnetisla, ne conosca o senta altri oggetti, da

quclli infuori che gia furono conosciuti dall'animo o idoleggiati nella

fantasia di costui?

II Caroli si stende ampiamente e maueggia con viva forza le ra-

gioni da noi accennate in passando , e le conforta di citazioni e po^

stille die la strettezza d'una rivista vieta a noi di ripetere. E cosi om-

mettiamo di netto quanto egli discorre intorno alF ipnotismo , alia

elettro-biologia ed alia magnetica suggestione ,
deliramenti che non

potranno mai persuadersi a chi non abbia impediti gli occhi delF in-

telletto dalle traveggole di sistematiche preoccupazioni ;
e diremo

piuttosto alcun che delle due estreme ipotesi, le angcliche e le diabo-

liche. esaminate dalFAutore in ultimo luogo.

Dopo aver cercata inutilmente una probabile cagione del Mesme-

rismo tra le terrene cose, i dotti gittandosi audacemente per opposte

vie, altri si sprofondarono per iscoprirne traccia nelle bolge infernali,

altri si levarono a studiarne i vestigi alle sfere celesti
;
fmo ad esaurire

colle loro investigazioni T intero giro delle cause seconde. Ne e pic-

ciol frutto che la divina Provvidenza ha saputo trarre dal Mesmeris-

mo, quel porre con esso alle strette tanto numero di filosofanti incre-

duli e materialisti e spremerne una confession e, tanto autorevole

piu, quanto piu profferita contr'aniino, di doversi ammeltere Tesisten-

za di spiriti sovramondani
,

i quali si mescolino delle umane cose e

possano entrare in intimo commercio coir uomo.

Pare che primo a trarre in campo Yipotesi angelica sia stato 1'illu-

stre Billot
,

il quale fin dal 1829 ne fe argomento d
1

una sua lunga

epistolare corrispondenza col signor Deleuze
;
e vi fu condotto dalle

magnetiche sperienze prese sovra una tale Maria Teresa Mathieu
,

e da non so quali subitanei ed arcani movimenti ondulatorii osservati

nella rotella del ginocchio della medesima
,

cui reputo dover esser

T opera d
1

uno spirito ivi stesso immacchiato. Que' movimenti infatti

obbedivano ad ogni suo ordine
,
fosse anche solamente mentale

,
e

cessando, ripigliando, mutando verso e misura satisfacevano cosi
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per punto alle sue richiesle
,
die acosa per cosa esso riusci di poler

colloquiare amiche\ olmente col misterioso molore
,

il quale gli si die

per FAngelo tutelare della paziente. E come fra cortesi alme sisuole,

addimesticandosi egli ognor piu colFamico spirito, se no guadagno Ic

grazie per forma che questo si tenea del continue a posta de
1

suoi

desiderii
, compiacendolo di appropriati responsi , resi non pure pei

movimenti del ginocchio ,
del capo e della falange del poll ice ,

ma

benanche per una vocina formala nella strozza della Mathieu, privi-

legiata anche in cio
( pongasi mente a questa circoslanxa rilevantis-

sima) che non avea mestieri d
1

addormentarsi per diventarc, quando

piu le gradisse, Forgano fedele del tulelare suo genio.

La conchiusione a cui venne il Billot
, dopo aver lungamcnte slu-

diati questi fatti
,

si fu : ministri ordinarii dei fenomeni biomagnetici

esser gli angioli buoni
;
in via d'eccezione poter esser anchc i rcpro-

bi. E in questa sentenza par che convenissero con lui tutti i membri

della Societa magnetico-teurgica, nella quale il Billot ebbe carico di

segretario, e ne scrisse gli atti
,

i quali, chi ben li consider!
, rilrag-

gono a capello quanto si divulge piu tardi dello spirilualismo dei

mediums 1.

Ma se F ipotesi angelica sfugge a quelle insormontabili diilicolta

che si levano contro le ipotesi ventilate piu sopra dalla fisica spropor-

zione tra le cause da loro assegnate e gli effetti mesmeric!
;
ne in-

contra essa pure di nuove e gagliardissime,, e tali che le tolgono ogni

aspetto di probability comeche tenuissima. E lasciamo andarc che le

osservazioni del Billot, le quali diedero cominciamenio a questa ipo-

tesi
,
versavano pressoche tulle intorno ad un solo individuo

,
nel

quale per colmo di sventura fallivano anche parecchi sintomi piu

ordinarii del Magnetismo animale
,
come i prodromi indispensabili

del sonno
, (cio che basterebbe a togliere ogni nerbo alia argomen-

1 E meravigliosa Tingenuita delF animo di questo scrittore
,
la quale si

riflette e splende mirabilmente in ogni apice de' suoi scrilti
,

e vale a

sgombrare ogni sospizione d' infmgimenti in chiunque legga le pagine da

lui dettate. Tra 1'altre cose egli bonamente confessa
,

di professarsi debi-

tore zWangclo della Mathieu del suo ritorno a miglior coscienza
,

della

sua credenza negli spirili", anzi de
1

suoi convincimenti cattolici.
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tazione del fisico francosc) ;
ma

,
a non uscire dalla sua mcdcsima

rclazione
, parecchie sono le circostanze in essa menlovate

,
le quali

non ci lasciano ammeltere T intervento degli angeli. Egli infalti ci

descrive il suo spirito ubbidiente a bacchetta ad ogni suo cenno
;
e

un bel di coglier dilelto in variare capricciosamente lo schizzo del

sangue dalla vena aperta della Mathieu
,
or facendolo sprizzare con

impeto, ora irrompere a slascio
,
or gemere a sgocciolo ;

e un altro

baloccarsi in farle balzar di mano di qui la una buccia d'aglio vietalo-

le
;
e giugner fino ad ammannirle a piu riprese (risum teneatis amici?)

en petit cmsinier angelique ,
come lo domanda il Billot

,
la medica

pozione. Che se poi, rallargando Fintento nostro, noi faremo prova

di riferire ad operazione degli angeli lutti per singula i fenomeni del

Mesmcrismo
; quali sarebbono nel semplice sonno magnetico i tre-

molii nervosi, gl' intorpimcnti musculari
, gli scontorcimenti convul-

sivi, la pericolosa insensibilita . . . i guizzi, le smancerie
,

le pose

sensuali, le indecenti attrazioni, i folli saltellamenti 1
, eaggiungia-

mo pure tutte Tallre grottesche mattaccinate deiringhiomellare e di-

noccolare le membra
,

del subitanco aggricciarsi dello spavento ,
e

strabuzzar gli occhi con clivincolamenti e visacci da spiritali , quali

non accade per awentura di incontrarne
,

o descritti nelle antiche

leggende dei maliardi e delle versiere, o dipinti nei paurosi lavori a

fresco del Giotto
;

ci troveremo ingolfati in un brutto pelago da noi*

poterne uscire altro che rinnegando il senso comune ed ii catechismo.

Gli angeli ci si pareranno innanzi, non quali ce li fa conoscere la Scrit-

tura rivestiti della missione altissima di aiutare gli eletti a cogliero

la eredita della salute 2
,
ma inviliti a tenere il lazzo a ogni piu vile

magnetizzatore, poco monta se lercio di mille colpe, scredente, mu-

sulmano o feticcio; e in atto di permeltere, con maligna intesa, i loro

protetti alle sconce voglie di chi ne insidia forseTonesta ed ilpudore.

Ne si obbietti
, potersi cernere tra gli effetti mesmerici i buoni ed

innocenti dagli iniqui e nocivi, e i primi attribuire agli angeli buoni,

1 CAROLI op. cit. Vol. I, pag. 479.

2 Nonne omnes sunt administratorii spiritus , in ministerium missiprom-

pter eos qui hacreditatem caplent salulis? EP. AD HEBR. I, 14.
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ai callivi i second!. Imperocclie gli effietii vcramenle buoni non han-

no die rarissimi esempii nella storia del Magnetismo ,
c vi paiono

come un'fuor d
1

opera od un'eccezione alia regola; laddove gli im-

pertinenti, i pericolosi, gli iniqui ricorrono ad ogni pagina e deter-

ininano Tindole propria delle magnetiche operazioni. Inoltre lutte

queste, senza niuna eccettuarne, hanno (non foss
1

altro) lo sconcio

gravissimo di collocare il magnetizzato anima e corpo a governo d'un

lerzo
,
e seguane che puo. Or chi ponga a calcolo le accennate ra-

gioni e v' aggiunga quelle che fanno credere una essere la cagione

prima e universale del biomagnelismo ,
vedra quanto si stranii dal

yero chi YUO! riporla negli spiriti celesti.

Ed eccoci fmalmente ridotti alFipotesi che evocando dal tenebroso

inferno gli spiriti dannati, reputa alFintervenzione di questi tutta in-

tera la tregenda del mesmerismo. Questa ipotesi fu tratta in campo

la prima volta in Francia, e gagliardamente propugnala dagli Abali

Fiard, Fustier e Wurtz, e piu tardi da Mons. di Moulins, dalF Ab.

de la Marae, dal D'Orient e dal March, di Mirville. Ma fu gran dan-

no, come osserva il Caroli, che i citati Autori francesi non sapessero

mantenere a pezza quella severita di logica e destrezza dialeltica, con

che avrebbono voluto essere maneggiati i validi argomenti che cer-

iamente non faceano loro difetto. E il medesimo appunta il d
1

Orient

di metodo sbagliato, e d'inesattezza di raziocinio
; per le quali tecche

egli riusci troppo spesso cattivo patrono d'una buona causa; menlre,

facendo forza sopra le prove che sono da meno
,

e abbandonando

con mala provvidenza le piu robuste e stringent!, ti ha aspetto d'un

uomo che, volendo atterrare un albero, si sbraccia a reciderne i rami

senza dar colpo alia radice. E anche nel de Mirville trova il Caroli

molte parti mendose
,

le quali minorano il pregio /lellc sue dolte

scritture
,
intese a trarre da una particolare calegoria di fenomeni

conchiusioni universal!, e soverchianti Tampiezza delle premesse.

Ma passando dalla Francia all
1

Italia nostra ,
il chiariss. Autore

trova assai degna d' un filosofo cristiano e senza par! per filatura di

raziocinio
, aggiustatezza d

1

idee e collegamento di parti F opera

delFAb. Monticelli Sulla causa dei fenomeni mesmerici, ove e trion-

falmente sostenuta questessa ipoiesi ;
ed egli ne offre ai suoi lettori
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un sugoso compon dio, e da soltanto cccczione di poco concludcnle

a quella parle, ove il dottissimo Abate si argomenta di provare onni-

namente assurda e psicologicamente repuynante la penetraziwie del

pensiero ai sonnamboli magnetici attribuita 1
;
ma cio senza dispar-

tirsi da una modesta franchezza, temperata scmpre di urbanita e di

stima. Dopo di die raccogliendo le fila sparse in tulto il corso dcll'o-

pcra, con un accuralo riepilogo di tutte le ragioni, le quali o in via

di esclusione o in via di posizione stabiliscono il merito delta ipotesi

diabolica, e la fanno razionalmente certa 2
;
T Autore s

1

allarga a di-

mostrare come essa spieghi adeguatamente tutti i fenomeni del pro-

teiforme Mesmerismo. Oui di fatto abbiamo uno spirito intelligente ;

dall' anima umana essenzialmente distinto e a lei superiore ,
ma che

puo avere intimo commercio colF uomo
;
rivestito poi cumulatamente

di tutte le doti natural!, che sono richieste ad operare le meraviglie

oncle il Mesmerismo mena tanto scalpore. In lui se la inciprignita

malignita e di troppo per saldare il conto di tutte le malvagita, erro-

ri e bestemmie che sovrabbondano negli annali del biomagnetismo ;

Findole subdola e versuta ci fa accorti, come di facile rienlrino nel

novero de
1

suoi ingegni e delle sue stratagemme anche quelle lustre

e infmte di pieta, a cui restarono allucinali e presi i piu sempliciani.

E stile antichissimo (e chi nol sa?) dello spirito delle tenebre or-

pellare ogni sua operazione con qualche tinta di bonta, e disguisare

1 CAROLI Vol. II, pag. 97. Noi non ci arroghiamo di definite a chi la me-

glio in questa spinosa quistione, la quale aggirandosi intorno a un punto

particolare, comunque voglia risolversi, non fara mai che i due valorosi

scrittori non convengano in una stessa sentenza per cio che riguarda la so-

stanza della polemica.

2 Op. cit. . 258. E al g. 321 leggiamo : L'origine e la natura satanica

dei fenomeni mesmerici e, nelle condizioni e nei termini gia a lungo di-

chiarati, posta per noi in luogo di tesi saldissimamenle e irrefragabilmente

dimostrata ecc. Valgano queste parole a sanar la maraviglia che come

in noi cosi in altri ancora potrebbe destare il titolo, posto in fronte al capo

XIY, che sembra onorare dell
1

appellativo di probabili tutte le ipotesi, re-

iette gia ed eliminate come insufficient!, false ed assurde, e porle a com-

petenza con quell'una che ha prove dMndubitata certezza, e sembianza per-

fettissima di verita.
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se mcdesimo iravestendosi in angelo della luce, o se non tanto, sop-

piallandosi a ingcgno di sotlile malizia nelF ombra dell' arcano
;
ben

sapendo die non tornano ie gkerminelle giocaie in palese, e die rie-

sce doppiamente pregiudizievole quel male die gode opiuione di bene.

Egli poi va beaio, se il danno die fa niuno se F arrechi dalui; on-

deche intencbra ogni sua via, e, a intenlo di cavar del scminaio chi

ne cerchi le tracce, le lasda dopo se vaghe, sfumato e acccnnanli a

mille direzioni diverse senza mai seguitarne nessuna. Con do, men-

tendo parole e maniere, per avvolpinarc i saputi, da loro Ferba tra-

stulla delle dotfa'ine wnamtarie, enunciate dalle pitonesse e Irombate

dai gerofanti del Magnetismo; e per imbecherare i sempKci, oltre

agli aforismi di naturale onesla, onde indetta alcuna fiata le sue son-

nambole, le mette anche in succo di devozione e le fa uscire in mi-

stiche aspirazioni : ma tutto cade a provveduto fine di invaghicchia-

re i buoni per poi sobillarli, e tutto fa utile alia sua causa, in quanto

due frasi di ascetica trascendentale ottiene perdono e franchigia a

proposizioni blasfeme. Vero e die chi ha occhi in fronte, senno

in capo, e fior di fede nel cuore, non dee avere le fatiche a scoprire

I aggualo, mal polendo la pelle del lione compire cosi per segno la

misura delFasino, die non ne scattino i sommoli almeno delle orec-

chie a testimoniare di lui. Ma tanFe: il numero dei dissennati e degli

sprovveduti e sempre quello dei piu, e F esperienza dimoslra non

esservi cosi patente laccio, a cui non resti col to qualche merlotto.

Intanto clii vuol vedere come ogni cosa nelFuso consuelo del Me-

smerismo dia sentore di tresca diabolica, non ha die a leggere la

ierza parte delF opera del Caroli, ovc egli vien considerando i fatti

mesmeric! in ordine alia rivelazione : tanto vi si trovano espressi al

vivo nel caraUere die quelli rivcstono, nel modo con cui si compio-

no, nei sentiment! die ispirano. nelle dotlrine die enunziano, il ca-

ratterc, i modi, gF inlendimenli, lo spirito e le dottrine delF angelo

delle tenebre, inteso con operosa lena a contrariare sempre e da per

tutto I

1

opera e Feconomia mirabile della noslra riparazione, e a schian-

tare dal cuor dei fedeli la fede in cui metle radice ogni crisliano ope-

rare, sospingendoli ai due opposli termini della incredulita e della

superstixione.



BELLA STAMPA ITALIANA 713'

E il ch. Autore ne reca in prova le testimonialize esplicite dei ca~

piscuola del Mesmerismo, i quali riiiorirono le loro pagine di un lin-

guaggio troppo degno di chi beslemmio nel cuor suo : montero so-

pra la volta dei cieli, sublimero sovra gli astri il mio soglio; m
1

assi-

dero sul monte del testamento, sul dorso dell
1

aquildhe, e, fatto dclle

nubi sgabello a'miei piedi appareggerommi alFAltissimo 1 . Faccia

esempio per tutti il Dupotet gran Patriarca dei Magnetologi ;
il qualc

dopo aver chiamato il Mesmerismo la verita per eccellenza, dice che

egli rende Puomo partecipe della intelligenza e delta possanza dim-

na : e apostrofando i scttarii ed i framassoni
;
se voi, scrive, aveste

posseduta la chiave degli antichi misteri (cioe il Magnetismo) , dopo

aver collocato sopra i troni dei re i nostri pontefici, avreste anche

disputato I' impero alia Dimnita. E altrove : i nostri savi dormono

alia soglia del tempio della natitra, dopo averne cancellata I'epigra-

fe che leggea : conosci te stesso. Ma io, soggiunge, sopravverrb a in-

terrogarvi gli Dei. . . . fo rialzero colle mie mani raltare le cui ma-

eerie giacciono nellapolve. . . Noi ristoreremo gli oracoli. . . Un es-

sere limitato conoscera le leggi tutte deUuniverso, e a voi le svelera

se pur sarete degni di tanto 2. Altrove poi si scaglia contro il sacer-

dozio cattolico e contro la Chiesa di Cristo : prometle di annunziare

egli al mondo una nuova dottrina, die elecando tuomo infino a Dio,

renda I anima sua familiare DELLE DIVINE ESSENZE; e via su

questo tono infellonisce con altre peggiori bestemmie, cui la penna si

rifiuta di scrivere. Che se grande argomento del satanico intervento

e Torgoglio satanico onde la scuola mesmerica indraca gli adepti

1 In caclum conscendam, super astra Del exaltabo solium meum, sedebo

in monte testimenti, in lateribus aquilonis. Ascendant super altitudinem nu-

bium, similis ero Altissimo. ISAI. XIV, 13, 14.

2 Vedi il Carol! al . 276, ove sono riportate le frasi testuali dello scrit-

tore francese, che qui omettiamo per la brevita; colla giunta di molti altri

velenosi sarcasm!, e sacrileghe spavalderie dei barbassori mesmerici, i

qua!! non finano di ripetere a chi li crede Yeriti* slcut dil scientes bonum

et malum; e perche niuno prenda abbaglio sul loro conto, annunziano il

Regno di Satana, Dio sconosciuto fmora, cheavra per sua divisa: LIBERTE

EGALITE, FRATERNITE. . 286.
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suoi l, dee anche tenersi conto dell
1

impervertirne che ella fa per

mille altre guise i costunii
,
stando la verita della sentenza di Cri-

sto, che T albero si conosce a
1

suoi frutli. Ne potea essere altrimenti

d'una dottrina che e un distillato di materialismo e di panteismo ,

anzi un
1

accozzaglia di quasi tutti gli error! che deturparono il mon-

do
;
d'una nuova scienza che ravvolge i suoi principii nelle tenebre

del mistero
;
e d'un'arte che, a chi vuoi provarne gli effetti, impone

una cieca fiducia, anzi piu presto una religiosa credenza, come la

disse il Ricard nei reconditi mezzi che adopera 2.

Ma cio che secondo noi, da rultimo tratto alia bilancia, sono i de-

creti e le decisioni emanate dalle romane Congregazioni, le quali a

chi n'accetti con cristiana soggezione i principii e ne sillogizzi con

logica inesorabile le conseguenze, pongono la face tra mano per usci-

re dal tenebroso dedalo della presente quistione, e il fanno accorto

che la moderna negromanzia del Mesmerismo e strellamente impa-

rentata alFantica. II Carol! chiude colFesamedelle sentenze diRoma

inlorno al mesmerismo il suo erudito lavoro, e a noi duole che la ri-

strettezza d'una rivista non ci consentano di seguitarlo piu oltre. Ep-

pure vorremmo raccomandata piu particolarmente a'nostri lettori

quest'ultima parte, di supremo rilievo per la pralica si pei savii com-

menti che il chiarissimo Autore fa alle defmizioni romane, si per la

gagliarda confutazione che vi aggiugne delle impertinenti censure,

onde le si avventarono contro alcuni magnetologi, ciechi al conosce-

re perche pertinaci al misfare.

Ci congratuliamo poi cordialmente col valoroso Autore della sfu-

penda opera sua, che fa degno seguito alle pubblicate finora con

tanto pro della causa cattolica: e ci auguriamo che questo libro in

cui splendono sincerita di dottrina, profondita di vedute e copia non

ordinaria d'erudizione, abbiaspaccio in Italia pari all'importanza che

trae, vuoi dalla materia di cui discorre, vuoi dalla penna che lo detto.

1 E cosa confessata eziandio dai contrarii che la superbia e la tessera

diagnostica dei sonnamboli magnetic*!. Di che vedi il Caroli al . 272, dove

reca le testimonianze irrecusabili del Dupotet, del Charpignon, del Deleu-

ze, del Bellanger e di altri ;
i quali accennano pure ad altri vizii che s'ac-

compagnano per ordinarsi alia comune lor madre.

2 Op. cit. Vol. II, pag. 26.
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II.

Saggio di Diritto penale teorico pratico deltAvv. GIUSEPPE PUCCIONI

- Firenze. Nicolai 1858. Tin vol. in 8 di pag. 612.

II Saggio del ch. Professore Puccioni e diviso in cinque libri, pre-

ceduti da una inlroduzione storica, nella quale le vicende della scien-

za criminale vengono divise, partendo dall'era volgare, in sei perio-

di. II primo dei quali ricorda le origini del Diritto romano condu-

cendolo fmo al quinto secolo; il secondo lo rappresenta, nel suo con-

nubio col germanico, fmo al secolo undecimo, quando gli successe

il diritto feudale e duro per due secoli nel terzo periodo. Nel quarto

incomincia un lento ritorno verso le leggi romane : ritorno che nel

quinto periodo, dal secolo decimosettimo alia meta del decimottavo,

prende uno slancio risoluto e produce una specie di eta delForo per

gli avvocati. L
1

ultimo secolo, dalla meta del decimottavo fmo al tem-

po presente, e secolo d' innovazione nel diritto, come in tutte le al-

tre scienze ed istituzioni umane; nelle quali uno spirito informato da

principii non sempre caltolici, anzi non di rado eterodossi ed anche

empii, infetto e precipilo quel lento, ma giusto progresso che il cat-

tolicismo aveva si felicemente iniziato. Quindi Findole mista dicote-

sti progressi, avversati percio e talora anche soverchiamente, dagli

onesti che ne ravvisavano i pericoli e li temevano; promossi, e atut-

fuomo, da chi ne voleva appunto per ultimo risultamento quei sov-

vertimenti che si temevano dagli onesti; applauditi poi e propagati dal

cieco entusiasmo di molti sempliciani ,
che non sapendo distinguere

il materiale incremento dal reo spirito ond'era animate, sdegnarono,

come nemico al bene pubblico, ogni sospe'lto di chi voleva misurar-

ne i passi, e credeano cedta di mente ottusa che non ravvisava il

bene quel guardingo procedere dc'piu acuti e meglio veggenti, che

avrebbono voluto cautelarsi contro i pericoli. In qual classe dovrem

noi annoverare TAutore di questo Saggio ? Non dispiacera, speriamo,

alVegregio professore, che rannoveriamo nella classe di cotesti one-

sti, ma non abbastanza oculati; non volendo credere certamente che
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ad occhi veggenti egli dia mano all' inganno, c non potcndo per al-

tra partc dissimulare, salva la verila, die piu d'una \olla Fentusia-

smo del progresso lo porta a certi panegirici, ove allo splendore del

nuovo non si accoppia sempre quello del vero, e al caldo delFaffet-

to non corrisponde Fesattezza delle idee. Daremo fra poco in prova

di questa nostra censura qualche saggio delle sue dottrine. Prima

peraltro terminiamo di esporre la generale idea delFOpera.

II primo libro parla dei delitti in generale; il secondo delle pene;

il lerzo dei giudizii. Dei delitti in ispecie si discorre nel quarto, e

delle trasgressioni nel quinto libro. Non daremo piu per minuto le

suddivisioni dei titoli e dei paragrafi ; potendo facilmente ogni perilo

congetturare Fampiezza della materia eke in ciascun libro si tratta. e

sembrandoci per allra parte non molto giovcvole agF imperiti una

piu sminuzzata dichiarazione. Ilforo non e ordinariamente molto de-

voto al frullone della Crusca; e il eh. Autore si acconcia, in mate-

ria di stile, alle usanze forensi : di clie nessuno, crediamo, vorragar-

rirlo clie egli accetti Fantico adagio: Si Romae fueris, romano vivi-

to more. Se nello stile non trovi eleganza, trovi peraltro la necessa-

ria chiarezza, pregio rilevantissimo per un eorso di istituzioni. Lo

spirito generale delFOpera, bcnchesi risenla di quel non so che di

soverchiamente moderno die abbiamo poc'anzi notato, pure non

giunge mai a quelle forme anzi rabbiose, clie irriverenti, conle qua-

li parlano certi energumeni, invasati dalla mania del progresso con-

tro le istituzioni e le dottrine del cristianesimo, quando vi trovano

incaglio per le loro aspirazioni. Anzi piu d'una volta dovendo toccar

materie religiose, lo stile si ricompone a gravila, die mostra in chi

parla una giusta estimazione della sublimita delsoggelto, anche quan-

do manca la retta ponderazione dei motivi.

Di che abbiamo un notabile escmpio nel quarto libro, cola ove

parlasi dei delitti contro la religione. Ivi dopo avere esposte le due

contrarie opinioni die fanno sorgere nel poterc civile il dirilto di pu-

nirli, Funa dal principio morale. Faltra M politico (pag.291, 292);

difende una terza media, istituita, dice, in Toscana con la legge del

30 Novcmbre 1786 e mantenulavi oggi nel codicc penale. II tema e

di quelli, incui una penna eterodossa si sarcbbe data camera conle
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solite declamazioni contro il fanatismo religioso, contro rinquisizione

e die so io. 11 nostro Autore, pur neH'atlo di propendere per le idee

moderne, mostra peraltro come riverisca nella religione f oriyine di-

vina, Faltezza dei dommi, la santila dei precetti e del sacrament!
,

le altribuzioni del sacerdozio ecc. ecc. Sotto tale aspetto non possia-

mo fare a meno di lodare la temperanza di cotesta penna.

Ma e clla ugualmente sapiente nei motivi che assegna di sua rive-

renza e nelle formole
,
con cui li spiega? Secondo I

1

Autore
,
una

religione professata daU iiniversalita dee rispettarsi, perche forma

I oggetto delta comime venerazione
,
ed essendo leyye per i piu , t

meno non debbono
,
ne possono con atti esterni conculcarla

-, mano-

metterla e spregiarla . . . per non eccitare gimtizie popolari, tumulti

e talvolta guerre civili ed ostinate (pag. 293, 294),

E facile il vedere che, se tal dottrina si ammette, bisogna comin-

ciare dal condannare, dopo i dodici Inviati dal Redentore
,

tutti gli

uomini apostolici, che tra infedeli e miscredenti alzarono, siynum cut

contradicetur, la Croce del Redentore. Condannata cosi una turba di

eroi che la Chiesa venera sugli altari
,

sarebbe condannata ad un

tempo a morir prima di nascere quella cristiana civilta, che non sa-

rebbe certo surta giammai, se combattuto non avesse quell
1

impuro

politeismo ,
da cui germinavano le tirannie dei Cesari

,
le brutalita

della schiavitu
, le crudelta degli anfiteatri , gli allori sanguinosi dei

conquistatori, la desolazione delle famiglie per poligamia e divorzio,

le oscenita delle superstizioni piu infami divinizzate in qualche nume,

e tutto insomnia quell' impasto di fango e di sangue die fu abolito

dalla civilta cristiana. Si certo
;
cotesta abolizione, secondo la dottrina

spiegata in quelle due pagine, non potea sperarsi, se non dal delitto

di predicated audaci die assalivano Terror popolare, e che il Governo

avrebbe dovuto punire per risparmiare al popolo la pena di farsene

egli stesso carnefice.

Coteste . miserande conseguenze nascono dal travisamento delle

idee in malcria di religione. La scelta di questa non e funzione del

governo temporale ,
ma dovere naturale di ciascun uomo

;
e dovere

per conseguenza anche della coscienza dei governanti (
uomini an-

ch'essi), ma non del loro ufficio. Chi conosce con certezza per rive-
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lazione di Dio la vera religione ,
e obbligato a riverire quel Dio che

comanda
,

sia egli governante o suddito
,

sia della minorita o della

pluralita. Cotesto suo ossequio al vero Dio non puo venirgli interdetto

da chicchesia : ben puo essergli imposto die lo profess! con tal man-

suetudine e prudenza, clie non degeneri in vera offesa altrui o perso-

nale, o reale. Ma questa eecezione non e perche egli sia obbligato a

rispettare le altrui superstizioni ed errori
,
ma solo pel debito di be-

nevolenza verso le persone erranti, die egli dee sforzarsi di condurre

alia cognizione del vero.

-
Ma, se le pluralita resistono e fremono e minacciano ? . . .

-

Una delle due : o il governante conosce la verita e dee proteggere

non le pluralita die la impugnano, mail giusto che la difende : giac-

che fmalmente perche vi e un'autorita al governo, se non perche di-

fenda a ciascuno, fosse pur solo contro mille
,

il suo diritto? E quai

diritto piu sacro, che quello di dire la verita e negare la bugia?

Se poi chi governa ignora il vero
,
com

1

e possibile dettargli una

legge? Potreste voi additare la via ad un cieco? II cieco guidator di

ciechi fara quel che portera la fortuna, il capriccio, Finteresse e pro-

babilmente si appigliera, come Pilato
,

al partito di riconoscere una

religione dominante e sacrificarle il vero e il giusto, perche e profes-

sata dalla pluralita. Ma non per questo potra mai ottenere che la ra-

gioue pronunzii ,
essere colpevole chi consente al vero e compie i

voleri delF eterno Signore. L' unico mezzo di rendere tollerabile per

la ragione cotesta dottrina, sarebbe il sostenere che Fuomo non puo

giammai conoscere con certezza la religione verace. Oh allora si,

non sapendosi che Dio abbia parlato, niun uomo, niun Governo puo

arrogarsi il diritto di costringere altrui ad adorare un dio incerto ,

unicamente perche un prepotente Fha preso sotto la sua protezione :

ed appunto per questo nei Governi eterodossi cotesta tollcranza e

ammessa. Ma cotesta incertezza e ella compossibile col cattolicismo?

Lo sapete benissimo
,

lettor cattolico
,
e capirete per conseguenza

che un professore ,
il quale insegna nella cattolica Toscana cotesti

dirilti della pluralita in materia di religione ,
non moslra una suffi-

cienle esattezza nei concetti
,
ne puo dolersi se Iroviamo mal ponde-

rate le ragioni della sua dottrina.



BELLA STAMPA ITALIANA 719

Non ci diffonderemo, come qui abbiam fatto, nel dimostrare altre

.si mill incsattczze die potrebbono rilevarsi in molti altri punti; ove

anclie la piu benigna interpretazione non puo interamente scusare

i tci'mini adoprati dalF Autore. Come giustiiicare per es. la frase

.seguenlc: I giiidizii empiamente appellati diDio, dalla Chiesapur

troppo nei loro primordii influenzati, poscia gravemente da lei sotto-

posti a censura (pag. 6)'!)) Ghe cosa vuol dire cotesto influenzati?

Che cosa significa quel prima e poi? Vorrebb
1

egli imputare alia

Chiesa un allernare contraddittorio nelle dottrine ? Che cosa intende

quando dice la Chiesa? Qualche ecclesiastico e anche qualche dio-

cesi particolare non e la Chiesa.

Eccovi un altro esempio anche piu biasimevole a pagina 13
,
ove

si annovera Ira i principii o erronei o esagerati quello messo in voga

da tutti i giureconsulti di que' tempi che fa e crea il Principe come

mandatario delta giustizia divina, come rappresentante la Divinita

nella terra, come incaricato da lei di governare gli uomini e di

giudicarli. Da qitesto principio nascono tittle le usurpazioni ecc. Se

da cotesto principio nascono usurpazioni, la colpa sara delFambizione

e prepotenza umana, che puo abusare d' ogni cosa piu santa. Ma in

quanto al principio, esso e pienamente innocente e fu messo in voga

da un giureconsulto molto piu antico che si chiamava Paolo Apostolo ;

il quale diceva del Principe: Minister Dei est in bonum; non enim

sine causa gladium portat. Ed aggiungeva che : Non est potestas

nisi a Deo con tanti altri testi consimili, che un magistrate e profes-

sore non dee certo ignorare.

Questi ed altri tratti che si potrebbono moltiplicare a piacere ,
la-

sciano desiderare piu che poco nelle idee del professore e del libro

destinato a guida dei giovani. Giacche se in ogni altro libro scienli-

fico, negli elementari piu che in altri mai, e desiderabile
,
e neces-

saria una somma chiarezza nei termini
,
una somma esattezza nelle

proposizioni ;
essendo che ogni inesattezza si svolge qui ampiamente

nelle conseguenze e puo condurre intere generazioni ad errori, non

meno \ituperevoli per la scienza, che funesti per la pratica. Vero e

che le proposizioni o erronee o equivoche da noi notate aveano rice-

vuto nel secolo scorso cittadinanza nella repubblica dei dotti
;
e sotto
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talc aspetto T Aulorc media scusa. Ma glistudii sever! degli storici,

parlicolarmente tedeschi, e le profonde indagini della iilosofia, spe-

cialmenle cattolica, che hanno messo in vivo lume in ogni ordine di

scienza le influenze religiose , obbligano oggimai chiunque vuole

avere , non il nome soltanto
,
ma la realta del sapere ,

a vagliare

accuratamente eerie opinioni un di generalmente acccltalc, per non

entrar nel numero di quelle pecore deirAlighieri, die dove va la pri-

ma e le altre canno . . . e lo perche non sanno.

III.

// Messia di AMEDEO FEDERIGO KLOPSTOCK, Poema epico fatto ita-

liano da SEBASTIANO BAROZZI Milano 1858, stabilimenlo ti-

pografico direlto da Daniele Chiesa. Un vol. in 8. di pag.

IV, 552.

Le tre modernc nazioni, che hanno a capo della loro letteratura

un'epopea religiosa, sono Titaliana colla Divina Commedia, Hnglese

col Paradiso Pcrduto, e la tcdesca colla Messiade. Ciascuno dei tre

poemi ha uno scopo suo speciale ,
un oggetto differente, un'indole

propria ;
e nondimeno si puo dire che tulti e tre uniii abbraccino tutta

la grande opera delFumana redenzione: lapromessa, radempimen-

to, Tapplicazione. Milton descrisse la caduta deiruomo, la pena che

glie ne incolse, la promessa d
1

un Messia che ne lo avrebbe riscat-

tato: Klopstock canto il Messia venuto, la sua dottrina, il suo sacri-

ficio, la sua Chiesa : Dante dipinse o meglio scolpi la vita intera

delFuomo redento; congiungendo insieme i tre stadii di pruova,

d' espiazione ,
e di guiderdone ,

considerandolo nei suoi vizii
,
nelle

sue passioni, nelle sue virtu, si nella vita sua interna, si nclla eslerna

della fomiglia e della societa. Lasciamo da parte i paragoni ira i tre

poemi original! , perche non e di questo luogo il fame alcuno
;
e di-

ciamo piuttoslo che noi Italian! dobbiamo consolai-ci non solo d
1

avere

un sommo epico, alia cui eccellenza nessuno omai piu contrasla; ma

eziandio tali version! delle allre due epopee cristiane, quali le altre

lingue non ebbero fmora.
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II Klopslock pero, convien confessarlo, fu meno fortunate del Mil-

ton. La versione dclParadiso perduto, die Y elegantissimo cav. Maffoi

dette air Italia, supera di lunga mano quelle fatlesi della Messiade
;

e fa dolcre a tutti i caldi amatori di queste nobili lettere
,
die siesi

finora indarno allcsa dalla sua purgatissima penna la versione Snte-

ra dclla Messiadc, fatta sperare dai parecchi framinenti datine alia

stampa. Cio pero non vuol dire die il Klopslock non trovisi tradolto

convenientemente, e meglio esso in Haliano, die nessuno dogli allri

tre epici in alcun'altra favella. Imperocche se Tantica versione. die

il vicentino Girolamo Zigno nc stampo di vivente lo stesso Klopstock

amico suo, anzi revisore e correttore di quel volgarizzamento, riusci

un tantino snervata, phi die un lantino scolorita, e a bastanza inele-

gante; se T altra fatta mezzo secolo dopo dal sacerdote Giuseppe

Pensa dec dirsi proprio sgraziata, perche priva d
1

ogni bellezza poe-

tica; la lerza, pubblicatane non ha guari dal Cereseto, ritiene molto

della soave maesta propria delFepico ledesco, ed e adorna di quelle

grazie italiane di stile, di verseggiamento, di pcriodare, die hi ren-

deranno sempre gradita a chi ha buon sapore di poesia noslra. No

questa del Cereseto e sola la prege\ole : ne abbiamo annunziala una

allra in capo a questa rivisla, e di lei in ispecie entriamo a parlare.

II Barozzi ha volgarizzato, come fece altresi il Gereseto, i soli pri-

mi dieci canti della Messiade, intralasciandone gli altri dicci . die

compiono il poema del Klopstock. Questo non puo certo imputarsi a

difetto nel Barozzi, come non pote nel Cereseto. Oh ! non e egli libe-

ro un Yolgarizzatore di fermare il suo lavoro a quel punto che piu

gli aggradisce? Ma cio non toglie che non possiamo noi desiderare,

anzi chiedere dal sig. Barozzi, poiche per cagion di morte non pos-

siamo piu sperare altreltanto dal Cereseto
; chiedergli, diciamo, die

volga i suoi felici studii a quella parte altresi del poema tedesco, e lo

doni intero all' Italia. Non lo disanimi dal farlo il giudizio porlato gia

con eccessiva severita da Madama di Stael
, quando senlenzio essere

quegli ultimi canti un
1

appendice inutile, o se non allro inopportuna :

ne tampoco il disanimino le tante ripelizioni ,
che quasi eco d* un

rimbombante grido, i critici pedestri fecero di quel giudizio. Esso e

SerielV vol. H. 46 9 Giugno 1839
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ingiusto. Puo concedersi che quegli uliimi died canti non mantengono

cgualmente desta F altenzione del lettore, ne commuovono egualmen-

te T affetto come i primi dieci : ma non e vero die siano mV appen-

dice, molto meno die inutile, e mollo meno ancora die inopporluna.

Furon detti appendice da chi yolle altribuire al Klopstock un intendi-

nienlo non suo, dlvisando elf egli canlasse soltanto la vita ifcortale di

G. Cristo, e non gia il mirabile nasdmento della Religione cristiana.

11 primo argomenlo a\ rebbe avuto la sua pienezza colla morte del Re-

dentore
;
ma non fu desso F argomento del Klopstock : nel secondo,

quale il Klopstock prescelse ed attuo, la niorte del Redentore dovea es-

sere parte, sostanziale si, ma parte soltanto. Dopo lei bisognava espor-

re gli effelti benefici
,
cli

1

essa produsse nel mondo, esporre i prodigi

che accompagnarono il nascimento della Chiesa
, esporre quai fos-

sero quei segreti germi die poterono poi condurla a tanta grandezza.

Tulto do non e inutile allo scopo delFAutore e del poema : ma tutto

cio neppure puo dirsi inopportuno. Poidie era opportunissimo alia

poesia, offerendole soggetti d
1

epici racconti e di liridie aspirazioni

die avrebbe invano cercati altrove : opportunissimo all' indole del

Klopstock, die di quegli affetti era fin da giovanetto stato sempre

caldo ammiratore, e avea sortito dalla natura e dalFeducazione cuore

capace a sentirli profondamente, e fantasia adatta per felicemente

poetizzarli ; opportunissimo infme ai tempi del poeta , per iscuoterli

dalla miscredenza in che erano troppo universalmente caduti. Im-

prenda dunque il sig. Rarozzi con fiducia piena di grata accoglienza

la \ ersione dei rimauenti canti : egli con do rendera un servigio alia

letteratura delle due nazioni, e offrira un pascolo sostanzioso ed

edificante all' immaginazione si viva della gio\ entu italiana.

Diccmmo un pascolo edificante
;
ma questa parola ha bisogno di un

certo riserbo, non tale pero che la eccezione distrugga F integrita del-

Fasserzione. In due scogli ruppe la navicella poetica del Klopslock:

F uno come poeta, Faltro come protestante. Qual poeta il Klopstock

voile coi trovati della fantasia, e cogli artificii delFarlc fantasiare, di-

rebb' egli ,
noi diciamo svisare quei fatti, che trovansi non solo re-

gistrati nei libri divini della rivelazione ,
ma scolpiti profondamente
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nella memoria e nel cuore dei cristiani : onde che bene spesso alia

narrazione del poeta ribellasi lafede del letlore, e posla in mezzo tra

il racconto evangelico e il racconto epico, e costretta a ripudiar questo

come menzognero per attenersi a quello come divinamente rivelato.

Qual protestante espose alcune dottrine dell' evangelo consentanea-

mente alia setta, cui egli apparteneva ,
allontanandole dalla genuina

loro significazione. Ambedue quest! sconci toccano il senlimento re-

ligioso di chi legge ;
ma nondimeno il primo e poco nocevole alia

fede, pel nulla credervi die ogni lettore vi fara : il secondo fu am-

morbidito saviamente dal tradultore in questi primi dieci canti, e sa-

rebbe anche piu nei seguenti, dove e piu frequente la fallacia del-

F interpretazione. Quindi in sostanza dalla lettura intera del libro

Tanimo riceve veramente una dolce commozione di affelti religiosi ,

senza che i due vizii notall riescano a cancellarla.

II Barozzi scelse Tottava rima : mentre'gli allri tre, che il prece-

dettero nelFarringo, tennero il verso sciolto, che piu s'accosta alPin-

dole dell' esamelro tedesco per la sua franchezza d'ogni ceppo, ma
non gia per T armonia. La rima avrebbe dovuto essere un vincolo

pel tradutlore
,
che il costringesse a dilungarsi dalF originale ,

se il

traduttore non avesse sortito dalla natura queir armonia spontanea

che cosi agevolmente da movenza ritmica ad ogni idea
,
senza farle

subire notevoli o il cangiamento o la coartazione. Possiamo in gene-

rale asserire che una tale armonia e dote propria del Barozzi : e v'ha

ottave in questi dieci canti
,
che per la fedelta colF originale ,

e per

la naturalezza italiana sono sommamente da lodare. Ne poniamo qui

alcune non iscelte fra le migliori , quali sono in lui d
1

ordinario quei

canti lirici, ond' e sparsa la Messiade ;
ma fra le piu correnti. E per-

che possa vedersi come egli s
1

attenga air originale, vi collocheremo

daccanto lo stesso tratto, dato in versi sciolti dallo Zigno, che e il piu

esatto volgarizzatore. Questo paragone varra a far giudicare dai let-

tori il valore proprio del Barozzi. Nel 1. canto adunque Klopstock

immagina un concilio in Cielo poco innanzi alia passione di Cristo :

Gabriele s'avanza porlando i voti del Redentore, Eloa conduce quei

Nunzio al divin soglio ,
ove giunto arde V incenso ed accompagna il
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ingiusto. Puo concedersi che quegli ullimi died canti non mantengono

cgualmcnte desta T attenzione del lettore, ne commuovono egualmen-

le T affctto come i primi died : ma non e vero die siano un
1

appen-

dice, molto meno die inutile, e mollo meno ancora die inopporturia.

Furon detli appendice da chi voile altribuire al Klopstock un intendi-

menlo non suo, divisando ch'egli cantasse soltanto la vita mortale di

G. Cristo, e non gia il mirabile nascimento della Religione cristiana.

11 primo argomento avrebbe a\ uto la sua pienezza colla morle del Re-

dentore
;
ma non fu desso F argomento del Klopstock: nel secondo,

quale il Klopstock prescelse ed attuo, la rnorte del Redentore dovea es-

sere parte, sostanziale si, ma parte soltanto. Dopo lei bisognava espor-

re gli effelti benefici
,
ch

1

essa produsse nel mondo, esporre i prodigi

che accompagnarono il nascimento della Chiesa
, esporre quai fos-

sero quei segreti germi che poterono poi condurla a tanta grandezza.

Tutto cio non e inutile allo scopo delFAutore e del poema : ma tutto

cio neppure puo dirsi inoppoiluno. Poiclie era opportunissimo alia

poesia, offerendole soggetti d
1

epici racconti e di liriche aspirazioni

che avrebbe invano cercati altrove : opportunissimo all
1

indole del

Klopstock, die di quegli affetti era fin da giovanetto slato sempre

caldo ammiratore, e avea sortito dalla nalura e dalFeducazione cuore

capace a sentirli profondamente, e fantasia adatta per felicemente

poetizzarli ; opportunissimo infine ai tempi del poeta , per iscuoterli

dalla miscredenza in die erano troppo universalmente caduti. Im-

prenda dunque il sig. Barozzi con fiducia piena di grata accoglienza

la versione dei rimanenti canti : egli con cio rendera un servigio alia

lellcralura delle due nazioni, e offrira un pascolo sostanzioso ed

edificante all
1

immaginazione si viva della gioventu italiana.

Dicemmo un pascolo edificante
;
ma questa parola ha bisogno di un

certo riserbo, non tale pero che la eccezione distrugga 1' integrita del-

Tasserzione. In due scogli ruppe la navicella poetica del Klopstock:

Funo come poeta, Taltro come protestante. Qual poeta il Klopstock

voile coi trovati della fantasia, e cogli artificii delFarte fantasiare, di-

rebb' egli ,
noi diciamo svisare quei fatti, che trovansi non solo re-

gistrati nei libri divini della rivelazione ,
ma scolpiti profondamente
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nella memoria e nel cuore dei cristiani : onde che bene spesso alia

narrazione del poeta ribellasi la fede del letlore, e posta in mezzo tra

il racconto evangelico e il racconto epico, e costretta a ripudiar questo

come menzognero per attenersi a quello come divinamente rivelato.

Qual protestante espose alcune dottrine dell' evangelo consentanea-

mente alia setta, cui egli apparteneva ,
allontanandole dalla genuina

loro significazione. Ambedue quest! scbnci toccano il senlimento re-

ligioso di chi legge ;
ma nondimeno il primo e poco nocevole alia

fede, pel nulla credervi che ogni lettore vi fara : il secondo fu am-

morbidito saviamente dal tradultore in questi primi dieci canti, e sa-

rebbe anche piu nei seguenti, dove e piu frequente la fallacia del-

T interpretazione. Quindi in sostanza dalla lettura intera del libro

Tanimo riceve veramente una dolce commozione di affelti religiosi ,

senza che i due vizii notali riescano a cancellarla.

II Barozzi scelse Tottava rima : mentre'gli altri tre, che il prece-

detlero nelFarringo, tennero il verso sciolto, che piu s'accosta all'in-

dole delF esametro tedesco per la sua franchezza d' ogni ceppo, ma
non gia per T armonia. La rima avrebbe dovuto essere un vincolo

pel traduttore
,
che il costringesse a dilungarsi dalF originale ,

se il

traduttore non avesse sortito dalla natura queir armonia spontanea

che cosi agevolmente da movenza ritmica ad ogni idea
,
senza farle

subire notevoli o il cangiamento o la coartazione. Possiamo in gene-

rale asserire che una tale armonia e dote propria del Barozzi : e v'ha

oltave in questi dieci canti
,
che per la fedelta colF originale ,

e per

la naturalezza italiana sono sommamente da lodare. Ne poniamo qui

alcune non iscelte fra le migliori , quali sono in lui d
1

ordinario quei

canti lirici, ond' e sparsa la Messiade ;
ma fra le piu correnti. E per-

che possa vedersi come egli s
1

attenga all
1

originale, vi collocheremo

daccanto lo stesso tratto, dato in versi sciolti dallo Zigno, che e il piu

esalto volgarizzatore. Questo paragone varra a far giudicare dai let-

tori ii valore proprio del Barozzi. Nel 1. canto adunque Klopstock

immagina un concilio in Cielo poco innanzi alia passione di Cristo :

Gabriele s'avanza porlando i voti del Redenlore, Eloa conduce quel

Nunzio al divin soglio ,
ove giunto arde F incenso ed accompagna il
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sacriiicio colla prece del Messia. Tutti tacciono, attendendo la rispo-

sta deir Eterno.

Regna nell' alto

Un perplesso silenzio, aspcttatore

Delia voce <1I Dio: 1' immortal cedro

Or piu non fischia, e sopra 1'alte rive

L' oceano face
;
immobile si libra

Sopra i monti di bronzo il vivo vento

Di Dio, con ispiegate ali attendendo

La voce del Signor. Scendere intanto

Lento s'udi romoreggiar di tuoni

Dal santuario abbasso
; pur non anco

L'Onnipotente parla. II fragoroso

Strepito sacro dell'alta divina

Iniminente risposta era foriero.

S' acchetarono i tuoni, e in faccia ai Cori

Schiuse 1' Eterno in rivelante guisa

II Santuario, e impazienti i Cieli

Composers! ad accor le idee di Dio.

E tutto in se raccolto il firmamento

La voce del Signore aspetta e tace :

Non fischia il cedro, e senza movimento

Entro all' ample sue prode il mar sen giace .

Tra gli enei monti ascolta il divin yento

E la gia stesa affrena ala fugace.

Cheto rumor dal Santuario intanto

Di Tuoni udiasi, e ancor non parla il Santo.

Tacquero alfin que' segni annunciatori

Dell'eterna risposta omai vicina.

E Dio dinanzi a' disiati Cori

Apr! del Santuario la cortina.

Qui sono introdolti a parlare tra loro il serafmo Eloa, e il ckerubi-

no Urim sopra cio die il Santuario contiene
;
e quindi segue il poeta :

Mentre in tal guisa Eloa ed Urim parlava

Sette volte
toniS, sette s'aprio

La sacra oscurita
;
dolce ondulante

Scese indi giii la voce del Signore :

L' Eterno e tutto araore. Era tal io

Pria ch' esistesse alcun de' miei creati :

Allor che feci i mondi io. era tale
5

Ed or cue compio la piu arcana e grande

Delle mie gcsta ,
sono pur Io stesso.

Ma la morte del Figlio a voi farammi

Quale supremo Giudice del mondi

Interamente noto. Al Dio severe,

Al formidabil Dio nuove dovrete

Preci addri/zar
;

e se allor quando a morte

Andranne il
Figlio, a sostenervi pronto

Del Dio giudicator non fosse il braccio,

Voi perireste tutti, voi che sicte

Finiti. E qui Colui ch'esser dove a

Riconciliato tacque. Alle sue voci

La stupefatta Maraviglia mnta

Incrocirclno le palnie.

ZiGnoCan'. I, T. M6-727-

Sette volte tono, sette die loco

La oscuritii die Dio veder non lassa.

E com'onda soave in giu s' udio

Poscia la voce derivar di Dio.

L' Eterno e tutto amore, e tale Io m'era

Anzi il creato e nel crear fui tale ;

Ed or che la piu eccelsa e la piu intera

Compio dell' opre mie son pure eguale :

Ma al morir del Figliuol con faccia austera

Ascendero dei mondi il tribunale :

E il Nume formidabile e sdegnato

Fia con nuove pregliiere allor placato.

Distrutti in quel gran puuto ad una tratta

N'andreste senza il Dio clie vi sostenti

Tacque e la Maraviglia stupefatta

Incrocicchio le palme a questi accenti.

BAUOZZI Cant.
I, strof. 53-62.



DELLA STAMPA ITALIANA 725

Da questo tratto pieno d' immaginosa macsla e grandezza passia-

mo ad un altro, modello di delicatezza : e allato al Barozzi porremo

il Maffei, perche veggasi che anche a si pericoloso paragone mantie-

ne il nostro traduttore la squisita gentilezza dell'epico tedesco. Fra

coloro che accompagnano Maria al Cenacolo vi e la giovine coppia

di Cidli e Semida, che somministrano poi al Klopstock qucl si gen-

tile e si caslo episodic d
1

amore.

Cidli unica prole

Di Geiro. Due Soli oltre due lustri

La bellissima vergine correa,

Quantlo con mortal letargo addormentolla

S'i'i cam pi della pace. Anzi la vista

DC' miscri parenti ella giacea

Fredda esanime spoglia : ma del sonno

La riscosse il Divino, e per le vene

Le fe di novo rifluir la vita.

Ella segnata dell' eterea stampa

Non sa quanta di ciel grazia la infiori,

Ne quanto riso di crescente amore

Metta di sue bellezze alto desio.

Tal era Sunamite, il fior di tutte

Le fanciulle di Giuda, allor che presa

Sotto il mistico melo era dal sonno
;

Sotto il melo ove nacquo, e poi v'accolse

Fra le candide hraccia il suo diletto.

Svegliati, Sunamite, a lei dicea

Inspirata da Dio la genitrice.

Lieve lieve ridesta a 1' improvvisa

Voce, la cara vergine seguia

Fra le mirre odorate, e gli odorati

Cinnamomi le note orme materne.

Entro un molle vapor di dolci effluvi

L' Eterno intanto le venia creando

Amorosi pensieri, ond'ella in traccia

Desiosa correa del regio Sposo,

Ogni valle stancamlo, ogni pendice.

Bello e muto degli atti e del sembiante

L'accompagna Semida, un giovinetto

Che ritolse Gesu da le crudeli

Ugne di morte
;

il lungo e biondo crine

Sembra un rivolo d' oro e gli discende

Innanellato sulle terga

MAFFEI Framm. della 9fe$siade.

Venia non so se piu modesta e vaga

Cidli
, figlia di Zairo, a lei dallato :

Come vergineo Core in fresca plaga

Che ferito la testa inchina al prato,

Nel suo piu verde april morte la impiaga

E langue e spira della madre a lato.

Ma giunto allora il Cristo alia dolente,

A lei la ridono, bella e vivente.

Di sua risurrezion le sante note

Chiaramente brillar veggonsi in ella :

Ma son I
7
inclite glorie ad essa ignote,

Onde felice il suo venir s'abbella.

Ne sue vergini grazie a lei son note,

Che in sua semplicita la fan piu bella :

Ignoto e pure a lei suo nobil core,

Tutto fatto per te, celeste amore.

Qual seguendo la madre in sugli alboVi

La piu formosa d' Israel venia,

Ove da un nembo di celesti odori

Spirar la prima volta amor sentia :

E d' esso istrutta tra i silcnti orrori

Vaga del suo diletto in cerca gia ;

Bella Cidli cosi, cosi pudica

L' orme seguia della dolente arnica.

Ma dell' aurato crin 1' onda lasciva

Spande all' aura Semida a lei dapprcsso :

Bello come n Davide, allor che udiva

II parlare di Dio nel fonte espresso :

Salvo che si sereno o si giuliva

Ne 1' occhio, ne la fronte avea com' esso :

Era quest! il fanciul che in sulle porte

Di Naimo il Gesu ritolse a inorte.

BAROZZI Cant. 4, Strof. 89-92.
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Bastano quesli due tratti per comprendere come il Barozzi feli-

cemente maneggi la rima. Essa gli \iene spontanea nel verso
,
e

quel piccolo giro che alcuna volta gli fa dare alia frase, non la con-

torce
,
non la muta

,
ma lievemente modificandola ora le da una

vibratezza maggiore, ora una maggior mollezza.

Da questo saggio altresi puo dedursi quale sia la tempera dello

stile nel nuovo traduttore. Ordinariamente corretto l, agevole sem-

pre e senza affettatura, ne pretensioni. Arieggerebbe assai bene r ori-

ginate, se pari a questa schiettezza avesse la splendida nobiltli della

frase e la maestria del metro. Menire la dizione nel Klopstock e

serapre eletta, sempre grande, sempre lontana dal parlar Tolgare ;

mentre il verso ha uno splendore abbagliante nella maesta non dis-

giunta da una varieta sempre nuova e sempre bella
;

si Funa che

Faltro nel Barozzi scendono non di rado dall
1

altezza che il sogget-

to richiederebbe
,

e alcune volte rasentano troppo H fare sprezzato

del volgo poetante. Per questo lato la versione del Cereseto
, presa

nel suo inlero, soprasta a quella del Barozzi
;
come quella parte

che il Maffei volgarizzo supera di certo la traduzione stessa del Ce-

reseto.

Per fedelta air originate, il Barozzi tiene suo grado di mezzo fra

i quattro volgarizzatori del Klopstock. Per inlendere il nostro pen-

siero bisogna dichiarare a dovere questa fedelta di tradurre : poi-

che re ne ha una materiale, direm cosi
,

e una formate. La mate-

riale dimora nel rendere in italiano le altrettante parole material-

mente prese che sono nel tedesco : e per questo lato la non buona

versione dello Zigno, e la cattiva del Pensa si debbono dire fedelis-

sime, e senza paragone piu fedeli delle altre posteriori. Ma questa

fedelta, a cui si legano tenacemente i pedanti d'ogni favella, siccome

e la piu facile, cosi e altresi la meno importante. Difficile al con-

trario in grado sommo, come importantissima, si e Taltra fedelta
,

1 Dicemmo ordinariamente correlto, perche alcune mende vi sono
;
e

in queste stesse ottave citate da noi ne possiamo indicar due. Venia non so

se piu modesta E vaga invece di o vaga ,
se pur non e errore di stampa

Di Naimo IL Gesii ritolse a morte, ove Tarticolo IL non ci sembra ben

collocate .
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chc chiamammo formale, e che consiste nel trasportare dalFuna lin-

gua nelF altra tutta la bellezza originale (Tuna poesia, e le sue prin-

cipal! specialita ;
in guisa che la vcrsione occupi nella favella del

traduttore quasi quel grado stesso die F originale gia ticne nella

propria. II magistero di questa fedelta pochi Febbero dalla natura
,

e men pochi d' assai la perfezionarono coll
1

arte : e nelF Italia fra la

numerosa falange che pur abbiamo di traduzioni in versi
,
traduttori

poeti cosi fedeli non potremmo nominare altri che il Caro, il Monti,,

il Pindemonte, e tra i viventi il Maffei, pari a questi antichi. Ora

per questo riguardo il Barozzi
, per cio che nolammo innanzi

,
nel

primo genere di fedelta s'accosta all' originale piu del Maffei e del

Cereseto : del secondo n
1

ha piu assai che lo Zigno ed il Pensa.

Dalle cose discorse fin qui si puo dedurre che il volgarizzamento

del Barozzi ha molte buone qualita che il rendono se non il miglio-

re per tutt' i rispetti ,
ottimo al certo per molti capi : stile appro-

priate sebbene non sempre eletto : metro sostenuto dalla facile ri-

ma, se non sempre armoniosamente vario : fedelta sufficiente nella

forma
, piu che sufficiente nella materia

,
sebbene non somma in

quello spirito poetico che e il sommo della difficolta per qualsivoglia

traduttore. Non e adunque indarno che desiderammo di vedere per

opera sua compiuto il lavoro del Klopstock : avremmo cosi 1'intera

Messiade vestita di forme italiane
,
non gia solo non isconvenienti

alia sua dignita, ma nobili altresi sufficientemente e leggiadre.



SCIENZE NATURALI

1. Cenni biografici del sig. A. di Humboldt 2. II Manuel de la science,

dell'A. Moigno 3. La lima rossa 4. Influenza della luna sull'atmo-

sfera terrestre, o. sulla temperatura e le nubi, 6. sul tempo, -

7. sul magnetismo lerrestre
,

8. sulla vegetazione 9. Traforo del

Moncenisio.

1 . Moriva teste (6 Maggio) in Berlino" sua patria il celebre Federigo
Enrico Alessandro barone di Humboldt. La Prussia onoro i suoi iu-

nerali con pompa straordinaria e raagnifica ;
in Francia gli si decretarono

busti e statue da collocarsi fra i monumenti delle glorie patrie ;
le Acca-

demie di tutta Europa ne lamentarono la perdita e gli tributarono omag-

gio di funebri elogi ;
e senza dubbio si spense con lui uno de'piii grand!

luminari delle moderne scienze fisiche. Non tornera dunque importune,
o discaro a'nostri lettori, il recar qui per compendio alcuni cenni sopra

quella lunga sua vita di 90 anni
, per lui spesa inticramentc in viaggi e

studii delle cose natural! .

Nato a Berlino il 14 di settembre del 1769, tigliuolo secondogenito di

un Maggiore dell'esercito Prussiano, nella prima sua gioyinezza, per vo-

lere del padre, applico 1'animo allo studio delle miniere, onde fu tratto in

breve alle piu profonde investigazioni in ogni ramo di storia naturale.

Quindi la fisica, la chimica, la botanica, la geologia furono I'linico obbiet-

to de'suoi pensieri, ed imparato con maravigliosa facilita quanto allora

se ne sapea dai piu versati in tali matcrie, si volse a cercaredi cosenuo-

ve. Entrato pertantoin viaggio nel 1790, corse le rive del Reno, e scrisse

il primo suo libro sopra i basalti del Reno. Poco dopo , datosi a compa-

gno di Giorgio Forster, che avea seguito il celebre Cook nella seconda sua

navigazione intorno al mondo, visito il Belgio, 1'Olanda, 1'Inghilterra e la
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Francia. Passo quindi alia scuola dclle miniere di Freybourg in Sassonia,

doy'ebbe a maestro uno dei creator! della moderna geologia, il Werner; e si.

strinse in amicizia con im altro de'piu insigni geologi, Leopoldo di Buch.

Quiyi attese soprattutto allo studio della Flora sotterranea, e nel 1793

ne pubblico i frutti nell' opera intitolata: Specimen Florae subterraneae

fribergensis et aphorismi ex physiologia chemica plantarum ; la quale fu

da lui dedicata al suo maestro, il celebre botanico Wildenow. Nominate

assessore al consiglio delle miniere di Prussia, diresse, finoaH'annol796,

I'amministrazione delle miniere d'Aspach e Bayreuth. Intanto si occupa-
va di ricerclie sperimcntali per 1'analisi dell'aria, la lampada di sicurezza

nelle gallerie sotterranee ecc.
;
e fece studii intorno alia germinazione e

respirazione delle piante..Di la fu a Vienna, e vi studio a fondo il Galva-

nismo, facendo sopra di se stesso dolorose esperienze, per mettere la

corrente elettrica ad immediato contatto colle parti piu sensibili dell' or-

ganismo : e pubblico un yolume pregeyole sopra /' irritabilita delle fibre

muscolari prodotta dall' elettricita. Quindi nel 1796 si diede, sotto il ba-

rone di Zach
,

allo studio dell' astronomia pratica ;
e nel 1797 scese

in Italia per istudiarvi la teoria de'yulcani
;
ma ne yenne distolto dalle

yicende guerresche, onde allora tutta la penisola era sconyolta. Nel 1798

si condusse a Parigi, yi conobbe il Bonpland (morto ancor esso 1' anno

scorso) ed ottenne dal Direttorio la facolta di unirsi alia spedizione
d' Egitto ,

che stayasi apparecchiando senza che si sapesse ancora a

qual paese si doyesse yolgere. Giunto per tal fine a Marsiglia, incon-

tro grayi ostacoli che 1'obbligarono ad abbandonarel'impresa, e cosi per-

dette per sempreilmodo di yisitare VAfrica. L'anno seguente 1799 ando

col Bonpland in Ispagna , per isperanza di troyaryi passaggio alle Indie

Orientali, obbietto continue de'suoi desiderii. La protezione del Barone

di Forell, Ministro di Sassonia presso la Corte di Madrid, yalse a lui ed al

suo compagno una missione del Governo per 1'America spagnuola. Imbar-

catisi alii 4 Giugno di quell'anno alia Corona, e scampati ai corsali inglesi

da cui ebbero la caccia, toccarono 1'isola di Teneriffa'alli 19. Salirono sul

picco celebre di qiiell'isola, non come curiosi yulgari, ma da studiosi, rac-

cogliendoyi osseryazioni meteorologiche e geologiche in copia tale, che la

storia naturale di quella terra apparye sotto nuoyo aspetto. Rimessisi in

mare, afferrarono il continente americano in sullo scorcio delLuglio, a Cu-

mana, citta che ora appartiene alia repubblica di Venezuela. Diciotto mesi

continui,con incredibili fatiche, spesero in percorrerejquelle foreste ster-

minate e quelle dirupate montagne; calarono per 1'Orenoco soyra battellet-

ti, e non ritornarono a Cumana che dopoayer fatle sottosopra 400 leghedi
cammino per quelle selyagge e deserte contrade.Passarono poscia all'Ava-

na, a Cartagena, a Bogota. Nel 1801 yalicarono la Cordiliera di Quindin, e

giunsero a Quito sul cominciare del Gennaio 1802. Vi spesero otto mesi in-

teri neU'esplorare la yalle di Quito e le montagne vulcanic-he, onde poc'an-
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zi,pcr subitauea e fortissima commozione, fu atterrata codcsta citta. Alii

23 di Giugno delFanno apprcsso inerpicaronsi sulle vette del Chimhoraco,
lino all'altezza di piu che 6,000 metri sopra il livello del mare; dove mai

altri non avea posto piede. Questo viaggio fu compiuto nel 1804, e se ne

leggono i particolari nell' opera intitolata : Viaggi alle regioni equinoziali

del nuovo continente. Egli stesso ne raccolse diligentemente i risultati

scientifici in un' opera inonumentale divisa in sette parti, ognuna delle

quali forma un' opera separata. La prima e 1'anzidetta, con un atlante geo-

grafico, geologico e fisico. La seconda ha per titolo: Veduta delle Cordi-

yliere e Monumenti del popoli indigent dell'America. La terza e la Rac-

colta di osservazioni di zoologia e d' anatomia comparata. La quarta e

un Saggio politico sul regno della nuova Spagna. La quinta : Raccolta

d'osservazioni astronomiche, d'operazioni trigonometriche e di misure

barometriche (rivedute e calcolate da I. Oltmans) , La sesinFisica genera-
le di zoologia. La settima: Saggio sulla geografia delle piante. Inquesto
ultimo trattato, rHumboldt ha create la geogratia botanica. Quest' opera
fu da lui corredata con un erbario di cinque mila specie di fanerogame,
la meta delle quali eraignota ai botanici.

Dopo tante fatiche e tanti pericoli I'Humboldt senti il bisogno di riposo,

e stettesi lino al 1829, quasi sempre a Parigi, tutto immerso ne' suoi stu-

dii, interrotti solo da due viaggi, I'linom Italia nel 1817 col Gay-Lussac,
1'altroin Inghillerra nel 1826. In questo tempo scrisse le sopraddette

d altre non meno importanti sue operc, salvo il Cosmos che fu il frutto

degli anni suoi piii maturi. II Governo Prussiano, invaghito della cele-

brita di lui, chiamollo nel 1829 a Berlino, lo fece Consigliere di Stato,

gli commise missioni diplomatiche ;
di che entrato neH'intima fiducia del

Re, ne ottenne, come anchc appresso dal successore, i piii ambiti pegni
di cordiale amicizia. Ma la bramosia di viaggiare gli si riaccese piu viva

che mai nell'animo, quantunque gia toccasse il sessantesimo anno d' eta
;

ed invitato dallo Czar Nicola ad una grande spedizione diretta in Asia,

non pote star fermo alle mosse, e parti coll' Ehrenberg e col Rose, visito

il mare Caspio e la Siberia
,
traverso i monti Oural e 1' Altai

,
e giunse

ai confini della Cina. Con questo egli ebbe corse piu che mille leghe,

quando ritorno nel 1830, e ne descrisse i risultati nell' opera: L' Asia

centrale. Dopo d' allora non si mosse piu da Berlino che per dimorare a

quando a quando alcune settimane a Parigi, essendosi dato tutto al com-

porre il suo capolavoro ,
in cui ebbe raccolte e coordinate tutte le sue

vaste cognizioni sopra le scienze natural!. II Cosmos, cosi e intitolato, e

in quattro volumi, il primo de' quali fu pubblicato nel 1844 e 1' ultimo

nel 1858; ed e riputato autorevolissimo nelle cose fisiche, e classico per

la letteratura.

II sommo pregio dell' Humboldt sta , piii che nelle sue scoperte ,
nella

vastita dci concetti, con cui seppe scorgere e rannodare fra loro le corre-
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lazioni delle forze fisiche. Egli non istette pago a descrivere minutamente

gli oggetti, e fame accurata disamina con rara perspicacia e con profonda

maestria delle varie parti di scienza naturale
;
ma investigo i rapporti

che ne uniscono 1'uno all' altro i yarii ordini
,
ed intese a chiarire cosi la

magnificenza e la bellezza dell' opera del Creatore.

Ma con tutta la grandezza e la potenza del suo ingegno , mancava al

sig. di Humboldt cio che doyea farlo veramente immortale. Nato in

paese protestante e razionalista
,

educato senza alcuna idea religiosa ,

preoccupato per tutta la yita unicamente da pensieri e da studii sopra le

cose della natura
,

assorto nella contemplazione del mondo fisico
,

il sig.

di Humboldt non disconobbe certamente la mano del Creatore
;
ma non

yide quasi altro che il Creatore del mondo fisico
,

il Dio degli astronomi

e degli scienziati
;
non s' ayyide che questo mondo e appena un languido

riyerbero
,
una penombra d' un mondo infinitamente piii merayiglioso e

niente meno reale. Egli si stette pago a non so quale vago Deismo impre-

gnate di tendenze panteistiche. Cosi il ch. sig. I. Chantrel ( Univers

n. 445). Del quale funestissimo acciecamento s'ebbero tanti altri esempii

negli scienziati, yenuti su aH'ombra dell' Enciclopedia filosofica del secolo

scorso. Ma egli non era punto nemico della religione e delle sue pratiche.

Non se ne curayaper se, e lasciaya agli altri fare quelche loro talentaya.

Poco prima della sua morte gli fu scritto per yolgere i suoi pensieri a

quell' obbietto che doyea essergli troppo piu utile, che non la gloria d'es-

sere stato uno de' luminari scientitici del suo secolo
; rispose con affetto

e con cortesia ;
ma senza accennare per nulla alia gran quistione propo-

stagli. Egli trapasso ,
e se a lui soprayyiye la sua gloria presso i dotti ,

rimane a noi il desiderio d'un motiyo fondato di speranza ,
ch' egli yiya

in Dio.

2. II ch. sig. Faye presento ali'Accademia delle scienze di Parigi, nella

tornata del 21 Marzo di quest' anno, due yolumetti pubblicati dall'editore

del Cosmos
,

sotto il titolo Manuel de la science
, annuaire du Cosmos ;

accompagnando \ offerta con parole di molto encomio di codesta operetta

scritta dal sig. Ab. Moigno, che riscosse pure le lodi e T approyazione di

quel giudice si competente in tali materie
, che e 1' illustre Maresciallo

Yaillant. L' autore si propose di continuare con essa 1' opera yeramente

utile, appunto perche molto popolare, dell'Arago, che col suo Annuaire

du bureau des longitudes seppe yolgarizzare le piu importanti cognizioni

e scoperte scientitiche d'astronomia e di lisica: e questi due primi
yolumetti ci sembrano rispondere molto bene all' intento. Nel primo ,

per 1'anno 1858, dopo il calendario comune, corredato delle cifre appros-

simatiye, date dal calcolo, per la temperatura e la pressione barometrica

media d' ogni mese e d' ogni gioruo ,
e le differenze dal tempo yero al

tempo medio; sono partitamente notati, di per di, i fenomeni astronomic!

mensili
,
cioe le traslocazioni relatiye

,
le fasi

,
i passaggi al meridiano
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degli astri e de'pianeti, con opportune digression! sopra i fatti che a co-

desti fenomeni o realmentc od apparentemente si attengono : il che si fa

pure nel secondo volume per 1' anno 1859. Quindi si trovano compen-
diate in modo chiaro e conciso le piu rilevanti cognizioni intorno alle

proprieta geometriche de' corpi ed ogni maniera di misure
; esposti gli

elementi del sistema solare coi numeri relativi ai corpi celesti
;
da ultimo

si discorre delle proprieta fisiche e meccaniche dei corpi, con un ristret-

to di meccanica elementare e razionale. Nel secondo volume si toccano

specialmente que' punti che ora sono piu studiati da' cultori dell' astrono-

mia fisica, come 1' atmosfera della luna
,
la sorgente del calore solare

,
le

macchie del sole e la costituzione fisica di quest' astro
,

lo scintillamento

delle stelle ecc. Le trattazioni special i poi s' aggirano intorno alle pro-

prieta acustiche ed ottiche de' corpi ,
accennando i principii elementari

delle rispettive teoriche, e nolando le loro piu recenti e comprovate sco-

perte ed applicazioni pratiche. Quindi veggono i nostri lettori come in

tale operetta abbia il ch. Ab. Moigno saputo congiungere 1'utile col di-

letto
,

e diremo pure con la facilita dell' imparare. Noi ce ne serviremo

qui appresso in qualche parte, discorrendo brevemente di certe supposte

probabili influenze lunari.

3. Accade non rare volte, eziandio ne' climi temperati ,
che nelle notti

limpide e serene dall' Aprile al Maggio , quando il termometro si tiene

a 5
,

6
,
ed anche 8 gradi sopra il zero

,
le pianticelle tenere e gli er-

baggi de' giardini e degli orti s' aggelino , tingendosi di colore rossic-

cio i germogli e le foglie. Di che i giardinieri accagionano la luce della

luna
;

e siccome cio avviene per lo piu nella kmazione che cominciando

in Aprile viene a luna colma in Maggio , questa fu delta la luna rossa.

1 fisici
,
ammessa la verita del fatto

, comprovata da frequenti ed assai

dannose esperienze ,
vanno concordi in ritiutarne la spiegazione che

lo reca ad influenza della luce lunarc
; poiche risulta da accurate os-

servazioni che il chiaro splendere della luna non contribuisce punto
all' aggelare delle piante , ma e soltanto un indizio d' atmosfera serena e

pura , per cui veramente accade , anche quando la luna e sotto 1' oriz-

zonte
,

che si produca codesto fenomeno. Come poi succeda tale ab-

bassamento di temperatura nelle piante, mentre il termometro e relativa-

mente cosi elevato
,

si capisce di leggeri ;
riflettendo che non tutti i

corpi irraggiano egualmente, ma quali piu, come il cotonc, i vegetali,

e specialmente il parenchima delle piante ;
altri meno assai

,
come i

metalli e 1' aria. Se la luna splende limpida, e indizio d' atmosfera molto

pura ;
in tal caso il raggiamento delle pianticelle verso le fredde regioni

superiori dell' aria succede molto rapido, e non riavendo esse dal suolo, o

daH'aria circostante, quantita di calore eguale alia perduta, la loro tem-

peratura s' abbassa molto piu che non quella del vicino termometro, com-

posto per lo piu di sostanza metallica. Quindi 1' apparente ripugnanza fra
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1'indicazione del tcnnometro e 1'aggclarsi dc' vegetal] . Questa medesima

spiegazione, gia assai nota, vale per chiarire come avvenga il putrefarsi

delle carni e del pesce tocco da' raggi della luna. In tali circostanze di

ciel sereno i corpi tutti e la superficie terrestre si raffreddano e si copro-

no di rugiada. Ora la came
,
come tutte le sostanze animali

,
si guasta

e si putrefa molto piii presto quando e umida che quando e secca. In tal

caso adunque non c' entra la luna se non come indizio di stato atmosfe-

rico, capace di determinare abbondante precipitazione di rugiada.

4. Ben altrimenti vuolsi pensare d'altre influenze, negate non ha mollo

dai fisici
,
e che ora si vanno mettendo in chiaro da pazienti e conti-

nuate osservazioni. Incominciamo dall'azione della luna sopra I'atmos-

fera terrestre, ossia sulla pressione barometrica. II signor Seguin (aine)

in una bellissima memoria sopra 1'origine e la propagazione della for-

za ^
,
fa notare come talvolta anche gli uomini piu versati negli studii di

cose naturali siano troppo corrivi in ammettere o negare principii ,
senza

curarsi di vedere come rispondano ai fatti ed aU'esperienza ;
e

cita^
a que-

sto proposito il tratto seguente del Journal des observations astronomi-

ques, del celebre astronomo sig. Flaugergues di Viviers; in cui apparisce

chiaro 1'abbaglio delLaplace, che negava 1'influenza della luna sopra la pres-

sione barometrica. Per riconoscere e determinare 1'influenza della luna

sull'atmosfera non e necessario osservare il barometro per molti anni, e

scegliere percio 1'ora di mezzogiorno, come ho fatto. Imperocche cotale ef-

ticacia della luna e cosi regolare e costante, che il suo effetto si manifesta in

ogni tempo, ed eziandio nelle ore dei massimi e dei minimi della variazio-

ne diurna
, quantunque tale yariazione sia molto piu rileyante. Risulta

da 5064 osseryazioni delle altezze barometriche (fatte tre volte al giorno

per sette anni a 4 ed a 9 ore antimeridiane, ed alle 3 pomeridiane, dal

28 di febbraio 1823 al 1 d'Agosto 1830, nel quale intervallo la luna

fu 63 volte al perigeo e 62 volte all'apogeo) che le altezze del barome-

tro furono; all'apogeo 757 mm
,
5476

;
al perigeo 757 mm

,
1919

;
con la

differenza di o mm
,
3557. Onde si vede che 1'altezza barometrica, quan-

do la luna e a al perigeo ,
e minore che quando sta all' apogeo ;

il che

proviene evidentemente dall'essere allora piu forte 1'attrazione della

luna
,
la cui azione sull'atmosfera essendo contraria a quella della gra-

vita, diminuisce il peso dell' aria, e la sua pressione sul mercurio del

barometro, piu nel primo che nel secondo caso. Percio la teoria del La-

place ,
che dice 1' azione lunare dubbia ed insensibile

,
e assolutamente

erronea .

5. Non ha molto, il signor Harrison in una sua dissertazione letta alia

Sezione delle scienze fisiche e matematiche falYAsffociazione britannica

\ Cosmos. Vol. XIII, pag. 46b.
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tolse ad esporre, come accertate da rigorose induzioni, due altre precipue
influenze lunari

,
cioe sopra la temperatura e sopra le nubi dell'atmos-

fera terrestre. Ecco i risultati delle sue osservazioni
, fatte collo studio

delle curye della temperatura notate per ciascun giorno della luna.

1. La temperatura media
,
uel primo quarto ,

e piu bassa che la rispon-

dente del secondo giorno dopo il primo quarto : vi ha dunque un abbassa-

mento e quindi una elevazione di temperatura dalla luna nuova al ple-

nilunio. 2. Queste variazioni sono piu spiccate e rilevanti nei mesi

d'inverno e nel mese di Maggio. 3. Havvi reciprocita fra i giorni cor-

rispondenti dell' eta della luna, ossia fra la luna nuova e le sizigie,

fra il primo e I'ullimo quarto ;
e cio avverasi non pure nella media

generale dell'anno, ma si ancora nella media mensile, e nelle tempe-
rature massime e minime. Trapassando quindi da tale influenza sulla

temperatura a quella di sperdere e dileguare le nubi, il signor Harrison

dichiaro d'aver per fermo, che tale regolarita noteyole d'un abbassa-

mento di temperatura un poco innanzi al primo quarto, cioe verso il

4. o 5.* giorno della luna, debba recarsi al rischiararsi del cielo a tale

epoca ;
e che per contro 1' innalzamento di temperatura osservato dopo

il primo quarto sia dovuto ad uno stato piu nehuloso dell'atmosfera.

Del resto, Francesco Arago, nella sua Aslronomia popolare (torn. 3.,

pag. 50) non solo ammise, per 1'autorita di John Herschel, la forza

dissolvente della luna sulle nubi
,
e la sua influenza nella temperatura,

ma approve pienamente le deduzioni dell' illustre astronomo inglese a

questo proposito, inferite dalle sperienze e dalle teoriche piu moderne

sopra il calorico raggiante. A gran torto, cosi egli, vorrebbesi recare

giudizio della virtu calorifica dei raggi lunari sopra le nubi, da quella

che essi esercitano sopra i corpi posti nella crassa atmosfera in cui vi-

viamo. Codesti raggi ,
nel loro tragitto per le piu alte regioni dell'at-

mosfera, cambiarono stato. Essi erano frammisti a non piccola quantita

di raggi oscuri, ma calorifici, emanati dalla luna riscaldata dal sole; i

quail furono assorbiti o trattenuti nel loro passaggio dallo strato delle

nubi fino al suolo, dove giungono costituiti in tutt'altro modo che non

erano dapprima. Non si puo dunque giudicare deU'effetto che possono

produrre prima d'essere moditicati , argomentando da quello che pro-

ducono dopo la loro modificazione
, dopo essersi

,
a cosi dire

, raffred-

dati. Insomnia se non si dimentica che i raggi che dissiparono le nubi

sono tutt'altri da quelli di cui si tento di valutare la facolta calorifica al

loro giungere alia superficie del globo ;
la dispersione- delle nubi

,
che

dapprima reputavasi un pregiudizio vulgare, non involgera nulla che

ripugni alle leggi fisiche, e sara provato una volta di piu ,
che 1'opinio-

ne popolare non doveasi rigettare senza prima recarla ad esame .

Nella stessa sentenza conyennero in sostanza il celebre De Ilumboldt,
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il signor Johnson
,
ed altri assai

;
onde puo tencrsi chc abbiano tutta

la ragione i inarinai
,
massime inglesi , quando dicono che la lima divora

le nubi.

6. Quindi sorge sponlaneo il dubbio, sc e quanto influisca la luna nel

cambiamcnto di tempo. Aquesto proposito si racconta, che durante la guer-

ra di Spagna il celebre Maresciallo -Bugeaud leggesse, inun manoscritto

capitatogli alle mani, che da una lunghissima serie d'osseryazioni, conti-

nuate per quasi cinquant'anni in Inghilterra eda Firenze, risultava come

costantemente mantenuta questa legge empirica: il tempo dura, 11 volte

sopra 12, per tutta la lunazione, quale fu al quinto giorno della luna, se

nel sesto giorno il tempo rimase quale era nel precedente; e dura, 9 volte

sopra 12, come il quarto giorno, se il quarto fu come il sesto. Dopo d'al-

lora, dicono, il Bugeaud s'attenne fedelmente a consultare codesta rego-

la, prima di imprenderc nulla d'importanza, o nelle cose agrarie quando
yisse da colono

,
o nelle imprese di guerra quando condusse eserciti :

tantoche se il cattivo tempo gli fosse indicate per essa, ritraeva gli eser-

citi alle loro stanze, differiva le marce e le scorrerie
;
e pare che quasi

sempre con avveramento delle prevedute yicende, a grande sua utilita.

Ma egli nelle sue osservazioni, calcolata 1'ora esatta della nuoyaluna, te-

neya conto inoltre della difl'erenza di tre quarti d'ora incirca tra il tempo
di rivoluzione della terra intorno al proprio asse, edil tempo della rivolu-

zione della luna intorno alia terra
;
ossia aggiungeva sei ore al sesto gior-

no trascorso, prima di inferire quale tempo doyrebhe aspettare. A queste
osseryazioni empiriche aggiungesi quella teste accennata del sig. Harri-

son, cioe (ccheilpotere dispersiyo delle nubi per la luna comincia al quar-
to o quinto giorno della sua eta, e dura finche essa siasi ayyicinataal so-

le dall'altra parte ad eguale distanza.Nevuole tacersi che a somigliante
risultato fu condotto il sig. Nasmyth, riguardato come assai autorevole

per questa parte, atteso il lungo tempo da lui posto nelle osseryazioni

della luna, collo scopo di ritrarla esattamente a disegno ed a basso rilie-

yo. Or egli diceya essersi conyinto che le nubi cominciano a dileguarsi

quando la luna e giunta al quarto giorno, e che se il cielo rimase senza

nubi per alquanti giorni dopo la nuova luna, suole restar sereno per al-

trettanti giorni dopo il plenilunio. Gli agricoltori possono, volendo, far-

ne 1'esperienza a loro pro.
7. Molto piu sodamente proyata sembra 1' influenza della luna sul ma-

gnetismo terrestre. II sig. Kreil ed il Gen. Sabine, discutendo le osserya-

zioni magnetiche fatte a Praga e nelle Colonie britanniche, credono aver

dimostrato, in modo eyidente, 1'esistcnza certa di una variazione magne-
tica alia superficie terrestre, dipendente dal cangiamento diposizione del-

la luna rispetto al meridiano del luogo alle diverse ore del giorno ;
cui

diedero per conseguenza il nome di variazione magnetica lunare. Eliini-
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nando tuttc le altre influenzc perturbatrici vedesi chiaramente, cora'essi

dicono, chc 1'ago di declinazione va soggetto a cambiamenti regolari c

periodic! nel corso del giorno lunare. II periodo si compone di due epo-
che di massima deviazione all'Ovest, comprese tra due passaggi succes-

sivi della lima al mcridiano del luogo,cori una marcia continua e progres-
siva dalle elongazioni estreme vcso 1'Est alle elongazioni cstreme verso

1'Ovest, e viceversa. Inoltre ilsig.Bujis- Ballot, direttore deH'istituto me-

teorologico dei Paesi Bassi, dalla discussione accurata delle osservazioni

di declinazione magnetica fatte ad Utrecht, dal 1849 all855;e ad Helder

dal 1855 alSettembre!858, ha conchiuso: 1. che dalla nuova lima al ple-

nilumo la declinazione magnetica, alle ore 8 del mattino e dalle 2 del po-

meriggio,e maggiore che non dal plenilunio alia lima nuova; 2. che la

progressionediurnasembra maggiore daH'iiltimo al primo quarto, che non

dal primo all' ultimo. Queste conclusion! forse potranno essercmeglio ma-

turate, ma intanto sono molto acconce a dimostrare i rapporti che passa-
no tra la lima ed il magnetismo terrestre.

8. E in quanto alia yegetazione? II volgo e gli agricoltori tengono per

fernio che le piante germogliano e si svolgono molto piu rapidamente
a lima chiara che di nolle buia. Questo non offre a prima giunta punto
nulla che s' opponga ai principi fisici conosciuti

,
ma piuttosto sembra

esserne conseguenza naturale e diretta. Giacche per una parte la luce

conti ibuisce efficacemente alia yegetazione ;
e per 1'allra, quando splen-

de la lima ed il cielo e sereno, la rugiada si precipila in molto maggior

copia, e 1'acqua della rugiada, succiata dalla radice delle piante, aiuta

il loro crescere. Ma il ch. P. Secchi ne ha dato ragione anche piu cal-

zante. In una nota indirizzata all' Accademia delle Scienze, nel Febbraio

1858, egli poneva in sodo la grande potenza fotogenica della lima, e

riferiva che a lima piena sei secondi bastano per ottenere le prime trac-

ce d'immagine, e dopo due minuti questa risalta e spicca vigorosamente ;

sebbene per aver buone immagini verso il sesto giorno d'eta
,
occorran-

no circa sette minuti. Poi soggiungeva : Si sa quanto il popolo, e so-

prattutto gli agricoltori ,
credano all' influenza della lima sui vegetali.

Gli ortolani di Roma tengono come principio pralico, che certi legumi

non debbono cssere seminati a luna nuova
, quando la notte e buia

,

perche allora si svolgerebbero troppo presto e giungerebbero rapidamente

a dare semenza
;
e che per contrario crescono con la conveniente len-

tezza quando i semi si contidano alia terra in luna piena. Supponendo
chc i fatti stiano precisamente cosi

,
non se ne potrebbe forse trovare la

ragione nell'azione stimolante dei raggi lunari? Le piante seminate a

luna nuova si troveranno sbucciale in germoglio all' epoca del plenilu-

nio, ed e probabilissirno che 1'atlivila di quest' astro, escrcitandosi sopra

germi teneri e sensibilissimi, aiuti ad accelerare la loro yegetazione, assai
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piii di quanto farebbe, esercitandosi sopra piante gia pervenute ad eta

piu matura. Al contrario seminando in luna piena ,
i germi spunteranno

a luna imova, c passcranno il periodo di loro massima sensibilita fuori

dell' influenza lunare. Checche ne sia
,
ben e certo che qucsta non puo

essere al tutto nulla in quanto alia vegetazione , poiche si fa sensibile ai

reattivi ordiuarii .

9. Le opere, cominciate un anno addietro pel traforo del Moncenisio,

furono proseguite con tale costanza ed alacrita
,
die se n'ebbero gia otti-

rai risultati
;
e se le vincende politiche e guerresche non doyranno

, co-

rn' e da tcmere
,

o rallentarne d'assai od impedirne affatto la continua-

zione, 1'impresa potrcbbe forsc in non molti anni essere condotta a buon

termine. Ecco intanto qualche cenno particolareggiato sopra codesti gi-

ganteschi lavori.

L'asse della galleria, che da Modanc, dalla parte del Nord, va a sboc-

care a Bardonncche
, passando a sinistra del colle di Frejus ,

fa un an-

golo col Nord corretto di 22 gradi all' Ovest. La lunghezza totale della

galleria da eseguirsi e di metri 12,595 ;
ed il suo punto piu elevato sara

a metri 1,335 sopra il livello del mare. Da questo punto ,
con acconcio

pendio di 0,0005 per ciascun metro, la galleria scende pel tratto di me-

tri ben 6,000 fino allo sbocco meridionale di Bardonneche
;
dove tutta-

volta bisognera aggiungere circa 320 metri di galleria per uscire con una

curva dal monte, accanto all' ingresso provvisorio gia compiuto. Dall'al-

tra parte s' incontrano difficolta molto maggiori ,
e la galleria ,

con pen-
denza molto erta di 0,032 per metro, s'inchina pel lungo tratto di me-

tri 6,275 lino all' ingresso settentrionale a Modane. Quivi e gia costrutto

un canale di derivazione, lungo 1000 metri, pel due edificii in cui de-

yono essere collocate le ruote idrauliche e le macchine di compressione ;

e fu compiuto un yasto editicio quadrato, con metri 60 di lato, per le

occorrenti officine; ma il canale, dovendo correre per terreni sabbiosi,

rendette necessarie robuste e costose opere a scarpa che il sorreggessero ;

e la dove s'aveano a gittare le fondamenta dei suddetti edificii s' incontro

un grosso strato di melma, si che a preparare solida base e fondo oppor-
tune alle mura ci yolle tempo e spesa maggiore assai che non si credea.

Laonde solo nella yentura primayera del 1860 potranno esservi collocate

le macchine. Intanto la galleria, scavata fin qui a inano co' mezzi ordina-

rii
,
era giunta, sulla fine del p. p. Aprile, a metri 272,35, de' quali 133

a trayerso uno strato di terrriccio di frana; e non poteascne fare piu che

0,50 al giorno, perche la roccia tenera assai (gres antracifero) e molto

sconnessa e corsa da copiose vene o filtrazioni d'acqua.

Yerso Bardonneche la natura della roccia (schisto argilloso calcare) e

cagione che facilmente si sfalda pel contatto deH'aria e pii\ ancora per
1' umidita ;

e pero fa d' uopo yenire armando la yolta, di mano in mano

SerielV,vol.II. 47 // Gmgno 48'69
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che si scava, con forti puntclli e travi e centine di legnarae, iinche se

rie faccia il rivestimento a muro sodo e massiccio. Ma siccome ne' luo-

ghi circostanti mancasi al tutto di buona pietra calcare ed anche di pie-
tra dura atta ad editicio di tale forza

;
vuolsi tempo assai e spesa gra-

yissima per apprestare niattoni in quella immensa eopia che richiedesi,

e trarre la calce fin da Casale di Monferrato. Tuttavia
,
dacche si comin-

ciarono gli scavi fino al passato Ottobre, la galleria, aperta a grande se-

zione
,
era gia spinla sino a mctri 237

,
innoltrandosi ciascun giorno di

circa 0,70. Ball' Ottobre allo scorcio d'Aprile se ne scavarono altri 138

nietri, sempre nella stessa roccia; c sebbene negli ultimi due mesi 1'acqua

incominciassc a rampollare da piii parti ,
il progresso medio di ciascun

giorno fu di circa metri 0,75. Inoltre in questo frattempo furono gia allo-

gate in parte lemacchine per la compression dell'aria. Quando alia ma-

no de' pochi operai clie possono capire nella galleria, si potra sostituire

la forza validissima delle macchine ad aria compressa dei signori Gran-

dis
,
Grattoni e Sommeiller, si potranno scavare metri 6 di galleria, tre

per parte ,
in ciascun giorno; supposto pero che non s'incontrino altri

ostacoli che i superati fin qui. Ma dove pure la natura non opponesse
harrierc insuperabili all'ardita imprcsa , quali speranze possono ayersi di

Tederla in breye tempo compiuta da popoli trayagliati per una guerra^

quale si sta combattendo
,
e che sembra doyer essere tutt'altro che bre-

ye o poco dispendiosa?

ritob
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STATI PONTIFICII. 1. Cappelle papali 2. Decreti di Beatificazione 3. Fu-

nerali ordinati dal S. Padre per Tanima di Ferdinando II 4. Riforma

del codice criminale, del sisteraa ipotecario e della legislazione civile

8. Smentita a corrispondenze sopra Roma 6. Beneficenze varie del

S. Padre 7. Avviso del Generate comandante la divisione francese

8. Neutralita pontificia 9. Nota del Card. Segretario di Stato.

1. La Santita di Nostro Signore ,
il giorno 26 di Maggio , recossi alia

chiesa di S. Maria in Vallicella, per assistere alia cappella che vi fu tenuta

ad onore di S. Filippo Neri, imo dei patroni di Roma.

La stessa Santita Sua, il giorno dell'Ascensione, sicondusse allapatriar-

cale Basilica Lateranense per assistere parimente alia cappella che v'eb-

be luogo per tale solennita. Dopo la Messa Sua Santita ascese alia gran

loggia, donde comparti la Benedizione apostolica al popolo ed alia truppa
francese e pontificia che stava schierata sulla piazza.

2. Terminata la qual funzione S. S. ritorno in sacristia, dove sedutosi in

trono, alia presenza del sacro Collegio, della Prelatura, del Rmo Capitolo

Lateranense, e anche di S. E. il sig. Ambaseiatore di Francia e del sig.

Generale comandante in capo la divisione francese di occupazione, ordino

a Monsig. Capalti, segretario della Sacra Congregazione dei Riti, di leg-

gere il decreto, col quale ordinava che si poteva procedere alia beatifica-

zione del Yenerabile Servo di Dio, Giovanni Sarcander, sacerdote seco-

lare della diocesi di Olmiitz nell'impero d'Austria, che corono la sua vita

col martirio. Indi ordinava che fosse letto 1'altro decreto, col quale Sua

Santita definiva che constava di tre miracoli operati per intercessione del

Yenerabile Servo diDio, Benedetto Giuseppe Labbre, di Francia; miracoli

proposti e discuss! nella causa di sua beatificazione. Compiuto questo
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atto, a cni erauo present! andie I'Emo e Rmosig. CardinalePatrizi, pre-
fetto della Sacra Gongregazione del Riti e relatore di ambedue le cause ;

monsig. Liverani, postulatore dclla causa del Venerabile Sarcandcr, cd

il Rev. D. Francesco Virili, della Congregazione del Preziosissimo San-

gue, postulatore di quella del Labbre, prostrati ai piedi del trono, ebbero

1'onore di ringraziare il Sauto Padre per avere col suo oracolo appagati
tanti fedeli, e di avere dato un nuovo splendore alia Gcrmania e alia

Francia. II Santo Padre degnossi rispondere parole che furono accolte

con singolare commozione da quanti furono present! a qiiell'atto solenne.

Indi Sua Santita faceva ritorno al Yaticano.

3. II S. Padre, spinto dal singolare affetto che avea pel defunto monar-

ca del Regno delle Due Sicilie Ferdinando II, nel giorno 3 di Giugno gli

fece celebrare solenni esequie nella Rasilica Liberiana, desiderando cosi

di suffragarne Fanima prima che, secondo la consuetudine della S. Sede r

abbiano luogo per lo stesso Re i funerali con cappella papale.
4. II giorno 27 di Maggio, la Commissione che collaboro alia riforma

del codice criminate
, dopo di avere compiuto 1' incarico ricevuto

,
ebbe

1' onore d' essere ammessa all' udienza del S. Padre. Essa era presieduta
dal sig. Cardinale Mertel, e ne facevano parte i Monsignori Sagretti, Pre-

sidente del Tribunale della Consulta, e Renvenuti, Procuratore Generate

del Fisco e della R. C. A., ed i signori avvocato Pietro Pagani, consiglie-

re di Stato, avvocato professor Giuliani, giudice emerito del tribunate di

appello, avvocato professor Calderini, sostituto emerito del Ministero di

grazia e giustizia. Dopo essere stata accolta dalla Santita Sua con parole

di paterna benignita ,
la Commissione parti lieta della sovrana soddis-

fazione, addimostratale in tal congiuntura, pel delicato e faticoso lavoro.

Ne qui e da omettersi che gia fu rassegnato d' altra parte alia stessa

Sua Santita il progetto di riforma sopra il sistcma ipotecario ,
e sopra la

legislazione civile, che si sta gia esaminando dal Consiglio di Stato.

5. Nel Giornale di Roma del 30 Maggio si legge quanto segue: Molte

notizie
,
che intorno allo Stato Pontilicio vediamo pubblicate in alcuni

giornali ,
sono cosi false e strane

,
che crediamo nostro dovere di non

smentirle
,
essendo solo degne di disprezzo. E infatti qual cosa di piu

strano di quello che abbiamo trovato nella corrispondenza di Roma, 21

corrente, pubblicata dal Monitore Toscano, cioe che il Generate coman-

dante in capo della divisione francese in questa capitate abbia fatto am-

monirc, perche agitatori, alcuni distinti prelati, e arrestare un sacerdote ?

La notizia poi che I'Emo e Rffio Signor Card. Antonelli abbia fatto visto-

sissimo acquisto di rendite di un prcstito estero, mostra lo spirito di ma-

lignita, da cui sono animati certi corrispondenti; el'indicare perlino i no-

mi dei banchicri
,
che avrebbero fatto la operazione ,

dimostra a qual

punto possa giungere la loro impudente invenzione .

6. 11 Municipio di citta di Castello, a line di giovarc al commercio ira ;

le province adiacenti e la limitrofa Toscana, e in particular modo
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per proyyederc at yantaggio di quegli abitauti, conccpi il diseguo di

costruire un ponto, di materiale sul Tevere, rimoyendo cosi i pericoli

ddl'antico ponte di legno minacciante royina, denominate del Prato.

Non bastando le sue forae per sopperirc alia occorrente spesa, ricorse

liducioso al Santo Padre che condiscese alle suppliche; e neU'intendi-

mento d'incoraggiare I'impresa degno assegnare a tal effetto un soc-

corso di scudi 5000. sibtoriqa oroira au o.sJb SIDTB ib $ .ifahdl i)fl&

,La stessa Sautita Sua, ayendo fatto eseguire, per la Chiesa Catte-

drale di Forli, un grande e nobile altare, disegnato dal conte prof. Yir-

ginio Yespignani, e tutto adorno del piii rari marmi antichi ritrovati

negli scavi ostiensi, e di ornamenti di bronzo dorato; il giorno 30 di

Maggio si condusse a yisitarlo nello studio del signor Domenico Mar-

tinori, accurato esecutore della nobile opera. Nella qual oecasione piac-

que al S. Padre di yisitar pure il prossimo opiticio del suddetto ar-

tista, nel quale sono segati i marmi con seghe mosse dalle acque
del Tevere.

II Santo Padre, volendo dare al sig. Dalmazzo, tipografo di Torino,

un contrassegno di sua sovrana soddisfazione per 1' impresa ristampa
del Bollario Romano, corredato di copiosissime giunte di bolle, breyi,

diplomi e lettere apostoliche, raccolte per opera di yalenti teologi e

canonisti di Roma, si e degnato di rcgalarlo di una medaglia d'oro di

grande dimensione. II benemerito editore ebbe 1'onore di presentare

al S. Padre il quarto yolume della nuova edizione del detto Bollario.

7. Essendosi fatte udire in Roma alcune grida, al primo annunzio della

yittoria di Magenta, il Giornale di Roma del 1 Giugno reco il seguente

Ayyiso. Una yiva gioia riempi ieri il yostro cuore ed il nostro. Questa

gioia sarebbe stata per noi anche piii yiya, se fedeli ad un ayyertimento

tin qui compreso a merayiglia, yoi ayeste saputo contenerne la clamo-

rosa espressione. Niun fautore di disordini yenga a frammischiarsi og-

gi nelle yostre tila
; togliete qualunque pretesto alia maleyolenza, af-

finche le misure di repressione, che noi potremmo esser chiamati a

prendere, non possano cadere sugli amici dei Francesi. Gredete, Ro-

mani, che il silenzio e per noi penoso e che, privati del bene di com-

battere a lato dei nostri fratclli di armi, ci sarebbe stato ben dolce di

poterli almeno acclamare. Ma, s'essi tengono ben alto in questo mo-

mento il yessillo della Francia, noi teniamo qui qucllo dell'ordine, e

sapremo farlo rispettare. Questo ancora e un nobile vessillol Roma 7

Giugno 1859. II Generate di Divisione, Aiutante di campo di S. M. I'Im-

peratore de Francesi, COME DI GOYON.

8. Yarii giornali pubblicano il seguente documento Legazione di Bo-

logna. III.mo Signore , Col mio circolare dispaccio 1 corrente, numero

847, partecipai a Y. S. illustrissima come dal Governo di Francia si fosse

formalmente riconosciuta la neutralita del nostro Stato. Un eguale ri-

conoscimento essendosi ora vcriiicato anche da parte dell' Austria, a di
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lei norma, ed a maggiore tranquillity di cotcsta popolazione , rimetto a

Y. S. illustrissima copia di altro dispaccio pervenutomi su tale oggetto
dalla Segreteria di Stato, e cosi concepito : Em. e Rev. Signor.mio osseq.

Dichiaratasi dal Goyerno pontiticio all' Austria e alia Francia, e quin-
di a tutte le altre Potenze

,
la neutralita che esso costantemente proiessa

pel suo speciale carattere, e dalla quale non potrebbe mai allontanarsi; si

e ayuta ampia ed esplicita assicurazione dalle due prime, per noi in ispe-

cial modo importante, che Terra sotto ogni rapporto rispettata. Tale assi-

curazione, che partecipo a Y. E., dovra giovare assaissimo a calmare gli

spiriti agitati in questa proyincia, non po tendosi temere che avvenga un
conflitto nel nostro territorio fra le milizie ayyersarie. Ella quindi procuri
di diyulgare tale notizia

; potendo anche aggiungere che in seguito di cio

deye ritenersi impossibile qualsivoglia attacco dell' una contro dell' altra,

dappoiche si riguarderebbe da ognuno come yiolenza fatta al Goyerno

della Santa Sede. Con sensi di profondo ossequio mi onoro baciandole

umilissimamente le mani . Questa circolare fu diretta dall' Em. Legato
di Bologna ai Goyernatori e Gonfalonieri della Legazione belognese ;

ed ii

Dispaccio in essa citato e sottoscritto dall' Em. Segretario di Stato.

9. Ricopiamo parimente dai giornali la seguente Nota, che i yarii fogli

riportano, tradotta nella lingua in cui sono pubblicati. Noi diamo la yer-

sione che ne reca 1' Armonia nel suo n. dei 6 Giugno. Nota del Cardi-

nale Anton elli, indirizzata ai membri del Corpo diplomatico resident! in

Roma. Dal Vaticano ,
5 di Maggio 1859. Le speranze del mantenimento

della pace in Europa syanrrono. Secondo le dichiarazioni dei fogli ufficiali

ed i preparatiyi formidabili di guerra di due grandi nazioni
, pare che le

ostilita siano per cominciare prestissimo. Un tale stato di cose angustia

il cuore del S. Padre
,
che

,
riyestito del carattere di padre comime dei

fedeli e nella sua qualita di yicario di Colui che e 1' autore della pace ,

come pure pel doyere del suo ministero apostolico ,
non desidera e non

chiede altro a Dio nelle sue preghiere ,
se non di yedere regnare sulla

terra la pace ,
che e un bene prezioso e caro. Cionondimeno S. Santita ,

nella amara tristezza onde e ripieno il suo cuore, ama di affidarsi al buon

yolere delle Potenze per impedire e diminuire almeno, se non e possibile

eyitarli, i grayi pericoli che minacciano 1'Europa. Qualunque piega pren-

dano gli ayyenimenti, S. Santita chiede con ragione che, in caso di guer-

ra, siano rispettate le relazioni di neutralita che il Goyerno Pontiticio deye

conseryare a cagione del suo carattere speciale; neutralita dalla quale non

potrebbe mai allontanarsi
,
come 1' ha dichiarato in altre circostanze, e lo

dichiara ancora oggidi per giuste ragioni. Sua Santita spera adunque che

in questa guerra sara rispettata la sua neutralita, e sara allontanata dagli

Staii della Chiesa ogni collisione, che potrebbe riuscire dannosa al Goyer-

no ed ai sudditi della Santa Sede. Benche il Santo Padre confidi intera-

inente nelle ragioni soyra esposte ; nondimeno, essendo la quistione im-

portantissima ,
credette dover dare ordine speciale al sottoscritto Cardi-
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nale, Segretario di stato, d'inviare a Yostra Eccellenza la presente Nota,
con preghicra di comunicarla al proprio Governo

,
c fargli comprendere

la convenienza di lasciare il Governo pontificio e gli Stati di lui in una
condizione che non turbi nulla affatto la neutralita che gli e propria in

conseguenza del suo caratterc eccezionale : neutralita riconosciuta dal

diritto pubblico ,
e sempre aramessa dalle Potenze in simili circostanze.

Attendendo che Vostra Eccellenza voglia rispondere affermativamente a

questa comunicazione, il sottoscritto ha 1'onore di rinnovarle i sentimenti

della sua profonda considerazione. GIACOMO CARDINALE AJVTONELLI.

REGNO DELLE DUE SICILIE. 1. Nomine di Ministri e Gonsiglieri di Stato -
2. Ordine del Re air esercito di terra e di mare.

1. Nel Giornale del Regno delle due Sicilie leggiamo i decreti seguenti.
Francesco II ecc. Volendo che gli affari delle nostre reali segreterie e

ministeri di Stato si abbiano lo speditocorso, tanto necessario alia prospe-
rita della cosa pubblica ed al benessere de'nostri amatissimi sudditi; ab-

biamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Discarichiamo il cav. D. Salvatore Murena, ilcav. D. Fran-

cesco Scorza, ed il cav. D. Ludovico Bianchini, dai portafogli delle reali

segreterie di Stato che provvisoriamente dirigono, de'Lavori Pubblici,

di Grazia e Giustizia e della Polizia generate .

Vista la legge del 6 genuaio 1817, el'atto sovrano del 16 agosto 1841;
abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1 . Nominiamo nostri consiglieri di Stato; il duca di TaorminaD.
Carlo Filangieri, principe di Satriano; il principe di Cassaro D. Antonio

Statella; ilduca di Serracapriola D. Niccola Maresca, che riterra 1'attua-

le sua carica di vice-presidente della Consulta de' nostri reali dominii di

qua del Faro. Ci riserbiamo di avvalerci, sempre che lo stimeremo op-

portuno, de'loro lumi e della loro esperienza. La presente nomina non

portera innovazione agli attuali loro avcri.

Nominiamo nostroMinistrosegretario di Stato degli affari ecclesiastici

e della pubblica istruzione, ii cav. D. Francesco Scorza, attuale direttore

con referenda e tirma della stessa real segreteria di Stato.

Volendo che le nostre reali segreterie c ministeri di Stato de'Lavori

Pubblici, di Grazia e Giustizia, e della Polizia generale, non rimangano

prive di capi, e tinche non provvederemo a'ministeri in modo delinitivo,

abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;
Art. 1. L'intendenteD. SalvatoreMandarin!; 1'avvocato generale del-

la corte suprema di giustizia D. Cesarc Gallotti: ed il procurator gene-
rale sostituto della gran cortc criminale di Napoli D. Franccscantonio

Gasclla sono destinati a prendere provvisoriamente, e nel rispcttivo or-

dine sopraindicato, la firma e referenda delle reali segreterie di Stato e
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minister! de' Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, c della Polizia ge-
nerale .

Tutti quest! decreti sono dati da Capodinionte, dove orarisiede la rea-

le famiglia. uA'f 3

2 . Lo stesso giornale rcca il seguente : Ordine di sua Maesta all' ar-

mata di terra e di mare. Interprete ledele della yolonta cspressa dall'au-

gusto nostro amatissimo genitore dal suo letto di dure sotferenze , adem-

piamo al sacro dovere di trasmettere i suoi ultimi addio
,

e i suoi rin-

graziamenti all' Armata di terra, e di mare, manifestando la picna sod-

disfazione sotto ogni rapporto onde era colmo il suo real animo
;
a

questa fedele armata, che seppe, in ogni tempo ed in ogni occasione, e

per tntte le Tie corrispondere degnissimamente, con la sua disciplina e

col suo valore, alia predilezione pel grande Re die ne fu il fondatore

ed il compagno ;
a quest' Armata, cui noi stessi andiam superbi di ap-

partenere e di ayerne latto parte sin dai nostri primissimi anni
;

il che

ci ha dato 1'agio di conoscerla e valutarla dappresso.
Cercheremo pertanto, con 1'aiuto del Dio degli esercit*, con tutte le

nostre forze, a continuare in tutto cio che possa intendere al maggior
incremento, yantaggio e lustro della nostra Armata di terra e di ma-

re, sicuri che essa continuera sempre a serhare fedelta inconcussa al

real trono
,

e ritener cosi il nome che si e acquistato ,
e che voglia

insieme con noi innalzare all' onnipotente Iddio preghiere per la gran-
de anima di quel santo monarca che, sino negli ultimi istanti di sua

yita, sen soyyeniya, c Iddio pregaya pel Paese e per 1'Armata tutta.

TOSCANA. 1. Dichiarazione di guerra 2. Benedizione delle bandicre

3. Frances! in Toscana i. Ammutinamento di una compagnia 5.

Soppressione di yolontarii 6. Fortificazioni diLivorno 7. Embargo
sulle navi austriache 8. Doni per la guerra 9. Notizie ufficiali -

10. Biforma municipale 11. Divulgazione di notizie 12. Letombole
13. Nuovi impiegati 14. Funzione in S. Groce 15. Nuovi accademi-

ci e Ministri 16. Diplomazia toscana 17. I/Arciduca Ferdinando.

1. Quantunque i fatti parlassero abbastanza ehiaro, pure onde con-

statare
(
dice il Monitore Toscano dei 27 Maggio ) ,

a tutti gli effetti, la

esistenza dello stato di guerra fra la Toscana e 1'Austria, S. E. il Com-

missario straordinario , con dispaccio in data del 25 corrcnte ,
ha in-

yiato a Torino, a S. E. il Conte di Cavour, per 1'uso opportune, la se-

guente Dichiarazione: 11 Goycrno della Toscana: considerando che 1'e-

sistenza del Governo, che regge la Toscana durante la presente guerra

d'indipendenza, ehbe origins, dal yoto della nazione, risoluta ad associar-

si a quclla guerra iniziata dal Picmonte contro rAustria, ed a sottrarre lo

Stato dagl'influssi austriaci, che si erano liitti senlirc alia nazione colla

occupazioue. drl suo territorio, colla distruzionc delle sue liberta, colla

usurpazionc delle prerogative della Soyrani ta
;
che il protettorato della
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Toscana, chiesto dal paesc ed accettato dal Re Yittorio Emanuclc, ebbe

per necessaria conseguenza di riunire le forze dei due Stati in difesa

della indipendenza italiana
;
che quantunque questi falti stabiliscano ab-

bastanza lo stato di guerra tra la Toscana e 1'Austria, tuttayia importa
che sia espressamentc dichiarato, affinche non riniangano dubbic le reia-

zioni dello Stato colle Potenze estere; Dichiara: La Toscana e associata

alia Sardegna ed alia Francia nella guerra che attualmente si combatte

contro 1'Austria per la indipendenza d'ltalia. Firenze, yenticinque Maggio

milleottocentocinquantanoye. // Commissario Straordinario C. BoN-CoM-
PAGNI. Visto: II Ministro intcrino degliAffari Esteri C. RIDOLFI. Al

seguito di questa dichiarazionc (dice \\Monitore Toscano del 31 Maggio)
il Governo della Toscana ba ritirato Yexequatur ai Consoli austriaci, re-

sidenti nei porti toscani
,
e sospeso durante la guerra le ingerenze dei

Consoli toscani, resident! nei porti austriaci.

2. II giorno 29 Maggio poi, nei prati delle Cascine in Firenze, si fece

da Mons. Arcivescoyo la solenne benedizione delle bandiere destina-

te all'esercito toscano. Dopo la quale benedizione (dice il Mon. Tosc. dei

30 Maggio) Monsignore Arcivescovo presentava al generale dell'eser-

cito toscano 4200 medaglic coll'effigie dell' Immacolata Concezione, pre-

gandolo a yolerne far parte ai militi d'ogni arme, presenti alia funzione.

3. Lo stesso giornale nei suo Ndei 31 Maggio, dopo accennato che da

pochi giorni attraversano Firenze varie milizie francesi del V. Corpo co-

mandato da S. A. I. il Principe Napoleone dice: Chi yede le cortesie

senza fine che i Toscani usano ai Francesi, e rammenta il iiero contegno
tenuto con gli Austriaci, dovrebbe crederci due popoli diyersi.

II 31 di Maggio poi giunse in Firenze, in mezzo a grandi applausi
e feste, il Principe Napoleone, che prese alloggio nei palazzo della Cro-

cetta.

4. II seguente ordine del giorno fu pubblicato nei N del 1 Giugno del

Monitors Toscano: Firenze, 31 maggio 1859. Soldati Toscani 1 Un milite

della l.
a

Compagnia del 4. Reggimento in guarnigione a S. Marcello,

era messo in arresto per ayer ricusato di prestarsi all'assegnata fazione.

Parccchi suoi Camerati osarono, con minaccia di parole e di atti, esige-

re che esso fosse liberato. Un tale eserapio d'insubordinazione, yergogno-
so sempre, e detestabile in un'armata collocata in faccia al nemico, che

ha ragione di esultare di ogni nostro fallo, e al fianco di un generoso
alleato che deve arrossireper noi, yedendo cosi turpeniente yiolata quel-
la disriplina, che esso e assuefatto a rispettare sempre, ma specialmente
in tempo di guerra, sapendo che senza yera discipliua non yi e yero sol-

dato. lo, per far yalere V autorita di cui sono inyestito, non ho esitato un
momcnto a ordinare il disarmo della Compagnia che si e ammutinata, e

di sottoporre i colpeyoli ad un Consiglio di guerra subitaueo, lasciando a

questo la liberta di sentenziare con tutto il rigor deMa legge. lo non ho

inteso bensi di chiuder la yia alia clemenza, e a tal'uopo ho concesso che
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I'esecuzione della sentenza venga sospesa ,
airmen e la Suprema Autorita

Governativa abbia agio di pensare se, e fino a qual punto, sia opportune
lo esercitare il diritto di grazia, per risparmiare all'Armata 1'onta cui sog-

giacerebbe se i nostri alleati, nell* essere testimoni della sentenza, doves-

sero essere informati del genere di colpa che la-rese necessaria. lo spero
che in quest' atlo di mitezza sara riconosciuto non altro che un pegno
delle mie paterae disposizioni, e che io non avro piu il dolore di vedere

rinnoyati questi fatti obbrobriosi. Lo spero per propria soddisfazione
;
lo

spero pel decoro deH'armata
;
ma piu di tutto lo spero per la salute dejla

Patria, perche non puo esservi indipendenza senza vittoria, ne vittoria

senza disciplina : e sarebbe troppa vergogna che mentre soldati francesi

e piemontesi osservando la disciplina cooperano alia vittoria, i soldati

toscani impedissero la vittoria con lo infrangere la disciplina. II Generale

in Capo G. Ulloa. Si crede che il diritto di grazia sara esercitato,

per non informare gli alleati del genere di colpa di cui siam informati

dal Monitore toscano.

5. Un decreto del 1 Giugno sopprime i tre battaglioni dei cacciatori

yolontarii di costa e i tre battaglioni dei cacciatori yolontarii di frontiera:

gli uffiziali poi tanto in attivita quanto aggregati ,
sono posti in istato di

ritiro . Con altro decreto dello stesso giorno e proyyeduto inyaria guisa

a yarii uffiziali di questi sei battaglioni di yolontarii soppressi.

6. II 6 Giugno poi il Goyerno della Toscana, volendo proyyedere al

compimento delle fortificazioni di Liyorno
,
onde assicurare la difesa di

quel porto dalla parte di terra; yisto il rapporto del General Comandante

il Genio del V Corpo dell'armata francese decreto
;
che i layori propo-

sti dal detto comandante sono approyati e ne e ordinata la pronta esecu-

zione . La spesa e determinata in 100 mila lire.

7. Siccome ci fa noto il Monitore Toscano dei 6 Giugno il Commis-

sario straordinario ha ordinato che
, venga posto 1' embargo sulle navi

mercantili austriache che si troveranno d'or innanzi nei porti toscani.

8. Moltissrrae sono le offerte per la guerra che il Monitore toscano va

notando ogni giorno nelle sue colonne. Tra gli olYercnti il Tenente Ge-

nerale in ritiro De Laugier cosi parlava nel detto foglio dei 29 Mag-

gio. Spada arruginita giace inoperosa, suo malgrado, nel fodero. Fe-

rira sempre per la patria difesa, se il bisogno lo esige. Ne intingar-

da ne' totalmente ingloriosa ,
baleno cento volte dinanzi al perpetuo

nostro nimico. Dal non ricco patrimonio, merce di essa raccolto, de-

dica il sottoscritto, per ora, lire 400 in concorso alle spese della Guerra

Italiana: 100 in sussidio allo famiglie indigonti, che generose spinsero

al campo i loro piu cari. Breve e la guerra ,
sicuro il trionfo. II prepo-

tente Austriaco non calchera piii
la terra del sorriso di Dio .

t>. ('on sua circolare del 25 Maggio il Ministro dogli interni Bettino

Bicasoli fa noto ai prefetti che il Governo da qui innanzi, ogni volta che

ricevera notizie di fatti di guerra di qualche importanza ,
le trasmcttera
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subito per telegrafo ai Prefetti
,

i quali le faranno senza indugio stain-

pare ed affiggere nei luoghi ov'e maggiore la frequenza del popolo.

Con questo provvedimento intende peraltro il Governo, clie cessi IV
buso introdotto in alcune citta di pubblicare notizie della guerra, che

non rivestono alcun caraUere di autenticita.

10. Lo stesso Ministro* avendo ricevuto dal Prefetto di Lucca ima let-

tera
,
in cui questi gli esponeva alcuni suoi dubbii e timori sopra 1'op-

portunita di rimettere in vigore il Regolamento comunale del 1849, gli

rispose nel Monitore toscano del 28 maggio con una lettera, data sotto

il 27 dello stesso mese, nella quale dice cosi : Innanzi di prendere una

decisione sopra la Riforma municipale, non aveva trascurato il Go-

verno di esaminare quei dubbii e quei timori del successo, che si sono

pur presentati alia mente della E. V.; ma dopo molte considerazioni

aveva dovuto convincersi
,
che la somma dei vantaggi sperati era

maggiore dei pericoli temuti. Ed infatti
,
sebbene sia coerente alle so-

lenni dichiarazioni fatte dopo gli aYYenimenti del 27 Aprile, di non

pregiudicare, finche duri la guerra ,
nessuna qucstione relativa all'or-

dinamento dello Stato
; pure e da osseryarsi che quelle dichiarazioni

investono 1'ordinamento politico e non 1' amministrativo, il quale violsi

ritenere che sara informato dai principii messi in onorc dalla prescnte
civilta

, qualunque possa essere la sorte definitiya dello Stato. Cio po-

sto, un Governo temporaneo come e il presente, tutto fondato sulla

pubblica opinione, non poteva lasciare i Municipii quali oggi sono,

perche gli sarebbe mancato il mezzo piu acconcio non solo a mante-

nere ordinato il paese, ma anche a prepararlo ai suoi futuri destini.

Persuaso di questa necessita
,

il Governo non poteva esitare a richia-

mare a nuova vita il sistema municipale, fondato sul principio eletti-

vo, perche qualunque altro sistema gli avrebbe dato Rappresentanze

municipal!, viziate presso apoco della stessa sterilita die si deplora nella

presente, ed invano avrebbe potuto sperarvi quei sussidio, che soltanto

gli puo venire da Corpi nmiiicipali usciti dalla libera elezione. II Go-

verno non si dissimula i pericoli dclle agitazioni elettorali, ma crede

in pari tempo che gli animi, volti a cose piu alte ed a piu generosi iu-

tendimcnti, non siano disposti a trarrc occasione di scaudalo da cio, che

e preordinato appunto a raggiungere quei fine nobilissimo che e nella

mente e nel cuore di tutti. II Governo ha fcde nei principii e nella sa-

viczza del paese ;
e riposa tranquillo sul concorso delle pubbliche Au-

lorita per aiutarlo a far comprcndere ai cittadiui d' ogni ordine, che il

bene della patria vuol essere procurato dall' opcrosita concorde di tutti
,

e non dall'inerzia che si abbandona agli eventi
,
e lida piu iiol caso che

nell'umana saggezza.
11. Sotlo il 25 di Maggio lo stesso Ministro invio alle autorita go-

vernative una sua circolare in cui dice in prima ,
die Ha usato iinqui

il Governo di trasmettere ai Parrochi, per mezzo delle Superior! Auto-
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rita ecclesiastiche, alcuni di quegli atti die si volevano divulgati fra le

popolazioni rurali piu discoste dai centri delle Giurisdizioni politiche

e ciyili. In questi casi si raccomandava ai Parrochi stessi di affiggere

alle porte delle chiese gli atti governativi ,
che loro veniyano trasmes-

si
,
e di fame lettura accompagnata da conveniente esplicazione dopo

la messa parrocchiale. Ho potato convincermi
,
che queste raceoman-

dazioni non sempre trovano quella corrispondenza che sarehhe nei desi-

derii del Goyerno, tantoche manca soyente 1'effetto di quella pubblicita

che yorrebhesi per tal modo ottenere . E spicgato poi in che modo il

Governo yoglia supplire a questa mancanza, dice in fine : II Gover-

no sara sempre riconoscente a quei Parrochi
,

i quali vorranno illu-

minare i loro popolani, facendo note, e spiegando le disposizioni go-

vernatiye ,
a yantaggio della quiete e della concordia pubblica ;

ma

sapendo bene che il concorso a quest'opera, sebbene degno del loro mini-

stero, non puo loro imporlo, ama meglio di riyolgersi alle Autorita politi-

che, le quali di concerto con le municipal! si daranno ogni cura di far

giungere la parola del Goyerno in ogni angolo dello Stato, accio la malizia

dei fautori di parte non abbia modo di speculare still' ignoranza delle popo-

lazioni, lontane dai cenlri e pero dalla yera cognizione dei fatti e degli in-

tendimenti goyernatiyi.

12. Ed avendo molti chiesto al Goyerno facolta di fare pubhlichc lotte-

rie col fine di raccogliere danaro per la guerra, lo stesso Ministro, con

sua circolare ai Prefetti pubblicata nel Monitore toscano del 2 Giugno,

rispose cosi : Una opinione trayiata
, quale e quella di far scryire i

giuochi pubblici a fin! onesti e generosi, non puo impormi, ma deb-

bo anzi cercare di combatterla per ricondurla al vero. Ne piii fayore-

yole occasione mi si poteva offerire di questa ; perche appunto la guer-

ra nazionale
,
che sarebbe oggi il pretesto piii irrecusabile per auto-

rizzare la Tombola, non deye seryire di scusa a coonestare un abuso

riproyevole, e a perpetuare una pratica ,
che tutti i savi condannano

innome della buona economia, e della morale pubblica. Coniido che

queste ragioni troyeranno accogllenza negli animi ben disposti ad in-

tenderlc. Se vi e stato un tempo, nel qualc sia necessario di rialzare

con ogni argomento tutte le forze moral! della nazione
, egli e sictira-

mente questo, in cui 1' Italia deye mostrarc quanto puo' per conseguire

quanto yuole. E se la risoluzione fcrma e solennc, c I'azionc yigorosa

e concorde con cui 1'Italia ha risposto al primo grido di guerra, avva-

lora le spcranze del finale riscatto, non dobbiamo guastarc la buona

disposizione delle menti e delle yolonta col trayiarla in frivolezzc.

Sappiano tutti
,

c sc lo rammcntino sempre, che la guerra nazionale a

cui ci siamo accinti
,
non yuole esserc aidtata di giuochi c di spassi ,

ma di yirili opere ,
frutto di quella costanza

,
che non rcputa sacri-

iizio il privarsi di ogni altro bene, pure di conseguire quello dell'indi-

pendenza.
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13. II Monitore toscano dei 7 Giugno fa noto che e ormai presso a

condursi ad effetto il nuovo ordinamcoto sul personale dcgli impiegati

politic! ;
e da spiegazioni sopra il fatto die il Goyerno parvc lento a

provyedere a questa necessita
,
facendo saviamente notarc che le pre-

cipitazioni talvolta aggrayano i disordini piuttosto che ripararli ,
e non e

con arbitrii nuoyi che yoglionsi correggere gli arbitrii antichi .

14. Aveva il Governo proyyisorio decretato che fossero riposte nella

chiesa di S. Croce le tavole di bronzo, doye sono scolpiti i nomi dei To-

seani morti a Montanara e Gurtatone nella guerra del 1848. Di che il Pre-

fetto di Firenze pubblico in prima, sotto il 25 Maggio, un invito sacro,

doye dice che: In esccuzione del Decreto, col quale il Goyerno proyyi-
sorio riparaya nel 28 Aprile decorso 1'onta arrecata ai generosi, che det-

tero il sangue loroper la patria negli ayyenimenti politici del 1848, sara

celebrata nel 28 corrente (il
29 essendo festiyo] la solenne commemora-

zione nella chiesa di Santa Croce dell' anniyersario dei morti di Curtatone

Montanara. Penetrati del yero spirito della cerimonia e della solennita

dei momenti yi interyengano i cittadini con quella gravita di contegno
die puo sola corrispondere alia importanza della cosa. Accederanno per-

tanto al tempio senza attruppamenti precedenti, ne bandiere, ne bande

cittadinc, ne altro che dia carattere troppo profano alia funzione che de-

V essere essenzialmente religiosa e solenne. Vi alzino in se raccolti e

tranquilli dal profondo del cuore una preghiera, che chieda a Dio Onnipo-
tente la requie dei generosi che caddero allora, e di quelli che cadono

nelle battaglie, che oggi per la medesiraa causa santissima si combattono,

e chiedano a Lui, col sentimento profondo di un popolo che si e mosso co-

me un sol uomo per acquistarla con ogni maniera di sacrifizii, il conse-

guimento della Nazionalita Italiana .

II Monitore toscano poi dei 29 Maggio descrisse in un suo articolo la

funzione : doye accenno in prima come la pietosa ricordanza fosse, al cen-

no dello stranicro, ayyersata da un goyerno antinazionale, il quale violo

la religione de'sepolcri e convert! la casa d' Iddio in abominazione, quando
in questo stcsso Tempio di S. Croce tolse yia le tayole di bronzo coi

nomi de' caduti nelle pianure loinbarde, e fece con vile insidia adoperare i

fucili, le baionette e le sciabole contro gl'inermi petti de' padri, delle

madri, de' fratelli, delle sorelle che accorrevano a pregare perloro;
come fmalmente i voti e le speranze de' secoli fossero per diventare por-

tentose realita . Passopoi a descrivere 1'addobbodel tempio elacalca

del popolo e noto specialmcnte come gli occhi erano da irresistibile

forza tirati a riguardare le restituite tayole di bronzo vagamente inghir-

landate, e che ivi staranuo in eterno, secon lemaledette discordie non

ci renderemo indegni dell^
misericordia d' Iddio . Conchiudesi V arti-

colo col notarc che la moltitudine degli accorsi partivasi non senza

lacrime, ma facendo tralucere sul volto il saldissimo proponimento, ormai

commie a tutti gFItaliani, di prodigare sostanze e vite finche 1' Italia
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intera sia sgombra dall' austriaco predatore, e diventi in fatto, com' e in

diritto, nazione.

15. L'Ayy. Cavaliere Vincenzo Salvagnoli fu, il giorno del 17 Mag-
gio, nominate Socio residente dell' Accademia della Crusca, ayendo il

Goyerno toscano approyata poi 1'elezione. Poco dopo lo stesso fu, con

decreto dei 29 Maggio, nominato Ministro degli affari ecclesiastic!, inye-

ce di ErricoPoggi, che fu per breye tempo incaricato di quell' uffizio.

Con decreto poi dei due Giugno il Maggior generale Cay. Paolo Anto-

nio Decayero fu nominato Ministro della guerra inyece del Niccolini, che

era pure succeduto temporaneamente al Malenchini.

16. Siccome accennammo nel quaderno passato, il Goyerno della Tosca-

na, con Decreto inserito nel N. dei 26 Maggio del Monitors toscano, ac-

cetto la dimissione degli inyiati diplomatici toscani presso le corti Ponti-

iicia, d' Austria, di Sassonia e delle due Sicilie. Con altro decreto che

si legge nel N. del 1. Giugno dello stesso foglio il Marchese lacopo

Tanay de Nerli e reyocato dall' uffizio di Ministro plenipotenziario di To-

scana presso le corti di Francia, d' Inghilterra e del Belgio . Poco dopo,.

nello stesso numero
,

si legge che la tutela de' sudditi e degli interessi

toscani in Parigi e stata proyyisoriamente affidata alia legazione diS. M.
Sarda. I sudditi toscani poi, che si troyano in Roma ed in Napoli, pos-

sono, secondo che dice il Mon. toscano dei 4 Giugno, inyocare 1'assi-

stenza e protezione del Rappresentante di S. M. Sarda . Finalmente,.

con decreto dei 6 Giugno e accettata la dimissione del dottor Gioyanni

Sanminiatelli dall' ufficio d' incaricato di affari del Goyerno toscano pres-
so quello di S. M. il Re di Sardegna.

Leggiamo poi nella Gazzetta ufficiale di Vienna quanto segue: II Mo-
nitore toscano contiene che quel goyenio proyyisorio ha accettata la di-

missione del Ministro granducale presso le corti di Vienna e Dresda. II

potere che domina ora in Toscana puo a suo talento ritenere solleyati

dal loro seryizio gli impiegati granducali che hanno riliutato espressa-

mente di riconoscerlo : ma esso non ha il diritto di dichiarare di ayer ac-

cettata una dimissione, che non gli fu offcrta. Cosi stanno le cose quanto
al Ministro del Granduca in Vienna.

Si legge poi quanto segue nel Monitore toscano del 3 Giugno : La

Gazzetta U/ficiale di Venezia del 31 Maggio riporta dal Diavoletto di

Trieste la seguente notizia in data di Vienna, 29 Maggio : Si ha da Firen-

ze la notizia telegrafica che quasi tutti i rappresentanti di Potcnze stra-

niere in quclla citta negano di porre il loro yisto ai passaporti ,
che yen-

gono estradati dall'attuale Goyerno proyvisorio della Toscana . Siamo

autorizzati a dichiarare che questo fatto non sussiste.

17 . II Messaggere di Modena del 1 . Giugno ^ fa noto che proycnicnle
in ultimo luogo da Verona giungeya ieri (31 Maggio) in Modena S. A. I.

c R.rArciducaFerdinando, gran Principe ercditario di Toscana . II quale

(secondo che reca lo stesso giornale dei 3 Giugno) dopo essersi aflet-
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tuosaraente congedato dall' Augusto suo Cugino il Duca di Modena, parti

da quella capitale il 3 Giugno, dirigendosi alia volta degli II. e RR. Stati

Austriaci .

MODENA. 1. Ritiro di truppe estensi 2. Entrata di truppe sarde 3. Scor-

rerie i. Truppe auslriache a Modena 5. Prestito di un milione -
6. Aggregazione agli Stati sardi.

1. Nel Messaggere di Modena del 30 Maggio troviamo quanto segue.
>

Dopo il^concentramento delle Truppe estensi sopra Fivizzano
, queste

occupavano la Provincia di Lunigiana, che fronteggia i Comuni usurpati
di Massa, Carrara e Montignoso, rimanendo sguernita 1' altra Provincia

dell' Oltrapennino estense, cioe la Garfaguana, la quale divisa dalla ca-

tena delle Panie occupa la Yalle superiore del Serchio
,
e volge aperta e

indifesa verso Toscana. Una strada pero le mette fra loro in comunica-

zione
,

e questa movendo dall' alta Garfagnana mette capo al di sotto di

.Fivizzano.

L'essersi il Granducato assoggettato al Protettorato del Re di Sarde-

gna, e 1'aver questi ,
tuttoche senza la menoma provocazione per parte

nostra
,
dichiarato di considerarsi in istato di guerra col Duca di Mode-

na; poneva gia da qualche tempo le truppe estensi, che si mantenevano

nella linea che corre dal Cerreto a Fosdinovo, in una posizione men van-

taggiosa : giacche, se queste potevano reggere agli attacchi che si mo-
vevano loro di fronte

,
erano pero sempre esposte di fianco a quelle mi-

nacce, che fossero provenute da un Corpo che rimontasse il corso del

Serchio
,
ove per 1'aggravato servigio delle medesime non potevasi pre-

disporre una efficace opposizione. In tale condizione di cose, dopoche la

Toscana comincio ad essere occupata da truppe francesi
,

la cui desti-

nazione si dichiaro bensi incerta, ma che pero si lascio supporre dalla

stampa d'ogni colore come minacciosa verso i Ducati
;
la R. A. del no-

stro Sovrano dovette stimare necessario di provvedere alle'sinistre even-

tualita, a cui le avvisate localita esponevano le proprie fedeli truppe, ri-

tirando le stesse dall' Oltrapennino ,
e riconcentrandole al di qua del

medesimo.

Per conseguenza, il 22 del cadente mese, le Forze estensi, dopo aver

prese colle Autorita Comunali le disposizioni occorrenti per la tutela del-

1' ordine interno
,

si ritiravano tranquillamente ,
stahilendo il successivo

giorno 23 i loro accantonamenti oltre il Cerreto nei luoghi prestabiliti.

2. Quanto poteva temersi accadeva. Dopo il ritiro delle nostre Trup-

pe, prima emigrati e guardie nazionali sarde
, poi Forze piu o meno re-

golari sarde e toscane, impedivano alle Comunita estensi della Lunigiana
e poscia della Garfagnana il regolare loro andamento

,
e vi sospingeva-

no sopra violentemente quella usurpazione medesima, che gia s' era sta-

bilita ed organizzata in Massa e Carrara. Tali fatti parlano troppo alto
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da se medesimi per dispensarci dall' accompagnarli con parole di dete-

stazione. Poche pero DC aggiungeremo ,
iion solo per rit'erire come il

Bollettino officiale delta Guerra ci racconti ncl suo n. 49 in data Torino ,

24 maggio che Gli Austriaci, giunti a Reggio, si ritirano cogli Esten-

si a Brescello, ove il Duca fa preparativi di difesa attcrrando alberi e

inondando le pianurc ;
ma inoltre per consigliare i Redattori dei Bol-

lettini stessi a procacciarsi migliori corrispondenti da queste parti, giac-

che i lettori Modenesi e Reggiani, abbattendosi nelle suddette erroneita,

potrebbero facilmcntc lasciarsi indurre a non credere piu all' Ufficialitd di

tutte le notizie dai medesimi riferitc. Quanto alia stampa wow officiale non

moveremo parola, onde non irabrattarci nel fango in cui essa si avvolge.
3. E nel N. del 3 Giugno dello stesso Messaggere si legge: Sino dal

31 Maggio, un posto nemico essendosi stabilito sull'Abetone, cacciandone

i Dragoni estensi e disarmandovi alcune Guardie di Finanza, c sapendosi
che a San Marcello e a Pistoia vi erano forze parte franccsi e parte to-

scane o Corpi franchi, fnrono prese disposizioni per ditlicoltare ad una

colonna neraica il passaggio sulla strada Giardini creandovi dcgli ostacoli.

a II primo del corrente si avcva notizia che il posto suddetto sull'Abe-

tone si rinforzava, ed infatti il mattino del giorno successive fece esso

una scorreria in Fiumalbo. I picchetti dei Dragoni esteusi ed un distao-

camento di Linea si ripiegarono sino dietro gli ostacoli sopra detti , nel

mentre che una Colonna estense con artiglieria ,
animata da ottimo spi-

rito, partiva ieri da Modena nelle ore pomeridiane diretta per Pavullo ,

dove sappiamo essere la medesima giunta oggi al mezzodi. Non ostante

le molte contrarie voci sparse ,
lo Stato nostro e tranquillo ,

bcnche al-

quanto allarmato da siffatte scorrerie, e dalla possibilita di vedersi inva-

so da un corpo d'Armata francese, che provenisse dalla Toscana.

4. Intanto S. A. R. ottenne che considerevoli Forzc Imperial! coope-
rassero insieme alle Truppe proprie a difenderla, il piu efficacemente che

sara possibile, e godiamo pelf annunciare che le prime colonne delle me-

desime giungeranno tra noi col giorno di domani. Iniatti nel numero

seguente dello stesso giornale si legge Quei considerevoli rinforzi di

truppe imperiali da noi annunciati, arrivarono sabbato mattina (i Giugno)
sotto il comando del Generale maggiore Barone lablonski : ed oggi stesso

ne giungono altri nello Stato.

5. Con decreto poi del 1 Giugno il Duca di Modena oflre ai suoi sud-

diti il modo di evitare
,
con un prestito volontario, un prestito forzoso di

un milione di lire italiane. ,','/

6. Troviamo nei fogli sardi un decreto dato a Torino, sotto il 28

Maggio, dal Principe Eugenio di Savoia, Luogotenentc del re; col quale
sono dichiarati far parte delle poste dello Stato sardo le poste della Luni-

giana. Gli ufflcii telegratici di Massa e Carrara sono pure posti sotto 1'am-

ministrazione sarda. II confine telegrafico sardo toscano
, per la misura

delle zone, e stabilito a Porta.
-) V V
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GUERRA LN ITALIA. 1. La battaglia di Montebello narrata dal Generale Forey
2. La stessa narrata dal General Giulay 3. Yarn fatti d'arme sul/a

Sesia 4. Scontri a Palestro 5. Mossa del Frances! verso il Ticino

0. II Garibaldi in Lombardia 7. Sollevazione in Varese 8. Procla-

ma del Giulay 9. Insurrezione lombarda 10. Battaglia di Magenta.

it'Perche il comhattimento di Montebello e di Casteggio, di cui demmo
nel passato quadcrno Ic prime e percio confuse notizie, sia ora pressoche

posto in dimenticanza, grazie ai fatti molto piu important! che gli tenncro

dietro : non crediamo pero dovcre ommettere di trascriyere qui i rendi-

conti ufficiali che di quello pubblicarono le due parti. Ed ecco in prima

quello del generale Forey. Esercito d' Italia. /. Corpo d'Armata

^.
a
Divisione. Rapporto officiate del generale Forey , trasmesso da S. E.

il maresciallo Baraguay d' Hilliers all' Imperatore. Yoghera, 20 Maggio

1859, mezzanotte. Signer maresciallo. Ho 1'onore di rendervi conto del

combattimento che la mia diyisione ha dato oggi. Ayyertito alle 12 e

mezzo pom. che una forte colonna austriaca
,
con cannoni

, ayera occu-

pato Casteggio e aveva respinto da Montebello le grandi guardie (grandes

gardes) dell' esercito piemontese, io mi sono recato immediatamente agli

avamposti sulla strada di Montebello con due battaglioni del 74, destmati

a rilevare due battaglioni delF84 accantonati su questa strada, dayanti

Yoghera sulFaltura della Madura. Durante questo tempo, il resto della

mia diyisione prendeya le armi
;
una batteria d'artiglieria (6

a
dell'8 reg-

gimento) marciava alia testa.

Arriyato al ponte gettato sul torrente detto Fossagazzo, estremo li-

mite dei nostri ayamposti ,
ho fatto mettere in batteria una sezionc di

artiglieria, appoggiata a dritta e a sinistra da due battaglioni dcll'84"

circondando il torrente coi loro tirailleurs. Durante questo tempo ,
il

nimico erasi spinto da Montebello su Genestrello
,
ed essendo stato

informato che si dirigeya su me in due colonne, Tuna dalla grande
strada

,
Faltra dall'argine della ferroyia

,
ordinal al battaglione di sini-

stra del 74 di coprire 1'argine a Cascina Nuoya, e all'altro battaglione

di portarsi a dritta della strada
,
indietro dell' 84. Era appena terminate

questo moyimento che una yiva fucilata si impegnaya su tutta la li-

nea, fra i nostri tirailleurs e quelli del nimico che marciaya sopra di

noi
,
sostenendo i suoi tirailleurs con teste di colonna che sbucayauo

da Genestrello. L' artiglieria apri il suo fuoco sopra di loro con sue-

cesso
;

il nemico vi rispose. Ordinaya allora alia mia destra di portarsi

ayanti. II nimico si ritiro dayanti allo slancio delle nostre truppe ;
ma

accorgendosi che io non ayevo che un battaglione alia sinistra delta^' ^
strada^ diresse contro di lui una forte colonna. Grazie al vigorc e alia

fermezza di questo battaglione ,
comandato dal colonnello Caniijriels ,

e alle ben riuscite cariche della cayalleria piemontese, ammirabilmentc

condotta dal colonnello De Sonnaz, gli Austriaci doyettero ritirarsi.
9nos

",
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In questo momento il generate Blancbard, seguito dal 08 e da un

battaglione del 91 (gli altri erano restati ad Oriuolo, dove ebbero

imo scontro), mi raggiungeya, e riceveya 1'ordine d'andare a rileyare

il battaglione del 74 incaricato di difendere 1'argine della ferroyia, e

stabilirsi fortemente a Cascina Nuova. Rassicurato da questa parte, spinsi

di nuoYO la mia destra ayanti e mi impadronii ,
non senza una seria re-

sistenza, della posizione di Genestrello. Giudicando allora che seguendo
col grosso della fanteria la linea delle creste, e la strada colla mia arti-

glieria protetta dalla cayalleria piemontese ,
mi sarei impadronito facil-

mente di Montebello, organizzai in tal modo le mie colonne sotto gli

ordini del generale Beuret. II 17 battaglione di cacciatori , sostenuto

dall'84 e il 74, disposti in iscaglioui ,
si lanciarono al sud di Monte-

bello, oye il nemico si era fortificato. S' impegno allora un combatti-

mento a corpo a corpo nelle strade del yillaggio, cosicche bisogno dis-

cacciare gli austriaci casa per casa. Durante questo combattimento il

generale Beuret fu ferito mortalmente a' miei fianchi. Dopo una resi-

stenza ostinata
, gli Austriaci doyettero cedere dayanti all' impeto delle

nostre truppe, e benche fossero fortemente trincierati nel cimitero, si

yidero togliere alia baionetta quest' ultima posizione al grido mille yolte

ripetuto di Viva I' Mperatore !

Erano allora sei ore e mezzo, onde io giudicai che fosse prudente
di non ispingere piii oltre il successo della giornata ,

e ferraai le mie

truppe dietro il rialzo di terra sul quale e posto il cimitero, guernendo
la cresta con quattro pezzi di cannone e di molti tirailleurs che re-

spinsero le ultime colonne austriache a Casteggio. Poco dopo io yidi

le colonne austriache evacuare Casteggio, lasciandoyi una retroguar-

dia e ritirarsi per la strada di Casatisma. Io non potrei troppo lodar-

mi, signor m arose iallo, della condotta delle nostre truppe in questa

giornata ;
tutti

,
uffieiali

,
sott'ufficiali

,
e soldati riyaleggiarono d'ardo-

re. Neanco dimentichero gli uffieiali del mio stato maggiore, che mi

hanno perfettamente secondato. Io ayro 1'onore d' indirizzaryi ulterior-

mente i nomi di quelli che si sono piu particolarmcnte distinti.

Non conosco ancora la cifra esatta delle nostre perdite ;
esse sono

soprattutto in uffieiali superiori che assai si csposero. Io la calcolo appros-

simatiyamente da 600 a 700 uomini fra morti e feriti. Quelle del nimico

doyettero essere considereyoli a giudicarne dal numero del morti troyati,

soprattutto nel yillaggio di Montebello. Noi facemmo circa 20 Oprigionieri,

fra i quali si troya un colonnello e parecchi uffieiali. Varii cassoni d' ar-

tiglieria caddero del pari innostro potere. Quanto a me, siguor marescial-

lo, godo che la mia divisione sia stata la prima a cimontarsi col nemico.

Questo glorioso battcsimo che ricorda uno dei bci nomi dell' Impero, se-

gnera ,
io Io spero, una di quelle stazioni notate nell'ordine del giorno

dell'Imperatore. Secondo i particolari
che mi yengono da ogni parte, le

forze del nimico non debbono essere state al dissotto di 15 o 18,000 uo-
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mini
;
e se debbo credere alle relazioni dei prigionieri, esse sorpassano

di molto questa cifra.

2. La relazione dello stesso combattimento, pubblicata dagli Austriaci e

preceduta, nella Gazzetta ufliciale di Vienna, dalle seguenti parole: La

mancanza di particolari notizie dal teatro della guerra ,
in quanto si po-

tessero desumere da fonti uffiziali, ayeva destato nel pubblico inquietu-

dini sopralesorti dellenostre brave truppe. Siffatte inquietudini si asso-

ciano a quella impazienza, assai concepibile, la quale si accresce tanto

piu, dacche i rapporti uffiziali fondati sopra dati esatti, il cui contenuto

dev'essere raccolto sul campo di battaglia e dalle truppe stanche pel com-

battimento, e spesso occupate in continue marce, yengono spesso e di

molto precorsi da notizie private, per lo piu mal sicure, die si occupano
di fatti isolati. Abbiamo gia dichiarato altravolta che noi reputiamo no-

stro severe dovere verso il pubblic*o di comunicare fedelmente tutte le

notizie, che ci pervengono dal teatro della guerra. Ma, per poter esser

veritieri , bisogna lasciare il tempo materiale occorrente per raccoglierle

ed ordinarle. Essendo in questo momento in grado di pubblicare un rap-

porto uffiziale dal teatro della guerra in tutto il suo tenore
,
non pos-

siamo se non ripetere, che continueremo sempre a far queste pubblicazio-
ni nel modo piu pronto che ci sara possibile, tenendo fermo il principio

che noi tutti, dal piu eccelso al piu umile, ed a qualsiasi classe possiamo

appartenere, prendiamo ugual parte alle lotte del nostro esercito . Dopo
le quali parole segue il Rapporto del comandante della II armata,

generals d' artiglieria conte Giulay a S. M. L R. A. Maesta. Mi affret-

to di fare umilissimo rapporto sopra il primo maggior combattimento,

che abbiano dato nella presente campagna le truppe di V. M. Come

gia risulta dai primi rapporti incompiuti ,
che servono di base a que-

sto, tutte le divisioni del prode esercito di V. M., che scesero nella pu-

gna, diedero splendide prove d' incontestable valore e perseveranza.
Come ho gia riferito telegraficamente il 19 corr. al primo aiutante ge-

nerale di V. M.
,

il 20 corr. io ordinal una piu grande ricognizione for-

zata sulla sponda destra del Po, perche tanto i rapporti di esploratori,

quanto 1' osservazione degli avamposti, collocati lungo la Sesia ed il Po,

facevano presumere che il nemico con grandi forze avesse in mira un mo-

vimento su Yoghera contro Piacenza. Nella notte del 19 al 20, furono a

tale scopo dirette tre brigate del 5. corpo d' esercito per Pavia alia testa

di ponte di Vaccarizza, nella quale trovavasi gia come guarnigione la

brigata Boer, appartencnte all' 8. corpo. Per questa spedizione io aveva

posto sotto gli ordini del Comando del 5. corpo il tenente maresciallo

Urban, che con anteriori incursion! aveva gia imparato a conoscere il

terreno fra Stradella, Vaccarizza e Voghera, e che a tale scopo appunto
stava con una brigata del 9. corpo d'esercito (general maggiore Braum)
e con una propria divisione di riserva (general maggiore Schaaftgotsche)

fra la testa di ponte di Vaccarizza e Broni. La spedizione, comandata dal
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tenente-maresciallo conte Stadion, era quindi composta della divisione

Paumgarten (brigate Gaal, Bils e Principe d'Assia) del S. corpo d'eser-

cito, Braum del 9., e di due battaglioni della brigata Boer dell' 8. corpo,

come pure della brigata Scbaaffgotscbe, resa compiuta con truppe della

guarnigione di Piacenza (reggimento Hess) ,
in luogo di quella parte delle

proprie, clie aveva cola lasciate.

II tenente-maresciallo Stadion incomincio il 20 di mattina ad avan-

zarsi, nscendo dalla testa di ponte. II tenente-maresciallo Urban si era

avanzato sulla strada maestra verso Casteggio, battendo alia sinistra il

monte verisimilmente col 3. battaglione di cacciatori. II tenente-mare-

sciallo Paumgarten lo seguiva nella pianura colla brigata Bils alia volta

di Casatisma, colla brigata Gaal alia yolta di ftobecco. La sua riserva,

composta di due battaglioni e mezzo, come pure il treno di artiglieria del

corpo, si portarono verso Bastianello. La brigata Principe d'Arsia forma-

va 1'ala destra, e marciava per Yerrua sopra Branduzzo. II tenente-ma-

resciallo Stadion aveva ordinato che da questo appostamento, il quale

era gia ragginnto alle ore 1 1 circa, avesse a cominciare 1' attacco verso

mezzogiorno, e precisamente il tenente-maresciallo Urban doveya pren-

dere i yillaggi di Casteggio e Montebello per guadagnare di la una base

all' ulteriore minaccia di Yoghera, e cosi costringere il nemico a svilup-

pare le sue forze. II general maggiore Gaal doveva seguire il tenente-ma-

resciallo come riserva. Allorcbe il nemico ebbe prontamente abbandonato

Montebello, il tenente-maresciallo Urban si spinse da cola lino a Gene-

strello, vi trovo il nemico in forze preponderant^ ed una sanguinosa resi-

stenza, la quale pero fu coraggiosamente vinta dai prodi cacciatori del

3. e 4. battaglione dei reggimenti Hess e Don Miguel, e, ad onta di

notevole perdita, furono tosto padroni dell' altura e del caseggiato di Ge-

nestrello. II nemico pero sviluppo ben presto una tale preponderanza di

forze, e le rinforzo ancora continuamente con aggiunte per mezzo della

strada ferrata, che il tenente-maresciallo Urban e la brigata Gaal, avan-

zatasi frattanto ad appoggiarlo, furono respinti a Montebello, con gravi

perdite, ma pero combattendo eroicamente. Frattanto il tenente-mare-

sciallo Stadion aveva avvicinato all'ala destra della linea di battaglia,

dopo Casteggio, la brigata Bils ed anche la brigata Assia. Ora il nemico

sviluppo una preponderanza di forze sempre crescente contro il generale

maggiore Gaal, rinforzato dal generale Brauin col l.
e

battaglioiie Hess e

col l. battaglione Rossbach. Dopo una ostinata difesa fu sgombrato Mon-

tebello. II nemico, tenuto in freno da perdite ancora piii gravi e dal buon

contegno dclle truppe, come pure dalla preparata collocazione in riserva

della brigata Bils, non insegui ulteriormenie, ed il corpo, dopo di essere

gia rimasto in Casteggio senza essere gran fatto molestato, raggiunse
alia iiottn la testa di ponte, e Tu ricbiamato il 21 di mattina siiU'altra

sj>onda del Po.
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Come risulta dai different rapporti, non ancora completi, a Gene-

strello coml)atterono, sotto il tenente-maresciallo Urban, il 3. battaglio-

ne di cacciatori, il 3. battaglione Don Miguel, due battaglioni llossbach

e il battaglione di granatieri Hess, due cannoni da 6, quattro cannoni da

12 deH'8.reggimento, ed vma divisione diusseri Haller. Ivi il combatti-

mento fu piu sanguinoso ,
le perdite piu gravi , la preponderanza nemica

triplice. A Montebello combatterono due compagnie e mezza di granatieri

Rossbach ed un battaglione di quel reggimento, il 2. battaglione fanteria

Hess, due battaglioni fanteria Arciduca Carlo, il battaglione continario

Liccani, uno squadrone di usseri Haller, 4 cannoni da sei e 2 cannoni da

12. Delle truppe, cbe combatterono presso Genestrello, una gran parte

lotto anche in questo combattimento di ritirata contro una forza sempre

maggiore del doppio.
II Principe d' Assia comandaya il reggimento Culoz, un battaglione

Zobel, quattro cannoni da 12, tre squadroni di ulani Due Sicilie. Si coni-

batte presso Calcababbio, Casone de' Lansi. Si yenne piu yolte a quei bei

casi, nei quali la fanteria ando all'assalto colla baionetta contro cavalle-

ria, e trionfo
;
a quei momenti che costituiscono il carattere dell'eccellen-

te soldato di fanteria, nei quali la prima scarica ayyiene neirultimo istan-

te, 30 passi prima dell'attacco: usseri ed ulani gareggiarono nella giu-

sta scelta del modo di combattere speciale di ciascun' arma
;

1' artiglieria

si avanzo yicinissima al nemico, e percio fece un effetto tanto piu terri-

bile, diminuendo cosi ancbe le proprie perdite. E singolare quanto po-

che ferite di artiglieria siano ayyenute nei nostri
;

il nemico tiraya quasi

da per tutto di sopra dell' avversario yicino. Assai bene sparo la fan-

teria nemica. Meno favoreyolmente yiene giudicata la sua cayalleria.

Essa soccombette da per tutto ai nostri usseri ed ulani
; schiyo ogni serio

attacco. L'annessa enumerazione delle perdite compiera quanto nei pre-

sente rapporto e accennato soltanto superficialmente, sopra la cooperazio-

ne maggiore o minore dei singoli corpi all'effettiyo combattimento.

11 cannoneggiamento ayeya chiamato a Casteggio anche il tenente-

maresciallo Crenneyille, che staya presso Broni con una parte della bri-

gata Fehlmayer. II tenente-maresciallo Stadion gli fece prendere una po-

sizione presso borgo Santa Giuletta, per accogliere, occorrendo, la bri-

gata Bils, ch' era destinata a coprire la ritirata. Dalla relazione si ricava

che non v' ebbe inseguimento, quindi il tenente-maresciallo Crenneyille

ritorno ancora la sera a Stradella. II franco destro era coperto nciravan-

zarsi e nella ritirata, con pari ayyedutezza e risolutezza, dal generale

maggiore Principe d' Assia; '*<! ^^ owq 60100
r9qq{nl offob fwjpjfloo

Quanto al nemico pare che ei stesse di fronte 1' intiero corpo d'eser-

cito del maresciallo Baraguay d'Hilliers ed una brigata piemontese, Di-

cesi che fossero effettivamente al fuoco dodici reggimenti di fanteria, al-

cuni battaglioni di cacciatori ed un reggimento di cayalleria francesi, ed

una brigata ed il reggimento di cayalleria Noyara piemontesi ;
le riserve
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numerose e sempre crescenti. II tenente-maresciallo Stadion crede eke al-

meno 40,000 uomini fossero contro di noi. La rileYazione fatta colla rico-

gnizione, che conferma giusta la mia presente posizione, e da me quindi

considerata come un risultato estremamente proticuo dell'impresa, ad on-

ta del grand! sagrifizii che furono fatti.

Aspetto ancora le relazioni dei particolari. II tenente-maresciallo Sta-

dion pone in risalto preventivamente il valore di tutte le truppe, che pre-

sero parte al comhattimento. I reggimenti Arciduca Carlo, Hess, Don

Miguel, Rossbach, Guloz, usseri Hallcr ed il 3. battaglione di cacciatori,

in genere tutte le truppe ch'entrarono nel combattimento hanno aggiunto

belle pagine alia storia guerresca loro e dell' Austria. Ommetto di nomi-

nare a Yostra Maesta fin d' adesso i nomi dei capi, che si segnalarono,

yolendo prima aspettare i rapporti particolari dei singoli corpi di truppe.

Pur troppo il glorioso combattimento ha costato gravi sagrifizii.

A Pavia furono trasportati GOO feriti, tra i quali piu di 20 uffizialL

Perirono il maggiore Biittner, dello stato maggiore, che era appunto in

missione speciale a Yaccarizza, e si uni alia spedizione, ed il maggiore
Cantes del 3. battaglione di cacciatori

;
sono smarriti il tcnente-colon-

nello Spielberger ed il maggiore Piers, dei fanti Arciduca Carlo, jna pro-

babilmente rimasero sul campo morti, certamentc poi feriti. II generale

maggiore Braum e ferito.

Non manchero di spedire quanto prima a Y. M. le relazioni partico-

lari
;
ma posso fin da questo momento dichiarare con orgoglio che lo

spirito ed il valore delle truppe si sono dimostrati degni della Sovrana

grazia di V. M., e che esse considereranno anche in seguito come il mas-

simo sprone a splendidi fatti V applauso del loro eccelso Imperatore e Si-

gnore. Dal quartiere generale di Garlasco, il 23 Maggio 1859 .

3. Dopo questo fatto d'arme cominciarono gli assalimcnti dei Sardi

contro gli Austriaci sopra la Sesia. Dei quali cosi parla una relazione

del quartiere generale sardo. II 21 di questo mese (Maggio) il generale

comandante la quarta divisione
,
cay. Cialdini

,
ordinaya a due colonne

di guardare la Sesia a monte ed a valle del ponte di Yercelli onde

sloggiare gli Austriaci dalla ripa sinistra. La prima colonna
, composta

del 1 battaglione del 10 reggimento, comaiidata dal capitano signor

Jest, non curando il pericolo di guadi incerti e profondi ,
entraya risolu-

tamente nel fiume
,
ed in breve le truppe riordinavansi sull' opposta

sponda. Non potendosi servire delle munizioni
,
che durantc il varco

si erano inumidite
,

i soldati
,
con ammirabile slancio, attaccano il ne-

mico alia baionctta. Sorpreso da tanta arditezza, esso si dava a precipi-

tosa fuga, abbandonando sul campo morti, feriti, armi, mimizioni ed equi-

paggi. In questo frattcmpo, la seconda colonna
,
sotto gli ordini del

tenente colonnello cay. lleccagni ,
comandante de Cavalleggcri d'Ales-

sandria
,
e composta del G e 7 battaglioiu

1

Bersaglieri e di due squa-

droni di Cavalleggeri , passava la Sesia al guado; con ardita manovra
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ricacciaya il nimico di posto in posto, e contribuiva cosi al successo

dclla giornata: onde tutta la sinistra della Sesia dal passo di Albano sino

a Torrione troyossi sgombra dall'avversario.

II possesso di questi terreni per parte nostra fu maggiormente assicu-

rato nello stcsso giorno, ed in quelli successivi 22 e 23 da ardite ricogni-

zioni offensive, eseguite da alcime truppe della 4.' divisione e da parec-
chi squadroni di cavalleria di linea.

II 22 e 23, raentre alcime ricognizioni dirette da S. M. in persona sul-

la Sesia e sul Po, protette mirabilmente daH'artiglieria ,
tenevano a bada

il nemico, 1'isolotto che trovasi in faccia a Terranova veniya fortemente

occupato dai nostri. II contegno dellc truppc in tutte queste circostanze

fu, come sempre, degno del piii grande encomio. S. M. il Re, nell'ordi-

nare che sia fatta conoscere alle truppe la sua alta soddisfazione, si e de-

gnata di conferire a coloro, che piu si distinsero, varie ricompense.
4. Questi combat timenti iinirono il 30 maggio col passaggio della Sesia

per parte dei Piemontesi e colla presa dell' importante posizione di Pale-

stro, che gli Austriaci inyano cercarono di difenderc in prima e poi di

riprendere il giorno 31. Lo stesso giorno 31, in cui 25 mila Austriaci

assalirono i Piemontesi a Palestro, questi furono pure assaliti ma non re-

spinti a Confienza. In questi fatti d'arme la parte principale ,
dal lato

degli alleati, fu dei Sardi condotti dal Re, dal Cialdini e dal Fanti. Di che

il Re Vittorio Emanuele diede in prima, il 30 maggio ,
dal quartiere ge-

nerale al Torrione non lungi da Borgo Vercelli ,
il seguente Proclama

alle truppe. Soldati. La prima nostra battaglia segno la prima nostra

yittoria. L'eroico vostro coraggio ,
il mirabile ordine delle yostre file,

1' ardire e la sagacia dei capi hanno oggi trionfato a Palestro, a Yinza-

glio, a Casalino. L'avyersario ripetutamente attaccato abbandonaya, do-

po ostinata difesa, le forti sue posizioni alle yostre mani. Questa cam-

pagna non poteva aprirsi sotto piii felici auspicii. II trionfo di oggi ci

e arra sicura
,
che altre vittorie yoi riserverete alia gloria del yostro

Re
,

alia fama della yalorosa armata piemontese. Soldati. La patria

esultante yi esprime per mezzo mio la sua riconoscenza
,
e superba

delle nostre battaglie ,
essa gia addita alia storia i nomi degli eroici

suoi figli che, per la seconda yolta nel memorabile giorno del 30 mag-

gio, hanno valorosamente combattuto per lei. Dice il Re che questa

e la seconda volta : perche il 30 Maggio era 1' anniyersario della batta-

glia di Goito .

II giorno seguente (31 maggio) il Re dal mcdesimo quartier generate

del Torrione pubblicaya questo second o Proclama. Soldati. Oggi un

nuovo e splendido fatto d'armi e stato segnalato da novella yittoria. II

nemico ci attaccava vigorosamente nelle posizioni di Palestro. Portando

poderosc forze contro la nostra destra, tendeya ad impedirc la giunzio-

ne delle nostre colle truppe del maresciallo Canrobert. L' istante era su-

premo. Di gran lunga inferiori in numero all' ayyersario erano le nostre



760 CRONACA

schiere. Ma stavano a fronte degli assalitori le valorose truppe dclla 4
&

divisione, guidate dal generate Cialdini
,

e 1'impareggiabile 3 reggi-
mento degli zuavi, il quale, operando in questo giorno coH'esercito sar-

do
, possentemente conlribuiva alia vittoria. Micidiale fu la mischia.

Ma alia pertine le truppe alleate respinsero il nemico, dopo avergli fatto

toccare gravissime perdite, fra le quali un generate e parecchi uffiziali.

A mille circa sommano i prigionieri austriaci. Otto cannoni ftirono presi

alia baionetta, cinque dai zuavi, tre dai nostri.

Nello stesso mentre in cui avveniva il combattimento di Palestro, il

generate Fanti con pari successo respingeva colle truppe della 2a
divi-

sione un altro attacco diretto dagli Austriaci sopra Contienza.

5.1 seguenti bollettini recarono brevemente essere il Niel giunto in No-

vara il 1. giugno, dove recossi lo stesso giorno 1' Imperatore ;
aver gli

Austriaci sgombrato precipitosamenteMortara; e i Francesi essere il i giu-

gno venuti a Magenta dove ebbe luogo una battaglia con insigne viltoria

dei Francesi.

6. Mentre i due eserciti combattevano cosi fra lore con molta varia

sorte, il generate Garibaldi, coi battaglioni cacciatori delle Alpi, il 24 di

Maggio era a Yarese e poi sotto Laveno.

7. In Yarese poi, dove il Garibaldi era aspettato, fu pubblicato, il

23 Maggio ,
un proclama dal podesta Carcano

,
che

,
il giorno seguentc,

dichiaro decaduto il Governo austriaco con un manifesto da lui sottoscrit-

to come Commmario straordinario sardo. Egli pero dovette subito ce-

dere il luogo ad altro commissario eletto dal Garibaldi nella persona del

signor Yisconti Yenosta Emilio.

8. Intanto, il Generate Giulay dava, dal suo quartiere generate, di Gar-

lasco, il 25 Maggio, il seguente: Proclama. Sembra intenzione del ne-

mico di provocare la rivoluzione alle spalle dell' armata che sta sotto i

miei ordini, e di costringermi in tal modo ad abbandonare una posizionc
che pare egli non ardisca attaccare in campo aperto. Cio pero non gli

riuscira. Fra poco giungeranno dagli Stati ereditarii dell'Augusto nostro

Sovrano nuove forze imponenti, che basteranno a reprimerc colla massi-

ma energia qualunque rivoluzione scoppiasse.

Do la mia parola, che i luoghi i quali facessero causa comune colla

rivoluzione, inipedissero il passaggio ai rinforzi della mia Armata, di-

struggessero le comimicazioni, i ponti, ccc., verrebbero punili col fuoco

e colla spada. Emetto in questo senso le opportune istruzioni ai miei sot-

tocoinandanti. Spero che non mi si obblighera a ricorrere a tali mezzi

estremi, e che allc consegucnze della guerra, scnz' altro disastrose peril

pacse, non si vorranno aggiungcre anche i terrori di una guerra civile .

9. II fatto pero die ragioiie airinsuiTezione, giacche egli e vero che in

suite prime gli Austriaci tornarono a Yarese ,
conservarono Laveno e

riebbero Como, mentre il Garibaldi scorreva dall'im luogo all' altro, bat-

tendo gli Austriaci o ritirandosi secondo ropportvmita. Ma gli ultimi di-
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spacci annunziano die Yarese e di nuovo nelle mani del Garibaldi, che

Sondrio, Como e la Yaltellina intera e Milano stessa sono insorte e cac-

ciarono gli Austriaci. Si che, benche mentre scriviamo non si conoscano

notizie esatte degli ultimi scontri degli imperial! col Garibaldi, pure e

assai probabile che la scontitta toccata dai primi a. Magenta e 1'insurre-

zione di Milano abbiano posti in grayi impacci gli Austriaci che sono pres-

so il Lago Maggiore e in Yaltelliua.

10. E quanto alia sconfitta degli Austriaci a Magenta ecco i particolari

che tin ora ne abbiamo dalla parte dei yincitori: II numero degli Austriaci

pare sia stato di 120 mila combattenti
;
sono stati presi loro 4 cannoni, due

bandiere, 12 mila fucili e 4000 zaini trovati sul campo di battaglia. Essi

hanno ayuto 20,000 uomini posti fuori di combattimento e 7000 fatti

prigionieri. Le perdite degli alleati ascendono a 5000 morti e feriti. I

generali Espinasse e Leclerc sono stati uccisi. Domenica mattina
(
5 di

Giugno ) , gli Austriaci hanno abbandonato Milano
,
cosi pure il Castello

ed i posti militari, lasciando dietro loro un gran materiale da guerra e la

cassa centrale ben provvista di denaro. II Municipio di Milano ha pre-
sentato un indirizzo al Re di Sardegna ,

alia presenza dell' Imperatore
ed ha proclamato 1'annessione al Piemonte. Le Loro Maesta sono entrate

in Milano 1' otto di Giugno in mezzo alle entusiastiche acclamazioni della

popolazione. I paesi dell' alta Lombardia, resi. liberi dal neinico, si affret-

tano a proclamare la soyranita di Yittorio Enianuele. Da tutte le parti

accorrono yolontarii ad ingrossare le file del General Garibaldi che inse-

gue il nemico oltre Monza. II corpo del Ten. Maresc. Urban, dopo pre-

cipitosa ritirata da Yarese e in gran parte disperse. Da per tutto si arre-

stano e disarmano soldati sbandati. Un dispaccio posteriore reca II gior-

no 8 nuoya yittoria a Melegnano, donde il Baraguay caccio gli Austriaci,

dopo sconfitto il corpo d'esercito del Benedeck. Gli Austriaci hanno ab-

bandonato Layeno che e in potere degli alleati.

a oiDq 6KJ .oJiOfp
;

> &Ho'

oJauawA'Ifeb ihe SlOTO DI NOTIZIE VABIE -

L' Imperatore d'Austria, il 29 di Maggio, parti da Yienna, e il 31 fu a

Yerona Lungo tutto il yiaggio (dice la Gazzetta u/flciale di Milano) la

popolazione di ogni classc mostro di provare il piu yivo interesse alia ri-

soluzione dell'Augusto Soyrano di andare egli stesso a difendere il suo

impero contro il nemico .

Potendo poi la solleyazione della Yaltellina porre in pericolo le comu-
nicazioni dell'esercito austriaco pel Tirolo, I'Imperatore Francesco Giu-

seppe pubblico il seguente proclama, Ai mieifedeli popoli del Tirolo e

Yorarlberg. loyi chiamo alle armi ! E questo I'appello,
che yi permette

di mostrare anco una
yplta

ai contemporanei ed a posteri la yostra fedel-

ta, il vostro yalore, i pii e leali yostn sentimenti. lo yi chiamo per lapiu

giusta delle cause, per la quale siasi unquamai sguainata la spada. Aner-
rate nelle rostre ben esercitate raani le celebri armiyostre, raccoglietevi
in corpi di bersaglieri e marciate incontro aH'inimico ai conlini, proteg-
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gendoli col haluardo della vostra fedelta e della vostra risolutezza, con-

tro quel nemico medesimo, die di spesso pago col suo sanguc Vardire di

aver voluto penetrare ne'voslri monti. Contro qucslo nemico clic si co-

stitui alleato della ribellione contro il Governo legittimo e collocato da Id-

dio, Ip
affido alia vostra difesa i

cpnfini
del mio amato

Tirolp. Dovesse
1'inimico unquamai minacciarli, voi gli saprete provare che in esso al-

herga ancpr seinpre im popolo fedele, che, al pari degli avi suoi, sa pu-
gnare e vincere per Dio e per la patria. Verona 1. Giugno 1859.

Per quanto possa parere strana od immatura, non vogliaino pero tace-

re la voce che corre su varii
giprnali

di una mediazione armata di Poten-

ze neutrali per porre repentina fine alia guerra. Dices! chel'Inghilterra, la

Prussia, e secondo alcuni, anche la Russia, siano gia di
cip

intese fra loro;

e pretendesi perfino che la proposta di im congresso sia stata gia da
esse portata ai due campi il giorno dopo la vittoria di Magenta.

Altra voce, che merila conferniazione, e la partita da Parigi ed
accpl-

ta in alcuni giornali belgi, cioe che la Francia, pei richiami dell'Inghil-

terra, promise di ritirare dalla Toscana il suo csercito che sara diretto

nel Modenese. Pretendesi pure die niim Governo ahhia
riconpsciuto

il

nuovo Governo di Toscana, dalla Francia e dalla Sardegna in fuori.

II Pays reca una sua corrispondenza da Lugano dove si parla d' una
sconfitta toccata la nolle del 1." Giugno dai soldati del Garibaldi, di cui

una compagnia fu quasi distrutta dinanzi a Laveno che poi cadde in

mano degli alleati.

II Cornere mercantile di Genova dice quanto segue II lenentc colon-

nello Luigi Ceccarini comandanle il 1 reggimento (toscano) e stato posto
agli arresti e private del comando. Contro ogni regola di disciplina e

contro ogni ragione politica avea pubhlicato un jproclama
ai popoli delle

Romagne. Questo fatto che ricorda tristamente i disordini del 1848 do-

vea essere riprovato, e punito severamente chi ne era stalo 1'autore.

II Monitore Toscano dei 9 Giugno, assicura (contro cio che fu afferraa-

to dalla Gazzetta di Vienna) che i Toscani sono concordissirai riel nuo-

vo indirizzo nazionale preso dal Governo c nel partecipare alia guerra
dell' indipendenza .

Troviamo nella Gazzetta di Venezia del 7 Giugno il leslo di tre prote-
sle del Granduca Leopoldo di Toscana che pubblicheremo nel venturo

quaderno.
Da parte austriaca non leggemmo finora allra relazione della battaglia

di Magenta ,
che il seguente breve dispaccio da Vienna del 6 Giugno II

giorno 4, sulle ore 7 del mattino
,
calda pugna presso Magenta fra il ne-

mico passato con grandi forze alia sinistra sponda del Ticino, e le trup-

pe del I e II
corpo

dell' I. R. Armata appostate in quelle vicinanze; pu-

gna che continue lino a notte inoltrata con avvicenp'ata
fortuna. Non po-

lerono esser dali deltagli alia partenza del Dispaccio da Verona ,
uerche

il 5 proseguiva la
Iptta per la vittoria. Le II. RR. Truppe si

slanciarpnp
giulive pel combattimento

,
e diedcro prove di prodezza degna del latli

piu gloriosi. Per ordine del generale d' artiglieria
contc Giulay gli ullicii

c la
debple guarnigione di Milano ,

eccettuato il presidio del castello,

vcnnerorichiamati,sino a deflnizione deJla hatlaglia, dalla citta, la quale
del resto rimase quieta. II generale maggiorc Lebzcltern, il tenenle co-

lonnello Stronifckft, il maggiore Mcrlcl dell' Hartmann e il maggiore Mo-
raus del Wimpfcnn vennero trasportali a Verona feriti.
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