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ANNESSIONI E SCONNESSIONI
DISPUTATE

NEL PARLAMENTO SUBALPINO

tow

I . -ione, die dd Ducalo di Savoia c dclla Contea di Nizza ha

falto alia Francia il Ministcro sanlo, o piultosto il conic di Cavour,

parca cosa finita ed cntrata nd novcro di quoi fatti compiuli, i quail,

buoni o rei chc siano, hanno ncl moderno giure pubblico tulla la lo-

ro giuslificazione da questo mcdcsimo chc sono compiuti. E nondi-

meno intorno a questo fallo compiuto il Parlamento subalpino sul ca-

dere del prossimo passalo Maggio, e poscia il Senato nci prinii gior-

ni del scguenle Giugno hanno credulo bene di spendere una mezza

dozzina di tornale. Avendo per ora sollo ddl' occhio per distcso lo

sole discussioni del Parlamento
,

esse per la gravila. del soggctto c

per la doquenza che vi sfoggiarono gli oratori
, sopratlutto gli av-

versi alia leggc proposla, ci paiono degne di restare mcmorabili nei

falli parlamenlari, anche perche vi fu sparso a larga mano quel pa-

thos chc rare volte ha luogo in somiglianti discussion!
; anzi neppur vi

mancarono quei baccani . quci gridii . quei taflerugli chc gli steno-

grafi qualificano per indescrivibili, fino a notarc chc ncl tal luogo

r oralore diccva cose profondc , sublimissime
,
ma che non se no

pub N a capire un'ctte , pel gran tumullo
,
ondc le cose profonde e

sublimissime crano sopraflallc. Ne allri di qucsla iallura si dovrcb-

be gravare gran fatto ;
stanle che quella discussionc

,
a rispcllo del



6 \NNESSIOXI E SCONNESSIONl

soggctto principale di chc si discutea, era assolulamente inutile
;

e quell' augusta assemblea con esempio non crediamo nc raro ne

unico, era invitata a dcliberare di cosa non che decisa
,
ma gia in

gran parte eseguita ;
ncl qual caso non sappiamo qual pro si potes-

se cavare dai comunaU precetti retlorici del genere deliberative. La

pattovizione tra il Governo francese ed fl "Cavour era gia conchiusa

da un gran pezzo ;
e se il contralto fu un do nt facias , la Francia

grande avcndo falto e podcrosamenle falto
,
vcdete se al Piemonle

piccolo potea essere intero il non dare cio che avea promcsso di da-

re ! Oltre a cio il traltato
, gi& stipulate e sottoscritlo fino dal 24

Marzo, stava in via di esecuzione sia per determinare le nuove

frontiere, sia per definire gl'interessi dei rispellivi erarie dei sud-

diti che cangiavano padrone. Che piu ? si era perfmo chiesto alle

popolazioni il loro suffragio nei modi consueti del nostro tempo ;
e

le popolazioni ,
che non polea fallire, aveano risposto docilmente ed

unanimemente cio che voleva chi interrogavale. Or bene : dopo

tulto ci6
,

il Cavour propone la legge di cessione al Parlamento ed

al Senato, porche la discutano e deliberino, bene inteso che al Par-

lamenlo ed al Senato non e dato delibcrare altro da quello che gia

si era conchiuso ed eseguilo. E queslo un giuoco? e uno scher-

no? e un' ironia? noi non ne sappiamo nulla. 11 certo e che ve-

nutosi agli squittini tra 282 votanli, 23 si astennero, ad appena 30

basto Tanimo di stare pel no; il resto, cioe 223, furono per 1' afer-

mativa. Pochi di appresso la legge stessa fu presentata al Senato,

il quale, con minore discussione ma non con minorc docilita, il 10

Giugno T assent! con 92 voli aflermalivi
,
restandonc 1 soli per la

negativa, i quali bastavano per moslrare che vi era facolta di nega-

re, purche a negare iossero pochi. Cosi la sconnessiane del Ducalo

di SaToia e della Con tea di Nizza dalla Monarchia Sabauda fu con-

chiusa
;
ne poiteva essere altrimenti che cosi.

Fu dunquc un pretto ]>erdilempo quello, e furono fiato sprecato i

discorsi piu o meno prolissi pronun/iali in quella circostanza? Ouan-

to all' oggeilo di che si deliberava, gia dicemmo che si. E tuttavol-

ta quella inuliiissima discussione, chi attesamente la studia, puo es-

sere feconda di utilita grandissime quanto a conoscere che valgano
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i m >tli m; I'.irlaiiirnti, < piu ancnra quunlo .1 : |o grnmli

vent& hi ddic <!' II*
1

graudi confossioni ivi laiir. allim- <ii couvia-

I-M UU.L volta <li
piii die, abbaudouale !< normr elorne della giufili-

lia, il
|
iu >!>$<> si riesce a faro precisaraente il rovescio di qudlo

uh<> M vorrobbt'. (Jerlo e grande istruzionc e disinganno uguale il

\. .i--iv un Parlamento moderno, quella ina^nilU-ala cd in \idiatagua-

rentigia dd M!O popolare, mosso tuliucnlc all.i balia di ua uoino

asluto, che in cosii gravissima, (juaiito u lo siueiubramunlo dcllo Sla-

!<>. appcna ba facolla di fare allro cho dire Atnen; vedereuna pivd--

>a .Na/ioiiaiita che si sla costiluendo a furia iriniquo annes^iuni di

un trallico vergognoso di rivollc, ricevere una immedicabile fcrita per

muno niedesima di cbi si arroga il dirilto di coslituirla; vedere una

Indipendenza dalio slranicro, che si e voluta comperare con guerr*

ingiusle e collu spussessare Principi italiaui e lino losk-sso 1'onhi .

riusciro a rrd.Ti' allnii una pruvincia iuiliana, non per allra ragionc

cho il comando di chi 1' ha voluta; vedere un Ileguo forle che dovra

fttMUrsi per salisfare le irrefrenate cupidila di uoniiui ainbi/iosi e

mezzo pagani, cnminciare dal logliersi ad occhi vcggenli le proprie

naluraii dii'ese
;
vcderc da ultimo ua Sullragio popolare, che si prc-

ilica iinica fonto di SOY ran Ha, mancggialo dai polilici con maggiore

dominio cue non fa ii giocoliere dei suoi burallini, e quel suffra^io

stesso, per la cessione della Savoia e di i\i/za, tenuto per una see-

da e per una coinmedia da quci mcdesimi, i quali lo tennero e lo

tengono per sacrosanlo, riguardo all' annessione della Toscana, dei

doe Ducati e delle Lcga^ioni. In somma uu tale bisticcio d' illegaii-

la. d
1

ingiuslizie , di sconnessioui , di conlraddizioni
,
di menzogne,

da fame sniasceliare dalle risa mczza Europa, se 1' Kunipa, ai termi-

ni a cho e coiulolta, non avesse piutlosto grande ragione di pian-

gere e di piangcre amaramenle.

Volendo noi da quell, ione inulilissima trarre , a aervigio

dei noslri letlori . le menlovate ulilita
,
dovrcmo p M .i\ \rnlura dire

dclle cost 1 mollo accrbe : ma piulloslo clu- dirlc. noi non tariMiio ch'.
1

ripi lorle, esscndn ^lalo (juelle gia pronunziatc nelFaula parlamcula-

re di Torino. (!lu se quelle verila polerono risuonare in quella luce

di >a|MT,- 1- di libfrla die c YAssemblea ituliuiKi, nun d sara disdello,
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spcriamo , consegnarne un languido ceo in queste pagine. Ma per

non essero troppi, noi pel pro ci rcslringcrcmo ai discorsi del (la-

vour; ne accadc cercaro allro ,
in quanto lutli i suoi argomenli , e

quelli allrcsi dei suoi devoli, si restrinscro in una sola parola, a cui

nondimeno tuttc le fronti si doveltero picgarc : e qual fosse quella

parola si vedra phi innanzi. Ouanlo al contra
,

noi ci allerremo ai

discorsi del Rattazzi, del Gucrrazzi, del Bertani, del Ferrari e del Ca-

slellani, i quali rappresentando con allri pochi la opposizione demo-

cralica, furono i piu fecondi. Delia opposizione callolica poi non e a

parlare, siccome di quella, alia quale il Govcrno e riuscito a chiudere

ogni adito al Parlamento con quelle ignobili prepotenze che tutti

sanno ; e cosi sopra quei discorsi solamente tesseremo il nostro ar-

ticolo. Meltiarao pertanto mano air opera, cominciando dairautorita

maravigliosa che si altribuisce all
1

Assembled nazionale ilaliana.

La casa regnante in Picmonle ebbe, come nessuno ignora, la sua

culla in Savoia, dalla quale trassc eziandio il nome
;
e quel Ducato fu

come il nucleo
,
intorno a cui si vcnnero col volgere dei secoli rag-

gruppando i varii Stati che cosliluiscono la presenle Monarchia sub-

alpina, cominciando dal Picmontc dalosi ai Duchi di Savoia nel 1043,

fmo alia rcpubblica di Geneva aggiunlale dai traltati del 1815. Fra

questi Stali fu la Contca di IS'izza, la quale fino dal 1380 fece con allo

solenne dedizione di se ai Reali di Savoia, con palto espresso di non

essere giammai, per qualunque tilolo o circoslanza, ccduta ad altra

Potenza. Si aggiunge a do che T arlicolo V dcllo Staluto sardo sta-

tuisce espressamente che ncssuna parte di territorio , quanto che

piccolissima , possa essere distratla dalla inlegrila della Monarchia ,

senza una legge asscnlila dai due Corpi legislalivi e sancita dal

Re. Ad onta di tutlo cio
,

taluni vogliono che prima della gueiTa

ilaliana nel colloquio di Plombiercs ,
allri che dopo la guerra, ma

certo prima delle annessioni dcif Italia cenlrale, il Conte Camillo di

proprio capo o proponeva od assenliva la sconnessione di quel Du-

cato c di quella Conlea dalla Monarchia sabauda, o come segno di

gratitudinc, secondo che dice il cedente, o come guarenligia disicu-

rezza, secondo chepiullosto asseriscc il cessionario, ma in ogni case,

senza che non solo gl
1

inleressali
,
ma anche i Corpi legislative ne
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Mftttrrn nicnle ; aozi porgondo opli.-ito assicurazioni che la cosa

non si farcbbe mai, quando appunlo la cosa era falla c conchiusa.

Fcrmalo pcrlanlo il contralto c riccvuto pcrfino V adcmpimcnlo di

cio cbe la controparte avea promesso, il che vi melteva 1'ullimo sug-

gello o faccalo irrevocabile, allora il Presidenle del Consiglio si i i\ >l-

se ai Corpi legislalivi o gl' invilu ad apporvi il loro consenso. Ma no-

tate : pria di qucslo cgli nvea fallo volarc ai popoli in quislione la

loro separazione dagli Slati Sardi e la loro annessiono air Impero

Iramvsr. Talmcnle che . quando per impossible quci Corpi avesse-

ro riliulato il loro asscnso
,
si sarcbbe non pure fallita la data fede

al polenlissimo alleato ,
ma si sarebbc contraddetto al suiTragio po-

polare ,
rilcnendo per forza a far parle degli Stall sardi due pro-

vince che con volo unanime aveano dichiaralo di non volervi stare.

Ma quclla ,
come fu accennalo , era ipotesi impossible : lanto il Ca-

vour ha in saccoccia il sufiVagio dei popoli, Fassenso del Parlamen-

lo, il volo del Senalo ! e puo vendere, comperare, permulare come

gli talcnla , senza temere allro dalla parte avversa, che elerne dice-

rie, buone a smaltir la bile, ad accattarsi nome di cloqucnza, e piu

di tulto a pompcggiarc generosita sparlana per iscavallare gli cmo-

ii : al tutto inulili a cangiar il'un capello cio che fu falto.

Delia quale maravigliosa sicurezza che un Ministero o piutloslo il

capo di un Ministero cosliluzionalo possiede intorno airimmancabile

asscnso del Parlamcnlo, puo slupirsi solamenle chi si credessc anco-

ra che gli Slatuli alia moderna conferiscono alia nazionc la facolla

di governarsi da se mcdesima per mezzo dei suoi rappresenlanli, e

la mctlono cosi al coperto da ogni dispolismo. Baie da lanciulli, se

non sono tranelli da furbi ! Purchu un Presidenlc di Consiglio si sia

formala una Camera a sc devola ;
ed il modo di formarla a furia di

scduzioni, di pecunia, di favori, di minacce e un'arlc di sicuro ef-

fetto come qualunque allra; purche, diciamo, si sia oltcnuto questo,

qucl (al IV. >idrnli' puo esscro assolutisla, dispotico, Urannico quan-

to qualunque (iengiskan , Sclimo o Maometto ricordi la sloria ; sal-

vo, si capisce, qualche apparenza di legalita, per geltar polvere agli

occhi c fure che la tirannidc sia appropriala a tempi civili. Del Sena-

to poi o della Camera alia che voletc dirla, non c ueppure a parlarc :
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c so tanta Ma pno acquislarsi sopra un'Assemblea eletta dal po-

polo, deh! quanto maggiore e piu sicura si potra avere sopra un'al-

tra elolta dal Governo stesso? Sliamo dunque ai Rappresentanti del

popolo cd clclti da esso. Eletti da csso? ci fato celia ! e chi ci

rebbe ehe un Parlamonto italiano, che prelende rappnsonian
1

i voti

di 12 milioni d' Italian! eatlolici
,
sia cosi rabbiosamonlo anticatloli-

co
,
che al paragonc vi perdcrebboro le Camere di Londra e di

Berlino ? f.erto in questc , appunto perche rappresnnlano Stati 4to-

rodossi, ma noi quali pure sono raolli Cattolici
, questi vi hanno al-

cune voei olio li rappresenlano ;
laddove per THalia, quasi fosse piu

erelica deH
1

Inghilterra e della Prussia
,

il suo Parlamento o non ha

Callolici, o li ha che non appaiono ;
e so domani o doman Taltro il Ca-

vour
,
facendo a fidanza coll' ariicolo I dello Statute, come ha falto

col V
, proponesse ad approvare Tannessione doll' Italia all'Angiica-

nesimo od al Luteranismo
, gia conchiusa ed eseguila ,

credete voi

che tra quei deputali non troverebbe una maggiorita che dicesse

Amen, come T ha trovata per la sconnessione della Savoia e di Nizza

dalla Monarchia? noi TIOH crediamo; ed anzi non siamo certi cho per

questo caso forse scemercbbero d
1

alcune unith i 30 voti contrarii e

le 23 astcnsioni che pure ci sono slate per 1'altro. Non dunqiii' I*
1

idee e le volonl5. della nazione sono rapprescntate da quegli eletti
,

ma piuttoslo sono rappresentale da essi le idee ed i pensieri di chi

11 fece eleggerc ;
e questi puo far quel che vuole

,
senza un timore

al mondo che la fedella dei favorili, dei paurosi o dei compri gli

\enga meno.

Ebbe im bel lamentarsi il Ralla/zi che il Parlamenlo era chiama-

to a por ripato ad un male irreparabile ! ebbe un bel qnerelarsi il

Ferrari die i depulali erano fnttipassare sotto le forche raudine! [JL

quale idea il Guerra/zi voile fare sua, aggiungendo : Non si delibera

quello, di cui non si ha la scella; voi ci dile: tranyuygiate wia pil-

lola amara ; questa e faccenda da infcrmi non da Parlamenti 1 !

Ebbe un bello invocare cielo e terra il Berlani
,

il quale in luono

1 Questi ed i segueati tratti recall in corsivo o virgolati sono tulti dal

resoconto afficiale di quelle sedute.
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tragko parlo dclOrotco Garibaldi ,
cut si rapiia la nuxtonaAVa

9 perfno lu tomba delli madre! U d \.iui-. coi saoi 213 voli in t;i-

sca, se Uridevu saporiluniente sollo i balli; c chi sa clu- b medal**

ma iiol ill;- soddi>lazioue non fosse espreasada qucl risolino sardonico

arini; il <jiulr risoliim f.-.r uscir del gangheri il Guerrazzi, clw

ai eeedelte dal medico romagnolo messo in can/one ! 1) I'arhuui-nlo

dovrtli' |i.is.>ai-f
col capo cljii.o M-IU> I I'urcin iiiiiaL -.!' dal l'a\mir,

e, per visacci cbe facrssc, nun poli' ricu.virsi a Ir.m^uggiar la pilluhi

ani.ira portagli dal >no prutoiuudini.

d e Lanlo piu de^oa di considera/iuoc quesla portentosa dociii-

la i' morimlt-//u di uu Parluoiculo ilaiiaiio , quanta die eswa e riu-

scila nieulenu-no ckc a saerilicare pruprio ia Naziooalita ilaliana
,

cioe ,
couic dissero gli oralori avversi ,

il line iuedeiin, pel quale

tjurlla grando asseniblea e cosliluila, e che dev'essero come rinten-

ID ullimo ed il cumpenso di ijueslo doloruso scontpiglio, io die csla-

tagettala e si agilu la puvera Italia. E laccia il letture di entrar beno

in que.sla idea. Noi cbe abbiainu scaipre dctlo nou esscce in questo

.:ia ripugnanza morale, cho un popolo o parle di un popolo di-

penda polilkauienle da Principe cho nou sia di sua slirpe o che im-

peri sopra allri popoli ,
noi

, ripeliamo ,
non avrenimo per null.i a

.scaidulezzarci quando la Conlea di >i/za, benrlie ilaliana, per giustf

inotJNi, senza lesioue di ler/i e da chi ne ha dirillo, fosse cedilla alia.

Francia. Ma gli adoralori fanalici della na^ionalila ilaiiana
;
coloro

cl lennero e Icoguno illcgitliino e tirannico ogni dominio slranii!-

ro sopra fosse pure un palmo del sacro suolo italiano
, pero sola-

menlo die e slraniero
; coloro cbe cuspirarono lutta loro vila e non.

dielreggiarono innanzi a<{ualunquc ccce.sso di Iradigionc o violen/a,

alliuc di cacciare U barbaro dalla Pcnisoki ;
coloro che non veggon-

1'ora di slenderc il loro dominio fino air Adrialico per dare all' Italia

i suoi coulini ; dub 1 con clie coraggio, con che fronte poteroao co-

>loro assenlire la cessione di uiia provincia ilaliana ad una Polcnza,

straniora? Bfeogna aver perduto il scnso comune per non vedewi

T incocrenza di un tale procedere in tali uomini ; e senza negam
che la vodcssero tulli

,
il cerlo e cbe si Irovarono di queili cho la

predicarouo allamenle. Meutre si sla sul fare f Italia, si
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a disfare, dissc il Castellan!
;

// Minisiero ha abbandonato il prin-

cipio delta nazionalila Haliana, soggiunse il Rattax/i , per fiirci so-

slenere un altro principio : il principio dell inyrandimento del Re-

gno. E ben disse il principio ; slanleche
,
sccondo essi

, qui non si

tratta se sia una Provincia od uno Stato qucl die si cede
; ma sc

sc sia terra italiana : non si tratta sc sia francese o tedesco quegli a

cui si cede
;
ma se sia straniero

;
ed e indubilato die il trattato del

24 Marzo cede per sempre ,
irrevocabilmente

,
ed in forma bene al-

Irimenti legitlima che non sono le annessioni della Italia ccntralo.

una provincia italiana a Polcnza straniera; e quelli die si slruggono

di racquistare a levante la Venezia dagli arligli dell aquila bicipi-

ta, danno a ponenle Nizza ad un'aquila che, per avere un becco

solo, non sara meno lenace nel mantenere il fatto ! E pero avea tul-

ta la ragione il Caslellani di sclamare : E un triste deslino
,
ed e

a parer mio ancora piii slrana cosache da noi, qui mandali per av-

viare T Italia alia sua unila
,

s' incominci dal fare cio che rende im-

possibile, nel senso strclto dclla parola, quesla unita mcdcsima.

Non ignoriamo la scappatoia ,
onde si e voluto giustificare il Ca-

vour, recando in mezzo una sua nuova scoperta geografica, ed as-

serendo che la Contea di Nizza e francese. Cosa tanlo novissima, che

fece cascar dalle nuvole quanli 1'udirono
,
e non vi manco chi con

molla copiadi erudizione convinse, presso gli anliclii, ritalia da quel

lato non aver mai avuto altro confine che il Varo
;
c tulto nel tempo

moderno, le Iradizioni. le abitudini, il nome e la lingua stessa con-

vincere quei confini essere i medesimi anche a'di nostri. Che sedal-

la parte del confine francese vi e un lembo, come avviene in questc

sfumature etnografiche, che si chiama la France ruslique, vorra

egli per queslo baltezzare per francese tuttaintera la Provincia, per-

fmo la valle della Roia? E si chiamasse pure Francia ruslica lutto il

Nizzese, che nc vorreslc conchiudere? lasciando stare la rusticila di

queirappellativo che male si apporrcbbe a quella cilia gentilissima,

sarebbe slrano che queirappellativo medesimo potesse dare un titolo

alia riunione colla Francia
,
se pur non si voglia annctterle il Pie-

monte e gran parte della Lombardia
, per la ragione che quello e

quesla si chiamarono un tempo Gallia cisalpina. In sustanza, dicono
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frli opponent!, un Ministro chc si repula la porsonifieazione della na-

riniulila italiana
,
c 223 dopulati die si credono invistili M diritto

>li(uire quella naxionalita a qualanquc prczzo; cssi, proprioessl

I'hunno resa col loro traltato e coi loro voli
, oggimai impossible.

Ch*, sc pnr venga falto di snidarc 1'Auslriaco dal Veneto, vi resfe-

rebbo il Francesc nella Contca di Nizza, il quale, senza fare parago-

ni odiosi, A certo straniero quanlo il cacciato. Dite : potea la Prov-

vidcnza a codesti orgogliosi insipicnli infliggore gastigo pift severo

c piu umiliante di qucsto, cho li strascina loro malgrado a disfarc

colle proprio mani la grando opera chc si credono avere ini/iala ?

Non vi si potrebbc riscontrare qualche cosa di somigliante al men-

Ma cut iniquitas sibi della Scritlura ?

Ma chi potea costringcre il Piemonte, che oggimai se non di di-

rilto, di fatlo almcno vuoldire mezza I'ltalia. al cosldoloroso sacri-

fizio di dismembrarsi colle proprie mani ? Questo ^ stato il rotello

degli opponenti; e non si sapean dar pac che il Ministero non ates-

se in maniera piu esplicita chiarita quella ineluttabile necessita. A

noi per contrario pare che esso T ha messo air aperlo piu di quello

the per a\irentura non avria voluto; e se i trenla opponenti e i ven-

IHre astinenti non T han capita ,
tal sia di loro

;
il certo e che i du-

cenventilre assenzienti Than capita, ed han fallo della necessita

virtu o profillo non sappiamo, mal'uno o raltrosicnramente. A non

dire delle poche repliche fuori di proposito del Farini, e delle piu

poche parole smozzicale del Fanti tirato per forza nella sessione; il

Cavour, come primo architelto della cessione, par!6 largamente sfor-

zandosi spesso di esscr sublime e talora scendcndo al di sotlo di ci6

Hn- viriaappena consentilo al trivio, come quando ricord6 il conte

di Camburzano di clericale memoria , mentov6 il Generate Mero-

de che avea camjmln in ispada la mt/ra, e chiamo orde papali i ge-

nerosi cho olTrono le loro spade alia Chicsa; ma chi da quella diceria

Yolesse spremero il sugo, la sola idea che vi trovercbbe, affogata in

un m^rc di chiacchicre, sarebbe questa: La cessione essersi dovula

iare
t pcrch6 cosi ha voluto chi poteva ci6 che voleva. Voltatela come

volcte : dite della politica generate ,
della guerra in Crimea, delle

complicazioni orientali, degl' interessi italiani, del passato raffermaVo,
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del prcscnle assieurato, dfl future guarcnliln: recall' in mo//o il

dchilo di riconosccnza, c le convonicnze rhc stringono Napoleono III

a mostraro alia Francia che ossa pun- \l ha guadagnato qualcbo

cosa: ditc in somtna qucl che volete; ma il faHo e che se meno po-

teile fosse TAlloato, o men raancipalo a hii fosse il (loxonm virdo,

di quclla crssione non si sarebbe ncppure lollenila la proposta.

Pensate ! un Governo che ha calpeslalo ogni dirilto uraatoo e divino

per pigliarsi 1'altrui, oggi vorra larghoggiare del sue per allra ra-

gione ,
che dell

1

esservi trascinato pei capcgli , per assicurarsi come

meglio puo colla, prolezione dal di fuori le usurpazioui consummate

al di dentro ! Ci si perdoni il paragone ;
ma ci pare molto calzanle e

non vogliamo preterirlo : questo ^ aomiglianlissimo al caso del ma-

snadiero che unge con piccola monela la famiglia del crioiinalc ,

perchc essa chiuda un occhio sopra le fuH'anterie coopsnesse a danno

dei viandanti. Che se con tanta facilita si ccdono due nobilissime

province, giudicate voi, se nel resto ed in cose minori il Piemonle

possa oggi essere altro che mancipio e servitore umilissimo ! Viva

dunqui
1 T Indipendenza conquistala ed assicurata all

1

1 (alia !

N6 quesla condizione svilenle e sfuggita airacume degli oratori

avversi ;
ma nel toccarla essi hanno dovuto usai'o un riserbo dilfca-

tlssimo, in quanto essi stessi capiscono a cbo muM termini si vedreb-

be H Piemonte, quando quell'alleanza gli vcnisse meno. II Guerraz-

zi propone e recila una lunga aringa, la quale, secondo lui
,

il Ca-

vour avrebbe dovuto tenere airimperatore, per torlo giu dal pen-

siero della cessione. Ma che sa egli so il Cavour non I

1

abbia fatta?

e piu calzanle e piu patetica della proposla da lui
,
ma senza carar-

ne un ragno dal buco ? II Berlani lamenlo che il Piemonte si trovi

ag(fio(jato
ail' Impero francese, ed il Ferrari nel vedere il projyrio

paese vegliato dalia Francia come sun preda , vi apprende tanto-

maggiore il pericolo , qnanto quelta grande nazione e
,
secondo lui,

piu capricciosa, e varia di amid da un giorno aU'altro. Ad ogni

modo, mentre tutti si qucrelavano di quella dipendenza, in cho tro-

vasi il piccolo, quando fa lega e compagnia col grande in opera

anche non giuita, nessuno si altcniava di affrontare le disastroso

consegticnzc del niego ;
e non sara forse temerario il pensare che
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uuovi Caluni lo lr < in jn-n In-

no chc quo! oiego, sienuuc di poebtfflbni. non poi. -a a\. -re netful

rlMlo. Ma in u-ni coso .Mim.>liTo e I'arlamriilu r
|>opolo dcbbono

i|iri<\ iii qualunque cosa piccola o ^raiulc, (OCMC |)UM ia

.i due |nu\iiuc ,
a Torino uou polersi voLore altro da ciu

che vuoUi a Parigi. quesla 6 quella iiuturule prepoiidcrunza, die

il ConstUuliowwl, per rasicurarc I Alemagna, disse compclcre alia.

Fruncia a rispctto di lulla I' Europa . com' era priiua del 1 1 alUili del

ISM. .Noi iion sappiarao se il reslo di Europa vi si \orra aceoncia-

l i Todoscbi segoaUnooQle uou pare cUc la iulcndaiio cosi: ma
Sl.oerto e eke il Govcruo saj'do . IK-IK -In'- un poco a maliucorpu c

broutolando ,
vi si c pure adagialo per amorc del ineglio.

Qua duuquc 6 audala iiualuiculc a pararo quella fauiosa Indipou-

dcnza ilaliuna, la quale, uata ad un parlo colla Nazionalila, dovca.fare

I' I (alia donua e padroua di su modesuua? Qua o audala a riuBtirc

una guerra , sc allra ne fu niai , uiicidiale e dispendiosa, o la qualo.

profcsso aJUimeule di volcrc per serupiv abolila ogni influenza slrajue-

ra nella Penisola? Sc ci avesscr dello cbe le influenzc francesi craao

ioro nieno incomodo dcllc auiUm'he, la cosa si potca lasciar correro,

IMT'-IU'} alia fiu dello fmi dei gusli nou M suole dispulare; ma venir-

iie a ronlare elie la palria noslra ba dovuto essere sollralla ad ogni

iugen-ii/,: >iranjrra iii quella appuuto, cbe essa vi si vede sommossa

quanta dal 1815 nun e slala uiai: roleslo e un pigliarsi spasso dei

semplii'i , e speriamo ehe i noslri lellori uou vogliauo goveruar-

-s\ nei Ioro giudi/ii con uua laulo bulorda seiuplinla. Gran cosa ed

appeua credibile i Qucl inodello di Principe crisliauo , cbe e l-'raii-

4^0co \ di Modfiia. ba do\ uto essore spossessalo per la sola ragionc

di avore . dicevasi, qualcLuo IraUato di mulua difesa coll'Auslria e

di ascollare i cousigli di quella Poleoza. Lo slesso ciusi dollo delLi

Toscana, quautuuque ad altri paresse ebe cola, piu cbo dolP Au-

stria, si ascollassero i con^igli di tx>loro cbo t>cal/avano il Irono c

jnvjiar.iN.uiu I' esilio della d:na>lLa rcguanle. Ma cbe chc sia di uo,

il lilolo era nelle n ^irauiere, le quali si volevauo a diriUura

anuullare. Ed eccocbo, dopo la gran guerra deb" ludipendeuza, non

che il Ducalo di Modeua e la Toscaua
,
ma o quel di Parma, e 1 L-
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milia ,
c la Lombardia ed i mcdcsiini Stall sardi sono aygiogali al-

f Jmpero francesG, ne debbono ascollare docilmenle i consigli o

piultoslo compierne 4 comandamenli
,
auchc quando quesli ingiun-

gono di cedere due province. Ma deh! prima della gucrra d'indi-

pendenza qual mai Potentalo avrebbe potuto cio fare non diremo per

due province, ma perdue spanne di suolo ilaliano? Davvero che

qucsta volta 1' iniquila e slata confusa e si e dovuto scavare la fossa

colle sue proprie mani !

11 Guerrazzi avrebbe voluto sentire dal Ministero sardo un NOR

possumus, somigliante a quello che da qualche tempo sta ripetendo

Pio IX
,

invitalo anclf esso dalla medesima voce a cedere non ad

uno slraniero, ma ad una Potenza ilaliana le Legazioni, e per giun-

ta con riserve, con guarentigie, con compensi, quali certo non sono

stall ne dati ne promessi al Piemonte per lo sconnellere che ha do-

vuld fare da se Nizza e Savoia. E cosi il famigerato tribune di Li-

vorno non sa capire come il Cavour
,
alia testa di dodici milioni di

sudditi, con un esercito agguerrilo, con un crario che, vuoto appe-

na
,

si rifornisce loslo a furia di nuovi debiti e di nuove imposte ,

il Guerrazzi diciamo
,
non sa capire come il Cavour tanto forte non

abbia potuto far quello che ha fatto Pio IX in quella solitudinc poli-

tica ed in quelle strettezze
,
in che il tradimento e la violenza lo ban

collocato. Ecco le proprie parole del Guerrazzi: Non possumus

ha avuto il cuore di esclamare un uomo che ,
tolto il sacro caratte-

re, ci comparisce come veccbio ed imbelle; non possumus ha osato

dire Roma dei preti ;
e dobbiamo dire possiamo e vogliamo un po-

polo che inlende risorgere ,
un Parlamento di liberi Italian! ?

Signer si ! dovete dire : possiamo e vogliamo ; laddove un vec^

chio imbelle ha detlo : won possiamo e per conseguenza non voglia-

mo
;
e se non sapete la ragione della grande differenza

,
la vi dire-

mo noi in due parole. La ragione e perche il vecchio imbelle atlin-

ge la sua forza dal dirilto e da Dio
,
e voi T altingete dalla violenza

e dalla Francia. E quinci appunto si deriva quell' intima e sempre

vivace forza del Papalo, alia quale il voslro collega signor Ferrari,

versalissimo nella storia e nemico del Papato quanto siete voi e for-

se piu ancora
,

rose questa pubblica testimonianza in Parlamento.
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Udile lo pmprir .MI.- parolr.
< II P.ipalo che voi credete morto o qua-

si inorto
,
io cho non sono sOvSpelto di troppo circumentr \ enerarlo

,

lo credo fortissimo. Io veggo clic quanti lo assalgono coraggiosa-

nu D(I\ capitano male : non fu felice la fine di Napoleone I, non fu-

rono villoriosi ne i filosofi del secolo XVIII . ne i setlarii dclla rivo-

luzionc francesc . . . . Vi ha un principio in fondo del Papato : il

priiu ipio delta religiono e della morale : T idea di un tribunalo u-

niversale c popolarc di pubblica moralita. Voi giudicale Roma dal

Papa atlnale , dai Cardinal! che attualmcnto governano lo Stato del-

la Chiesa, dai Generali, dai banditi , dai venturieri che accorrono a

fornire un soccorso indegno ad un Governo decrepito e disprezzato

dalla ragione di tutli i popoli inciviliti. Ma da trenl' anni avvililo ,

scosso, insultalo, invaso
,

il Pontefice sopravvive alia propria cata-

slrofo
,
e non solo sopravvive ma 6 difeso dai Re

,
adorato dallo

mollitudini . rispetlato dagli stessi crelici.

Qucslo Pontefice, nel quale si personifica quel Papato , per quan-

(c sia vecchio ed imbelle
, puo dire con fronte alia e serena : Ar

o

possumus, e Io ha detto e lo dira. Ma quanto a voi, signor Guerrazzi,

ed al voslro popolo che intende risorgere , ed al vostro Parlamento

(ti uomini liberi , fin che vi volele manlenere quello che siete divc-

ii uli da un anno
,
dovete dire col capestro alia gola : possiamo e vo-

gliamo ,
vi si chiedesse pure la Liguria c la Sardegna. Ne e per

qucslo che al Ministero ed al Parlamento non sia dato il mostrarsi

forte
;
ma debbono contentarsi di fare le loro prodezze contro una

dozzina di snore che si fanno sgombrar da Milano
,
contro innocui

religiosi e sacerdoli che si gettano in segreta senza che anima viva

in
1

sapj)ia il perche ,
contro Vescovi e Cardinal! tradotti ai pubblici

tribunal! e incarcerati pel solo delitlo di non volere operare a rove-

scio della propria coscienza. Che piu? possono perfino assorgere

alia c; M-a impresa di mandaro di soppiatto bande di pirati c

di inasn.ulieri ad accendere la ribelliono nello province di una Po-

tenza arnica, ad intcnto di coglierc un nuovo frutto deirantica slra-

li^ia. Tulto questo si! puo farlo da se il Cavoure lo fa. Ma quanto

al diro .Von possumus al potentissimo che da il potere quelle pro-

dezze, colesto e un altro paio di maniche. II Cavour ed il suo par-
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lito si longan ben forli al Icmbo dell' imporiale paludamenlo, a cui

si sono afferrati ! se queslo scivolasse loro di mano
,

la loro palria

si trovercbbe in islrelte tremendo ,
essi divenlerebbero il ludibrio

dell
1

Italia come ora ne sono il flagello ,
e ibrsc si penlirebbero in

mal punlo di aver sol (ratio alia diuaslia regnanlc un rifugio nella

prodc e fedele Savoia, la quale per la Casa di Savoia
, dopo il tral-

iato del 21 Marzo
,
e diventala terra straniera.

Yedulo a die termini sieno riuscile la Na/.ionalila e Y ludipeu-

dcnza ilaliana, le quali si doveano acquistare per nol dalla l-'ran-

cia e consolidarc della egemouia piemonlcsc ,
vi sarcbbe a dire di

quell
1

allro farnetico del Reyno forte, che dov^vamo diventarc per

opera degli Ilaliauissimi. Ora, per questo capo, e slalo uno il

senso , una la parola degli opponent! ,
senza che gli asscnzieuU

osassero .di negarlo, quanlunque si contendessero con ogni studio

di atlcnuarne nell
1

apprensione reflello, adducendo le nccessila, i

compcnsi , le .convenienze e via dicendo. Intorno al quale argo-

mento, benche gli ocatori fossero stati piu difiusi
,

noi nondimeno

dovrerao essere piu ristretti, tra perche temiauio di divenir troppo

prolissi e perdie c matcria meno altenentesi alle noslre consuete

traltazioai. m.t.fr{iftp^or

E lasciando stare che pel tratlato del 24 Marzo Tllalia propria-

mente della e scemala di una provincia, scnza che nulla le si sia

aggiunto, considcriarao .solamente il Piomonte , il quale non puo

Degarsi che da buon massaio ha ceduto poco ed acquislalo mol-

to. Nondiraeno MI e gran differenza tra la c,essione e gli acqui-

sti .; che dove quella, falla ad uu polenlissimo con tutte le formole

piu legiltime e solenai, ,e sul punlo di essero riconosciula da tulla

1' Europa c divenire cosi irrevocabile
; questi per coulrario

,
cioe

gli acquisti ,
sono molto problematici, ed un giorno o Tallro il 1'ie-

monle polrebbe accorgersi di avere ceduto iraprovvidanienle il suo,

senza avere oltenuto Taltrui. Certo Ira lulte le annessioni, fatle no-

vellamenle, quella della Loinbardia parea la piu sicura
;
e tuttavolta

quella medesiraa scmbra oggimai mal fcrma; e ne e gravissimo ar-

gomento T infrazione delle convcnie di Villai'ranca e del Irallato di

Zurigo. Imperocche e assai e\idenle che piu non tiene un patio
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ico . quando una dci contrariitr . mm nr usvna lo rnn-

di/.itiui. Ciifr'direpoi dHIa Tuscans, di dii Durati. il-ll.- !.. -,1/io-

n i. per loquali <

pi-i quali tantc proloslazioui si k-varono, ed il oiii

posBBSsa Don chc gjuawnliU) . mm
'

slalo nrppuri' rironostiulo dalla

slessa -Pnuicin, nun" II (lavour, messo afle slrettetlal Rattazri e dopo

tfiH* Umgamentc nicchinto . quasi svi.Tlando . lina .in< nlc 1:1 uiiiolo

al ParlamwUo ?

M.I !)ile ramiL'ssionc dell' Italia central?, come d ir-

reYOcabiie la sconnessionc dclhi Saroia o <ii >i//a, nu sara divcnu-

lo piu forto il Ficmontc ? dli opponent! dicono altaraente e dinio-

strano, a (jucl die a noi pare. viUoriosamente cbe no : ed il Borta-

ni e pitf di lui ii ilatta/./i si segnalarono in qucsta dimostraziono. /o

pfan ,
disse il sccondo . the ii reyno fu indebolilo miliiarmente.

Certo il fegno fu inyrarulilo? ma la yrandezza (e volea dire la for-

wi
)

di'vn regnononsi fitlcolasoltanlo thil mtmero delta popola-

lione; e qucslo nn elemento, ma non e il solo ed e incontestable che

colla cesxione di Savoia e di i\izza alia Francia not siamo resi

mititnrmente pih deboK , percke siamo privi delle nosfre ntiturali

frontiere. Ne ci vuole grand' arlc militare per capire che un appar-

tamento coir aggiungcrsi cinque camere divieno ccrtanienlc piu

grunde ;
ma non diverrobbe piu sicuro, qnando la porta ne fosso

commessa ad un estraneo. Di qui il Herlani considerando il Pie-

soopcrlo da Lcvanto niente menoche da Ponente, e mcsso

col formidabile quadrilatero dell
1

Austria, quindi colic rlua\i

Alpi in mano drlla Francia, ne conchiudeva che rallism/.i

Don certo impossibile tra quelle due Potcnfce lo incatencrebbo pi-r

gifea, da pnderc ogni padronanza di sd modesimo. Ed andarono

lc n|ipron<ioni si innanzi, che il Gurrrazzi rolla stia lanlasia poetica

per poco non scnlia tischiarc lo bombo sovrcsso 1'aula parlamentarc

snbalpina ; o pmponeva o presiigiva cho si do\<-s>f Iranuilaiv in

cilia mcno ospnsta la nirtropoli del Rogno forto. Vcro 6 che il Ca-

vour volsr a oolia quelle paune ;
ra Toralore gl! ricordo molto a

pnipciNiin die. sul cominciamonto doll' nllima guerra, Archivii, Era-

no, Sonato, Parlamonlo gia facovan fajrullo ; puro si staTa colla

Krancia ! or ch<- sarcbbe sc la metropoli si trovasse tra due fuochi?

.
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L'altro capo, per cui il Rattazzi sostenne chc la ccssione debilitava

notevolmente 51 Rcgno 6 quell' affetlo leale c sincere che le popola-

zioni sogliono porlare ad un' antica Casa regnanle, soprattutlo quando

questa fu benefica, gloriosa, ed esse ebbero con lei comuni le glorie

e le svenlure per molti secoli. II quale afletto e di tanta utility per

la forza di un Regno che, eziandio tolta di mezzo ogni responsabilita

e vuol dire ogni azione del Re
,

i Govern! coslituzionali stipendiano

un Re con una lista civile anche pingue. Ci6 presupposto, e mostrato

come quel senlimcnlo dinastico nellc province sconnesse e soprattut-

to nella Savoia e radicatissimo
, quando per contrario nelle annesse.

non che attecchire, per ora non e stalo neppur piantalo, il Raltazzi

interroga precisamente cosi : Or dunque che fate signori Ministri ?

Voi abbandonate queste popolazioni, dove un tal sentimento e molto

piii sviluppato ,
unendovi a popolazioni ,

dove esso non ha radici.

I! quale podcrosissimo argoraenlo riceve nuovo rincalzo dal qua-

dro che il Ferrari
,
con una specie di cinica franchezza

, tratteggio

delle province annesse
, appunto per provare quanto poco asscgna-

mento si potea fare sul loro senlimento dinastico, ed aggiunge pure

sul loro rispello per 1' aulorita, per le anliche tradizioni, per la reli-

gione. Certo egli cosi parlando descrisse s& ed il suo partilo ;
ma chi

considera che di quelle province solo quel partito puo dirsi moral-

menle e di cuore annesso al Piemonte, vedra che il conforlo all' ar-

gomenlo raltazziano 6 giusto e giunge opportunissimo. Ecco dunque
come si espresse il Ferrari, ragionando ad un assemblea che col suo

silenzio accetlo tutto, e di tullo fece tacilamente ricevuta o quitanza :

In vero le tradizioni
,
la religione danno forza agli Stati

;
e se voi

fosle fondali sul rispetlo del passato, sulla superstizione dell' autorila,

polrebbe il Regno credersi forte quanto Sparta ed Inghilterra. Ma

sapete voi perche io ho T onore di sedere in questo parlamento? Per-

ch^ voi combaltesle le tradizioni, perch& le negaste, perche siele in-

sorti e ribelli : rivoluzionarii nella Romagna sotlratta air antichissima

dominazione dei Pontefici : riv oluzionarii in Toscana dove cacciaste

il Granduca : rivoluzionarii a Parma c Modena dove bandiste le fa-

miglie regnanti. Quale e dunque la vostra autorila? quale la voslra

Iratlizione? Estranei alia tradizione siele pure eslranei ad ogni al-

leanza .
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11 quale argomcnto so per avvenlura qualche letlorc non avcssc

bon ponetralo , noi glicl prcsenteremo in pochi Icrmini , perch6 ne

srnl i tutla la forza. li valcntuomo prr nmsirareche colla ccssione il

Picmonlo, lungi dal farsi regno forle, si e in gran manicra dcbilitato.

ha ragionato cosi : Voi toglictc al Rcgno duo province . ncllc quali

ii MMitimento dinastico . il rispclto allo tradizioni . all' autorila . alia

religione sono gagliardissimi ;
in quella vccc gli aggiungetc cinque

Stati, nei quali quanti hanno quel senlimento e quel rispclto, per

qin-sio appunto die T hanno , gli sono contrarii: i soli che siangli

veramente annessi siamo noi rivoluzionarii, che di quel scntimento

e di quel rispelto non conoscendo nulla, ad un bisogno faremmo qui

cio che abbiam fatto per tutlo allrove. Dite : si e fatto forte o debole

il regno? I/ argomento non puo ncgarsi e calzantissimo
;
e non e

questa la prima volta che I' audace schietlezza d" un libertino sia

tomala ad insigne omaggio della verita.

A compimento delle ulilila che noi dicemmo potersi trarre da

quella inutilissima discussione . non vi resta che il siiftragio popola-

re, del cui valcggio essa ci moslro quale stima debba farsi. Ma di

queslo appena potremo toccare quel poco che ci e consentilo dallo

scorcio di un articolo gia divenuto abbastanza lungo. E cominciamo

dall
1

osservare come, trattandosi delle annessioni della Italia ccntra-

le, il Governo sardo avea tolto quel preleso suffragio unanime ad

argomento della mala signoria dei Principi e della conseguenle mala

contentezza dei popoli. E come no? fu detto: popolazioni che in

fuscio, ad una voce, ripudiano gli antichi Signori , per anncltersi a

nuovi poco conosciuti e niente sperimentati, non sono un argomento

palpabile dello slrazio che di esse facevano preti o Principi mezzo

austriaci? Orbcne! eccovi lo stesso Governo sardo professare in

faccia al mondo, come qualmente due sue province, a voto unanime

ed universale, deliberarono di volersi sconneltere dai felicissimi Stati

di Vitlorio Emmanuele II
, per anneltersi all' Impero francese

,
il

quale da qualche anno , a quel che si dice
,
non 6 poi il paese piu

libero di questo mondo. Convien dunque dire che erano governatc

male
;
e perciocche non vi e ragione di credere che Nizza e Savoia

fossero trallate peggio che le altre province sorelle ; e uopo conclu-
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derno die queslo altresi
, quando. se ne porgesse il deslro

, sareb-

bono disposte a fare lo slesso. II quale slringenlissimo argoinenlo

noa isfuggi all
1

acume del signer Ferrari
;

aiizi egli ne prese argo-

menlo di trssere uu processo al Minislero con uua lilaslrocca inler-

minabile di perche , onde voile risppndcre alia sua medesima iul< T-

rogazione : Perche questa unanimiia? perche (jneslo .scandalo? E le

risposle furono: Perche le leyyi non erano buone; perche ///' islitu-

tori erano mal pagali; perche le strade erano cattive; perche si far

cevano payare i passaporti; perche si lenea, poco coiUo deyi islilu-

lori; perche i curati slessi erano mal pagali; c cos! di qiu-slo por-

lante per un bel pezzo-, ;

Noi noudioiono quesla vella vogliamo esserc col Cavour piu in-

dulgenti, che non, fail Ferrari, ed asseveriamo eke come il suffra-

gio unanime dello Legazioni , esempligrazia ,
e dcgli Slali eslensi

non provo nulla a discrcdito del Govorno di Pio IX e di Francesco V,

cosi il suflrayio unanime dclla Conlea di Mzza e del Ducato di Sa-

voia non prova nulla a discredilo del Govcrno sardo : c buon per M
se non vi fosse altro argoraenlo che quello! E non gia, vedele t clie

Vargoraento non sarebbe buono, quando fosse un vero suffrayio vna-

nime , essendo manifesto ehe chi ad ocelli veggenli si decide a la-

sciare una compagnia od una casa
,
mostra con cio solo di non es-

serc gran falto conlento dell' una o dell' allra; ma pcrche oggimai

tulli sanno clie quel suffragio unanimo e una sceda, una conunedia,

una tranelleria
,,

di cui si conoscono iulli gl' ingegni- e gJi arlilicii ,

senza che a chi sa giuocarla con garbo possa occorrcre 11 incuomo

dubbio intorno alia sicurezza del riuscimenlo. Fale cosi e cosi, o

Parigi volera unanimemente la sua annessione a Costanlinopoli ,,

Londra a Pekino. Peru voi vedele die pdma si sli'inse il trallalo o

poscia s
1

interrogarono i popoli: tanlo si tenea per impussibile die

questi rispondessero diversamenle da quello cho \oleauo i eott-

traenti
; pero si fe voture anche prima di deterniinare il confine; per-

che
,
caso mai un Comune

, gia dichiaratosi unaniuicnienlo pd si
,

dovesse poi resiare al Pioinonle, \i era il mezzo skuro di
t'ai'gli

dire:

colla medesima unanimila il no. II qual modu di raccogliere il suf-

fragio popolare porse agli opponent! ampia materia da tartassarne
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i! Ministoro : e fowrlo singolarBiente cot vigore ed acrimonia ugualc

il (in
'

'Hani. II primo descrisse al vivo lo arli usa-

tc da un lal Lubonis, mamlato I i ioamwtej(iMtmalore u Nil-

/\\ iliiranti 1 la Ao!a/ioiir -rando cho (fupyli adoperfi OIJK

H^MMtr/o i7 maQtulruto ;><. 'pere le menli. E poichr ii Ci-

vour, ehe prohahilmente (pieir inlento-svrnln cola mandalo, dopo

il ffftlo, avea dftto di avorlo riproso, il (inerrazzi sog^iirosc che

^<?Wo nan f r<i cr;.<o r/i rtmn*iine< ifi (kvea estimarsi tradimenlo ;

e ;>^M xi dotva, non yfirrirlo, ma accusarlo, arrestarlo, ^ntnirlo.

Fortuna cho da man! piu discrclr il f.uhonis |iuu aspoUarsi qualcbe

cosa di ineglio! Che piu? il dopulato stesso rcco in mezzo, non scn-

za qwalche fHia, il caso stranissimo di Lavoiuo, wl q^ial C/omunc

otsrado i vntanti iscrilti407 si trovarono 481 voli ununi'im jinrran-

w! Ohl si |x)icssrn cosl molliplicarc i maronghi come i voli!

il I'iomontc non istarcb!)o a imillipliear debili od alia merce dcgli

Ebrfi ! Onanto al Castnlhmi bairti dir quo.sto ,
che egU fece cosi poro

capital? di quol volo universalc ed unanimc
, chf

,
ad onla di esso,

pole din* ai Ministri : Avete violalo qiiel diritto delle genii, che voi

stcssi sietc coslretti-ad invocare ad oym momento ; arete violate tm

^ron principio di (jin&lizia; avele wndute quelle popolazioni e le

loro libert^ a yuisa di armenti.

Sarcbbo un non finirla piu se volessimo qui recare le rose cho

in quella discussione furono drtle, sia intoiivo alle arti ondc quel vo-

t<> unanime fu simnlalo o carpito, sia inlorno al nulla cho da esso

puo concludersi quanto al conoscerne il vero suffragio dlle popola-

zioni. Noi ci contenleremo di o.sservare cho quanto ivi fu dotlo in-

torno a quef?to particolare ; tulto calza raaravigliosamente a capello

;1 sulTragio popolare, in for/a di rui c stata F Italia ccnlrale annessa

al Piemontc. A sentirli si sarebbe detto che si cuocevano nella pro-

pria acqua ;
o la I'i ovvidenza infliggcva loro qiusta nuova confusio-

ne di do\i r ii; laocia al mondo confutare, combatlere, touor per

iiioute, quanlo alia sconnessione della Savoia e di Nizza, qnel me-

ilflsimo voto 'popolare, il qualc essi slessi quanto all' annessione -del-

Mlbscaha; dei Ducati e dflle Legazioni, tfrcano-magnificato coroo

lorn ai-fromenlo precipuo ed unica loro forza. Ditelo un'allra volla

cbc ne avte bcne onde : menlila est inkwOmtibi.
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Or die vi pare, letlor cortesc? Non avemmo ragionc quando as-

serimmo da principio clic quclla iDulilissima dispulazionc potca frut-

tare salutari disinganni ed ulilissimi ammaeslramenli? Un Parla-

mento chc si porgc docile slrumenlo al Minislero, die ne previene

perfino il suffragio in cosa lanlo grave quanto e una lesione irrepa-

rabile alia integrila della Monarchia, vi fa loccare con mano quanlo

vanamente si aspetta dagli sciocchi che un Parlamento alia inodcr-

na sia freno e rallcnlo al dispotismo governalivo. Una Nazionalila
,

per cui cosliluire non si sla perdonando ad iniquila e tradimenti
,

la qualc da quei medesimi che debbono fabbricarla e resa impossi-

bile per la scissione improvvida di un mcmbro dal tutlo, vi con-

vince che pel parlilo dominante in Piemonle la nazionalila era un

orpello ,
il proprio ingrandimento e stala la sustanza. Una Indipen-

denza che non si credo sicura
,
linche lo slraniero che pure vi ha

dirillo posscgga un palmo di terra italiana a Levanle, e si aggioga

inlanto ad un altro straniero che non vi avea nessun dirilto
,
ed al

semplice suo cenno gli cede una provincia italiana a Ponente
, vi

convince che il piu spesso chi vuol cssere indipendcnte sconoscendo

gli allrui dirilli
,
fabbrica a se medesimo nuove calene. Un Regno

forte che si e voluto coslituire col calpeslare le ragioni dei deboli e

che ha cominciato col raetterne le chiavi in mano ad una grande

Potenza arnica
,
ma che da un giorno air allro polrebbe divenir ne-

mica
,
vi mostra che la forza dei regni non dimora tanlo nelle

catene dei monti, nel corso dei fiumi
,
nelle fortezze o nelle posi/io-

ni strategiche , quanto nel rispelto alia giustizia c nel mantenimcnto

dei dirilti fosse pure di dcbolissimi. Da ultimo un Suffragio univer-

sale che, per gherinire 1'allrui , e legge suprema ,
e per cederc il

proprio non conla niente
,
vi fa loccare con mano die non si puo

impunemente avere due pesi o due misure, e chi fa altrimenti, quan-

do meno sel credo
,

si da della zappa sui piedi, aggiungendo il suo

sufFragio a quella taccia di solenne ingiustizia che gia gli avea de-

crelato il mondo.

Delle quali verita se i noslri letlori avranno dalle cose ragionate

nuovo e piu saldo convincimcnto, si accorgeranno per avvcnlura

che poche dispute riuscirono loro tanlo proflllevoli , quanlo Le An-

nessioni e le sconnessioni duputale nel Portamento subalpino.



It

-

NON MUSULMANI MA SELVAGGI

Gran romorc si e menato nci giorni scorsi contro un croe crislia-

no che oso paragonaro i furori dell' empiela demagogica alle incur-

sioni dei Saracini e dci Turchi. II paragone a dir vero, sc si riguar-

dino il fine c gli atlcntali .

'

si giiNlo. la somiglianza si evidente,

rhe tutli i clamori non riuscirono ad allro chc a rendero pin viva

Tunivorsale approvazionc degli assennati. S), disscro tulli: I'empie-

ta demagogica minacciantc stcrminio alia sociela cristiana e giunta

a talc, che so tulle non si armano a resislenza Concorde le genii cri-

stiane, troveranno oggi sollo il pugnalo mazziniano quella univer-

sale schiavitu, che un di minacciavasi dalla scimilarra turchesca.

Ma se questa somiglianza e verissima rispetlo ai maleriali effetli

della loro ferocia, grandissima diversita passa fra musulmani e rivo-

iuzionarii rispetto ai prinripii antisocial} e al termine a cui condur-

rebbero. Perocche, ignorant! o feroci come essi sono i Musulmani

serbano pur tnllavia una qualche base
,
un qualche germe di vita

sociale : 1'unita, Tonnipolonza ,
il supremo diritto di Dio, i prerai e

le pene della vita avvenire sono fondamcnti di un edifizio religiose:

la riverenza al diritto palerno nelle ftimiglie, 1'amore fraterno degli

uomini. Tospilalita, la lealta . la veracita sono germi di vita sociale

alii a produrre una civil la die fu florida un tempo e che
,
anche a

tempi nostri
,

si vanta da certi moderali
,
non fosse altro, per con-

trapporla quasi rivale alia civilla cristiana.
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All'opposto rcmpicla demagoglca poco piii serba net fnllo di co-

tcsti clemcnli social!: nella leoria poi slabilisce i principii (li una lo-

tale dislruzione della sociela, vale a dire della piu efferala sehali-

chczza. Periodic sc il Musulmano mcrita il norac dibarbaroiu quan-

to quci principii condanna a sterile immobilila, piu che barbara dee

dirsi selvaggia la demagogia, perche tcndc colic doltrigc propagate

dal suo pugnale a rendere ogni societa impossibile: il che e propria-

raente il caratlere del selvaggio.

Tale e Tassunto che prendiamo a svolgere qui brevemenle consi-

derando le dotlrine caralteristiche di quella scuola, che sotto nome

di yiovane, prelendc rigenerare TEuropa. Se coleste dollrine sono in

perfetta opposizione col principio di societa
;

se applicate al falto,

gia si veggono ini/.iare fra noi le forme selvaggie, e chiaro che esse

minacciano all' Europa il dissolvimenlo deUa.societa, ia tolale sel-

valichezza.

Or diteci : in che consiste il principio di sociela? In che consiste

la socievolezza, oottlrapposto della sclvatichezza ? Se sociela vuol di-

re unionc
,
socievoli saranno le doUrioe quando tciwiono a produrre

unione, selvaggie quando tendono a produrre isolamento. Gra I' u-

nione include esscuzialmcnle Y idea di una mutua dij^endenza fra le

parti. Miratcla dove piu vi piuce dall' inflmo grado dell' unionc nio-

lecolare, fino al supremo ncl mondo visibile, Tunione deiranima col

corpo, dappertutlo voi trovale inlrodursi per Tunione una scambieYo-

le dipendenza delle parli. L'uuione ehimica loglie ai componenli, os-

sia n&utralizza, le loro proprietaper introdurvi altre proprietacomuni

a tullo il composto ;
la coosJone fisica che cosliluisce un solido co-

slriuge tutte le parti acl uu movinaenlo comunc : la forza \cgelali\a

s'impo.ssessa di cento soslanze diverse e le riduce sotto le leggi uni-

versali della Tegetazionc e pai'lieolari della specie sua propria, a pro-

durre una serie dlfenoineni \ilali, sproporziouata a tutte lo fisichc

e chimk'hc loro tendeuze. E senza dimorarci piu oltre in simili

applicazioui inferiori, la porfettissinia delle unioni nel mondo visibi-

le, quella che forma unico esserc noiruomo di corpo e d'anima, eo-

slringo il corpo a serviro Taninia eoino slromento, e Tanima a so[)-

portare mille incommodi e lisici e moral! da quol corpo slesso, che

ella dice suo servo e slromenlo.



'> Ml Sl'l-MANI MA SF.LVAQGI 57

di lu I to le'Wnknil, ''.<<>!no bcn*dtetotyBAlM>

/iale. nalnraK nrce-warh. poidir dipr-ndr di-.ll idea slr^a mniiM in

nlfiea i molli ridntli ad unii.t. Ora come'if*.

i moHi ridursi a uno so non \i IOHSO una cauqa unificnte ?

,
avnstc un assnrd >. mi .'D-llo gfnza

u ilHloneceaariameflteine diptnde. Uiiono dunque
e dipondnma vanno sempre ossenzialmenlo roiijriunli: o por6 down-

quo
'

sodcla unionc d'liominil ivi o dipendfnsti : e il prinripto <fi

ocwoofess^ non pno darsi sonzaw ad un tompo phncipio di di-

pendenzn. Ouosla dipondenza potrk ossore di mille forme diverse,

come divfrsissnno sono lo forme di unione in lulli gli altri MDtri

nnnposli di loro natura. Ma wll' iimnensa \ariotfi dello fornio la

dipendonza mai non polr\ mancaro, siccomc quolla clie entra nd

concolln slo.xso di socirla.

Or diteci, qual e la cosa piu opposla d'ogni allraaUadipendcnza?

N*n e chi noi vegga, e f indipendenza. Se dunqtie il principio ca-

rattcristico della st'Aiola domagogica (> Tindipondonza, eotosla scuola

>ara '>> 'nzialrnonto, inolutlahilmente anlisociale; dovondo senra

mono tullo If nin.w<?ncn7C oontrarro la nalura del principio, da cui

dcrivano.

Ora die Tindipondenza sia il primo prindpio della srnola doma-

gogica lo -riconoscono conoordi tutti i snoi allievi : le libcrla che <?o-

filoro chicdono per la cosdrma, pei oulli, per la roligione, per lapfi-

rola, per la stampa , per Tassodazione ecc .
,

tulte rampollano dai

famoso principio: I'uomor per natvra e pen} inaKenabilmente indi-

pcndmle. Tuttc le teorio della scuola modonia sono on esjrfiraniento

Atileslo prindpin: tutti gii sforzi politici sono rivolli ad introdume

rapplicazione nei fiilli. E so rinesorabilonccessitadelle cose costrin-

ge linalmenle tutli cotesti indipendenti a dipewlcre, e a scegliorsi

un governo, cui lasciano una balia^tirannica ; pure Tmesorabile ne-

NMMA cleHa logica. n->n vi>!endo disdire il prindpio. msegn6 a parec-

( hi solisli aliMiianni quol curLoso ripiego di senlonziaro che un buon

(l-e perpeluamontc lavorare a dislruggere semedesimo 1 :

1 Chi hramasse vedefc le costoro opinion! ,
moHe m Ircn^er^ cofnnwn-

lale dal ch. DE HALLER, Ristorazione della itienza politica 1. 1. La sostanza
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Ian to son fcrmi costoro a volere illecila per nalura ogni dipenden-

za. L' assunlo nostro e dunquc cvidcnte : socialita include essenzial-

mcnte dipendenza: spirito moderno e esscnzialmenle indipendenza.

Dunquc lo spirilo moderno e essenzialmcntc anlisocialc, ossia cs-

senzialmcnte conduce alia selvatichezza : ne
, per quanlo voglia-

no gridare gli spasimali della civilta moderna contro P oscuran-

tismo nostro, polranno mai negare la nostra consegucnza finche non

provino falsa una di quesle proposizioni : 1' idea di societa involge

essenzialmenle 1' idea di dipendenza : il gran principio vagheggiato

dalle tcorie di sociela moderna k Tassolula, inalicnabilc indipenden-

za dell' uomo da introdursi pralicamente in lulte le legislazioni .

Se colesti due principii sono diamelralmcnte opposli tra loro, il

principio d'indipendenza e cssenzialmente antisociale, e pero essen-

zialmente selvaggio ;
diccndosi selvaggio cio che tende a distrug-

gere la societa.

Sicuramente i noslri avversarii al senlirsi dire selvaggi bandiran-

noci addosso la croce, perche queslo vuole Tinteresse del loro par-

tito. Non e pero che quando lace in cuor loro lo spirilo di parle ,

non riconoscano essi pure qui o cola la verita della noslra asserzio-

ne : e piu d' una volta il famoso Gioberti prenunzio all' Europa il

pericolo ;
e moltissimi credeltero gia inselvatichila la Francia sollo i

terrori del giacobinismo ;
e le minacce del socialismo e del comu-

nismo francese fecero inorridiro nel Giugno i repubblicani del 1848

e ai 21 Decembre gli elettori di Napoleone. E chiunque conosc^ i

disegni spaventosi e i sanguinarii decreti delle conveuticole segrele

non trova differenza fra la cosloro fcrocia e quella dei Cannibali
,
se

non in quanto i primi aggiungono alia fierezza deiranimo la tremen-

del loro sofisma si riduce a questo: l"n buon governo dee lavorare a

perfezionare moralmenle \" uomo : or Y uomo quanto e piii perfetto tanta

meno ha bisogno di governo : dunque un buon governo dee lavorare a

rendere se stesso inutile. Or rinutile merita di essere distrutto, duinjue

un buon governo lavora per renders! nieritevole di distruzione . II prin-

cipale errore di questo sofisma sla nella minore, la quale suppone preci-

pua funzlone del governo essere la punizione del delitto, laddove vera

funzione primitiva e Tunizzare 1'operazione sociale.
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da jintni/.i lirU'organameolo. Ma coloro cho in lal guisa sanno rav-

ilauK'ulr un qualrhe eHVUo, non sanno riporlarlo al MTO

MID priueipio : di cho fermaodosi quasi privi di raziocinio ai puri

lalli seu.MhilL deleslano le crudclta, grincendii, i furti (c allora prin-

cipalmenle quando no sono tocciii cssi slessi) vagheggiando frallanlo

e careggiando quel principle iufernalc di indipendenza donde schiz-

zano tanlo Uamme. Uomini di poca levalura c di poco cuore, inca-

ji.iri ugualnienle o di comprendcro gli effelli pratici delle doltrine,

c ii iuuuiumorarsi del giusto quando non e in lega coir inlercssc ;

uomini ciic dctcstaDO i comunisli come dcleslerebbcru il Passalorc,

pronlissimi frallanto ad applaudire al Garibaldi cho invece di assaliro

una Diligenza assale una cilia. C pure so fra cosloro vi ha divario,

il vanlaggio sta lullo in favore del Passatore, il quale inline dei conti

riconoscevasi da so slesso coi pochi suoi compiici violalore delle leggi

e della propricla : laddove cosloro, molliludine slerminala , menlre

preparano desolazione a tulle le genii, van I,mo di mi li tare in favore

della verila, della giuslizia, della felidla di lullo il genera uinano
;
e

stabiliscono uu principio, rampollanle , dicono, dalla nalura slessa

delFuomo, e propaginante per conseguenza in in lie le relazioni del

moado morale, a cui la nalura uniana si prolende.

Qual meraviglia dunque se applicalo alia realla delle cose, il co-

sloro priocipio produce reahuenle per ogni dove ccrli sinlomi socia-

li che annunziauo, sollo vaiii aspelti, Tingcnerarsi di abiludini sel-

vagge a misura cue si scuolono o si spezzano i legami delle socie-

voli alliuenze? Fale con noi, Icllorc, una picciola cscursionein tulle

le regioni del mondo morale : considerate con noi i varii gradi, per

cui procede dal gcrmc dell' iudividuo per successive incremenli la

gran pianla della societa, e vcdrete come il principio dissocianle va

progrcssivarneule corrompcndo ogni parlc del mondo socialc e pre-

paraudolo a quello imbesliaiuento a cui principii anlisociali debbono

naluralmenle condurlo.

E poiche il mondo morale preude le prime sue mosso dall' indi-

viduo, incominciale, lellore, dal considerare in queslo lo spavenle-

vole eroismo della dispcrazione. Quel suiddio cho in qucsli ulti-

mi giorni ha sollrallo alia giuslizia umana in parccchi alii ufliciali
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auslmoi lii'hice di piii ample informa/ioni o la vitlima dolla >

MWClate; quel suindio. didamn. < mindi-i grand! effetti dci grand!

mezzl-d'indipendenza denjagogica. Kffrtin. porche pordutaogni idea

di Dio c di anima, o 'gcossono ogni giogo . il sollrarsi nl patire di

un memento a lunghi travagli o a graVi pericoli dmene aflo di pru-

drtwa f di rora<rgio. comr il lag<iarei un dilo clio winarri cam n-n-i.

Mezzo poi di indippiulonxa, non dipendendo piu da ix>ssunoullai4er-

-ra-un iwmo che ardisca non solo affronlaro. ma provocarc ia niortc.

Or qupslo o cio cl>o nasee dai principii delle sotle, pre$o \t (juali

il pntei etrtius e solrnno aforisnio: ai'orisrno mm ammosso ceplaroeft-

to sc non forso in qualcbo momento di dfepewzwno da quei selvag-

gi pei qali la loro bi'olalit^ e svcntura ma non teoria. All' opjxwto

pei selvaggi a/zimati dolla nostra societal il suicklio divicne cosa abi-

tuale, cnlrata'oramai noi calroli della stalistica,specialmntein qut'i

pa*si ove il protestantcsimo ha formalo ncgli inteUelli *

quasi!<fca-

naluraio lo spielato principio d'indipendcnxa.

Abbiamo detto selvaggi aszimati cotcsii suicidi, in quaffilo serba-

no ordinai'iamenlc quella linta o vernicc di piamolezza che la ci-

\ilta produce. Queslo peraltro vuolsi intenderc pel primo sladio del-

la corruzione : giacche negfi stadii iriteriori qual sia per essere an-

<jhe resterna abitudine di femcia nel ceiTo, negli abiti, ndfc manic-

re poseiamc congellnrarlo e da do che vedemmo'nei Sansculotles

del 1TS3, e da do ohe apparisce in quellc societa e principalmen le

Delle piu segrelo ove piu cinica e sfacciala si mostra rinftaenia del-

la dotlrina di liberti. I nostri leftori hanno potulo vetlerne un ri-

tralto vivamentc efligiafo nel Lionelio quande deseriveva il eanvifo

di qnel feroci che si divoravano crudo crude c am*or sanguinanle

im fegalo umano imbandito snllat mensa. E-se nH comune deJla 80-

cieta quefie barbarie ancora muorono orrore, non puo pcro negHWI

>che lo spirilo d" indipcndonza ha insegnalo a sxincolarsi tla molti rf-

guardi di urbanita piu squisita ,
i quali inolto eontribuivano in attri

tempi a rendere piu dignHosa, aflettuosa cd-ordinata la vita swinle.

Non negheremo polore queslo principio di roxzezza giovare al-

Tordine morale ritemprando cerli animi soverchiamente ammoHili

dalle svenevolezze della civilta : e sara quesfo DHO dei tanti beni che



>vvktaikai 8ft tiante: (fel< in . uard.i il prim-ipi.

i|i;.-!i.i ronezza -|.-r:\.i . I iMloMbraOza d'opii lr_Min< . I.

otiranzi dogti allrui iocoraodf, il Uispnezzo degli allrui M'ulimoHli ;

tultc quisle r.iiiM- di ni/./07/.a mcllono un irran di\ario Ira la \irile

austrrila di tvrti rarattrri rubesti >i
,
nu prnbi <-d oiK-slisMmi .

< la

ruvid'//a d<-l tratto di nii ciTluni srmbrano oggi fiirai tm vanto,

dandi.l i r.iin.- curattcnt della lorn indipcndonxa.

VII u-4-irc daIJa cnrcliia dHf iadividuo, la prima rclazion*', in cui

nadure pose TuonU) ^ta sotiela: doniesUcu : <>d anchc (|ui v 4aidetta

todc del \iiii. il l\jigglo nun suole eswre pMttameote solvag-

-io : ana il ina.ic.i! ijua>i d o%ni altra effusionc d'alfi-lU) rcnde in

lui piu mtcosi ^rii allot li <lnnnslici : e I'abbandono d'ogfii allro sus-

sMkl glfcatciMiJCC la stima di qin-ll' unira sitrii-lii . in rui lo poso na-

tnra. Ma -qoando T indipondcnza si slabilisce in prindpio, ogni pas-

sionc vi Irovn un appo^gio ovc a&sicurar la leva die dee demuliro

1'editizio dooicslico. La saniitu dal vinculo ounittgalo e noggexione ,

la
ii;;ii'nd'M!.'.-. di !i-:lio, soggoiiorto il dovorc di cducare,

tione il convivero : e a tulle coieslc soggezioni ognuno \<-dc

come si vada rimediundo, seuza quasi a\\e(l.-iM n. . in uille !<* mo-

derne s(x ieia. II divor/io e orniui per ease fegge universale. Ma le

hpavcntoso dimension! cue prendc, la I'ulilila dei molivi a rui >i ap-

piglia ,
la prrvcggeoza d'arle con cui si prepura prima ancora di

contrarre il vincolo (seifincolo puo (Ursi
)
matrimonial*'

,
rrndono

ormai cotesta congiunziono un lib'erlinaggio legale o nulla piu. Alia

indipendenza dei iigli provveggouo le Icggi per modo, (iio i pareuli

n4desiini incominciano a dubitarc del proprio diritlo. A sciogliero

i paronli dal dcbilo di eduearo concorro loStalo o n.H'aprii.- iiuuic-

rosi gl' istiluli
,
ovo il (iglio si cduclii uiori dolla proprut faniiglia li-

no dajrli anni piu tonori ,
c eol costriogerft U padre, anche a suo

(fiflpeU
' a [iresenlare quol i-< i \rlh llo di mvrbida cera, tiiftiio rico-

\ii dalloSlalo lultc le impronle cbc ({uesto vorra marobiarvi. Cusi il

figiio nulla ricevna <lai paronli so nou qucllu in i- .1 di caruo

liva
, e formera Tabito di vivero fuori di lamigUiMMi

!'>vi ri . no i diritti. Ouanlunqac, a dir vero, Vtveise egti pure

sollo il tello domcslico, Tindolo dclla socicla odicrna c l.tl' . che i
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pnrenti stcssi sono allcltati pcrpeluamenle ad una vila tulla eslerio-

re. Si dircbbc die la socicta abbia prcso a scioglicrc qucslo problc-

ma : far si che un uomo scapolo abbia tulti i comodi del la vita

domeslica, scnza lollcrarnc alcun peso di convivonza . Non avctc un

tetto? Eccovi un hotel ben fornilo e pulilissimo chc vi esibiscc tulti

i comodi della casa
,
scnza dovcrla n& riparare, ne mobiliare. Qui

non abbisognerete di servilu bastandovi il garzonc di locanda
;

cd cccovi sciolto dalla noia di cducare
,

di albcrgare ,
di benefi-

carc i famigli. Yostro giardino di diporlo sara la pubblica \ilhi :

volete conversazione e giuoco ! Vi aspettano al cafle : la ricreazione

ve 1'offre il tealro : in piazza Irovate ai voslri comandi una vellu-

ra: Tamministrazione dei beni sara scusata dai pubblici banchi,

sui quali collocando il vostro danaro ne trarrete i frulli senza met-

tervi in noiose relazioni con fallori e contadiname. Se amate una

vita di studio alia leggiera (
sludi gravi non fanno per gl' indi-

pendenti ) ,
in ogni angolo della cilia Yi si apre un gabinctto di leltu-

ra. Tutti insomma
,
tutti i bisogni della vila trovano agevole Tappa-

gamento senza necessila alcuna di avcre una famiglia sulla terra :

tutti i bisogni, diciamo
,
mcno qucl bisogno di un cuorc che conob-

be le pudiche gioie dell' araore domestico e della inlimila d' amici-

zia; e meno quell'esercizio psrpetuo di virtu che nella vila domesli-

ca s'imparano e forbiscono. Ma la pcrdila di cotesti due lesori che

monta per chi mai non li conobbc ? L
1

uomo grosso e materiale

quando pu6 libcrarsi da soggezioni ed incomodi sensibili
,
ha locco

il cielo col dilo : e in tal opera la societa odierna porge ogni possi-

bile sussidio a chi vuolc sprigionarsi intcramente dal convivere do-

meslico. Vero e che agli affelli casalinghi ,
chc clla uccide coi muni-

cipali ,
sostiluisce amori nazionali ed umanilarii

;
amori comodi e

che non costringono a sacrifizi determinali
,
destinati a vagheggiare

una idea tanlo piu cara e piu nobile, quanto piu remola dalla realla

dell
1

umano consorzio.

Abbiamo dello distrutli gli affelli municipal! ,
e non occorre di-

morarci nel dimoslrarlo , dopo aver accennato come sia distrulla la

famiglia : giacche che altro e il Municipio se non T unione delle fa-

miglie? E come serberebbesi Tamore di quello, se 6 eslinlo Tamore
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di qui'sta? Solo OSNI i \, i,mo come ancln> in l.il opera la sclvatichcz-

solloslia immiMisaim'iilc risprllo allo Iribu indianc ove

ID di-i contribuli esacrosanlo, laddovc i nostri rigcncratori

non lin mo nolle loro lilippirhc conlro it grello o volgarc amore di

campanile. V le loro iinrllive si rislringono a biasimarlo in parole,

ma lullo il loro >i>lt>m.i parlanientan
1 include c.sscnzialmcnle ia di-

slru/ione di(juesto, come d'ogni altrospirilodicorporazionc. Spirito

die uaiura inm-slo nolle piu inlimo fibre del cuorc umano
, confor-

landolo con quanlo ha di piu sacro il dirillo, di piu tcnacc ed urgen-

te I'inleresM'. Oueslo, incalzando porpeluamenlc col pungolo dcibi-

sogni, coslriuge a ricorroro per aiulo ai piu immcdiali, ai piu prossi-

mi chcsono appunto i domcslici e i conoitladini. Da qucsli poi ricc-

vendo conlinuamonle conlracambii
,
favori

, bcneficii, cortesic, eccoli

sorgero in cuorc la voce della giuslizia c della riconosccnza ad atte-

slarno i dirilti e perorarne la bcnemerenza. L'csserc dunque vincolati

a domoslici c concilladini non e grettezzadi cuore che non sappia dif-

fondersi, ma 6 dobito di giustizia che sa rimcrilare. Ma ogni debito 6

soyyezione ,
c dipendenza ; e gl'indipendenti non vogliono sapcrne.

ne hanoo ben donde, poiche dato il nomo allc volontaric loro con-

sorlerie, non polrebbcro si di leggicri adempicrnc i giuri esccrabili,

invcscali che fossero ncgli afTclli che naiura ci delta. Si sciolgono

dunque lulli i vincoli di corporazionc (e i sellarii rinunziano perfi-

110 alia palria c ai sanguc)
1

: ogni uomo non 6 che un individuo

sgranollalo : e tutti que' dopulati che corrono a rappreseulare la na-

zione in un Parlamcnlo, portano bonsi nomc di questa o qnella pro-

\iiuia
,
di questo o qucl circondario : ma lo rapprcscntano si poco,

1 Le Ma^on a fait sermtnt iTaider set freres de la tttc et dv brat, au pre-

judice mime de sa fortune, de son honneur et de son sang; Gil (La Franc-

Mafonnerie en elle mime et dans ses rapports avec les autres socie'te's secretes

de T Europe, notamment avec Ic carbonarisme ilalien). E 1'aulore osserva che

i Massoni del Belgio conquistato da Ha Francia sollo Dumouriez tripudia-

vano, come Iripudiavano in tutli gli altri paesi cisalpini conquistali daire-

pubblicuni di Francia. le moderne annessioni cho allro souo se non un

parlito, che per opprimere i propri concilladini fa schiava la palria al carro

della fazione piemoDtese?

SertelY,vol.VU. 3 20 Giugno 1860
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cho molti e molli ncppurc toccarono mai qucl suolo, quel fomuno
,

di cui si dieono rappresentanti 1.

Lo spirilo dunquc dclla indipcndcnza elcrodossa, quando cnlra nolle

relazioni civili c poliliche, tonde ad annullarnc i primi clomonti . di-

struggondo il sentimcnlo od amore municipale o soslilucndo airamoro

di palria Tinlcresse di partito: principle del tulto inumano che spez-

za lulti i logami dcllc piu intime sociela formalc per mano di nalura.

A questa selvatichezza di sentimenlo seconda naturalmente la

selvatichczza dellc forme esleriori e un totale oblio anche nella vita

pubblica di quella riverenza
,
che Tumanila ispira in ogni animo

ben nalo vrrso le numerosc assemblee, e di quella dignila e decoro

che rivcrbc'rato negli animi aumenta la riverenza verso i rapprescn-

lanti del ptibblico o della aulorita.

Quest' elTclto esterno dclla indipendcnza selvaggia spicca miraliil-

menle in certc pubbliche assemblee degli Stati Unili
,
ove o si di-

scule a bastonate come in un chiasso , o si ascolta sdraialo come in

una bellola. Ma anche senza andare si lontano a ricercarc un' idea

di ruslichezza nolle pubbliche assemblee
;

in Francia slessa
,
donde

pur ci vengono tulle le rafllnatezze c leleziosaggini della raoda, qua-

li ispidc forme presenlava nclK assemblea repubblicana il parlito del-

la montagna ! Cotesta dcmocralica non curan/a del pubblico c delle

Magistrature ,
vera prolesta conlro ogni soggezione , prepara pur-

troppo all' infrangimento d
1

ogni legge morale. II che ci ricorda aver

veduto deplorarsi appunto agli Stati Uniti
,
ove anche i supremi of-

ficiali si fanno rei di peculate c di venalita
,
senza neppurc serbarc

la vergogna della pubblicita; pagandole almeno il tribulo dciripo-

crisia 2. Ecco iin dove pu6 giungere anche nella non curanza della

pubblica decenza il malinleso spirito d' indipendenza.

1 flotate slrtinczza che abolisce inleramente ogni influenza municipale:

da un canto si dice i Deputati debbono dare il voto secondo loro co-

scienxa, senza accettare mandati dai loro etettori ;
dall'altro si scelgono

Depulati alia it o ignari del luogo che rappresentano. Che cosa dunque pos-

sono rappresentar costoro del Comune da cui sono eletti , privi aflatlo e

di cognizionc propria e di direzione altrui ?

2 Ponno vedersi le citazioni di molli giornali americani che deplorano

cotesta immoralila nel Monde 18 e 19 Maggio 1860.
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Dilali.unonc adesso le conquisle e facciamo li entri nolle re*

donali : \.-drrl*' ><i slcsso la terribile mi'lnmorfosi

<li)vri prodursi in qiH dirillo. E qui purtroppo i fall! slmii

parlano agli ocelli anc.hr di quei m>'desimi . di nil )'oltu*o inlrl-

lello non saprcbbe leggere nel Kbro doi falti morali. So Kindippn-

dmza dell' individuo gli da il dirilto di non accetlare nna legge,

fui non abbia rogata cgli slesso, sarebbe ridicolo che a leggi da

ii approval, venissoro soggollaii i popoli. Come duiKpic in

!' indipondenza tocc6 ai cilladini di rivodcrc il loro co-

o la loro coslilnzione, 1'indipondon/a modrsinn l.icrKi i Irat-

tali fra i Principi sc non orano approval! dai popoli : od <" que-

slo il primo passo chc abbiamo vrdulo a tempi noslri n-siTvulo

<la noi noil' arlicolo In Fedc dei tratlali. Da lungo tempo gli ila-

lianissirai andavano rip^tcndo coteslc dollrino
,

drslinalc prima a

spossessare TAuslria, poi ad osaulorarc tutli i Principi cho non si

acconciassero a dipendore coi loro snddili dalla (irannia dogli in-

dipcndenU : E qual dirillo, csclamavano, polcano avcro i diplo-

matic! del Congresso di Vienna, di Parigi, di Laybac nel delenni-

nare le frontierc e regalare pupoli e terrilorii ?

Non o qni meslieri per noi Kesaminaro se in qu.oi Congress! fos-

sero violati alcuni dirilli
( colpa non rara ad aceadere fra polenti

DeH'cbreizi del Irionfo) ;
e se gl' ilalianisslmi si fossero contenhli di

impulare Hullila ed ingiuslizia a crle special! dclcrminazioni; rispet-

tato cosi il principio di fcdella e ridotta la.quislione a pure dimcn

polilichc, ci lasciercbbc per lo mcno indiflerenli. Ma gl' indipendenli

non si reslrinsoro al falto e vollero annicliilaro il principio : lollo ai

Principi il dirilto di patleggiare, divenne imposb:le ogni convenzio-

ne fra i popoli : giacche eoroe mai patloggt^rebb TO i popoli ,
senza

mo di un' aulorila cenlralo inearicala di formarno 1' unili e di

rappresenterla in faccia agli allri popoli? Ecco dunqix
1 le nazioni in

una compiuta anarchia! Lo Icggi natural! ciascujw le intende a suo

modo : lr convenzionali ciascuno le spezza sccondo il tornaconlo.

1 popoli sono cosi lidolti, conic un giornale descrivrva il cittadino

aonriGaao. a non Irovar piu sicurezza
,

se non col revolver alia

mano c le spalle al muro. Misera sicurezza per un cittadino, ma
che lascia almeno qualche speran/a di pugna uguale, cimentando
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le forzc personali. Non cosi quando Iratlasi di popoli ovc 11 pesce

grosso e sicuro di mangiare il piccolo. Qui rorribile regno della

forza selvaggia ha prcso in meno di un luslro proporzioni si enor-

ini. die la diplomazia ormai fa i suoi fagotti, e del dicci Congress!

chc si annunziano
,
miracolo se un solo si avvera. E qual pro di

Congressi, se il Ciel ci salvi, quando anticipalamente si professa la

lettera dei traltali doversi spiegare ,
mulare

,
canccllare secoudo i

consigli delle fortune avvicendantisi ? Le paltovizioni diplomatiche

sono essenzialmentc funzioni di popoli, i quali si riconoscono dipon-

dcnti da un giure universale ed universal menle riconosciuto. Abo-

lilo un tal vincolo, raerc6 dell' indipendenza delle coscienze e delle

ragioni ,
il trattalo altro non e che un pezzo di carta scrcziato d' in-

chiostro.

Spezzato poi ogni \incolo di societa internazionale
,

noi siamo

spettalori di una scona affallo nuova nel mondo crisliano. Vedcmmo

nel corso di pochi anni la Russia invitare rioghiUerra a parlir lo

spoglie del Turco
;
Walker parlire dagli Slali-Uniti con un branca

di venlurieri a cercare per se un regno , soggiogando una qualche

repubblica dell' America cenlrale
;
un' allra spedizione di filibuslie-

ri tcntare uno sbarco in Cuba senza la disapproval ne del suo Go-

verno
;

e la squadra arnica degli Stati Uniti involare al Messico i

suoi vapori e togliere al Presidente Miramon la palma di una immi-

nenle vittoria, perpeluando in quella misera terra, in favore di un

Caporione vendereccio, tulti gli strazi della guerra civile. Vedcnimo

ringhilterra andar bombardando i piccoli Stali per eslorcere con-

cessioni o pecunia ;
il Picmonte vendere due province sue per in-

volarne quattro ai possessor! legiltimi, senza pur lialare una dichia-

razione di guerra. E in queslo momcnlo slesso un ve nluriere, emu-

lo dei prcdoni normanni e danesi, avvenlarsi sulla Sicilia colla dis-

detla offlciale e colla reale protezione di Principi die formano parle

della famiglia europea, e pure sguinzagliano il loro molosso a dan-

no di un lor fralello coronato con dirilti certanu-nte non minori di

qualsivoglia altro rcgnanle. Nel qual fallo e da nolarsi come la bar-

baric di questi nuovi selvaggi apparisca tanto piu ddeslabile e rab-

biosa che quella degli ant!chi, quanlo contraddice piu diretiamente

i principii di civilta abbracciali oggi dall' Europa. La qualc HOD
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solamcntc ha terminato di espugnare la piraleria prima in Algeri ed

tilt i m, im>'iitr in Marocco; ma nel tralluto del 18'iG, fcrmu quasi un

nuoNo dirilto marittiuio consentilo d,i prr.vioche tultc le I'olenze eu-

ropoe, per sopprimerc le Ledcre di J/orca c la piratcria legale an-

cbe in tempo di guerra. Dopo simili determinazioni ci volea tutta la

Urn -//a dcgli indiiM'iulcnli rU'rmlo>si per lornaro in picna pace alia

piu obbrobriosa dcllc piratcrie, agH atlenlali doi filibuslieri. A lalo

spi'tlai'olo rapprescntato sul toatro del mondo civile da nazioni che

-i dicono crislianc, ma dominate dal principio d' indipcndenza etero-

dossa. chi puo ncgare che la sociela curopca cammina a gran passi

\.TSO lo stato selvaggio? Laondc saviaincnto T egrcgio periodico

spagnuolo la Regeneration^ 6 di (iiugno 1860, inconlrata ncll'/noo-

lido Russo la barbara fraso pci tempi che corrono ognuno pen-

sa per s6 ;
non polrebbe, soggiunge, darsi prova maggiore della

tendcnza a slato selvaggio di che c invasa T Europa. A quanto pare

il periodico Russo vorrebbe che da quel seltcnlrione donde scese or

sono 14 secoli la barbaric di falto, sccndcssc oggi la barbaric dello

idee. Ma con quesla diflercnza che quclla prima conteneva i germi

dclla ci villa, quesla del generalc dissolvimento 1.

Vedete dunquo so veramenle selvaggia non e la tendcnza di cote-

ste Sette ! c se non fu soverchio onore per loro il parcggiarle alia

barbaric lurchesca. Si ammelterebbe dai Turchi cotcsta morale cho

calpcsta ogni dirilto, che mcntiscc cinicamcnlc i fatti . che laccra le

convcnzioni, che insidia gli alleati coir opera dei diplomatic! ,
che

in picna pace spingo i suoi venluricri a gucrra di sorpresa : e tut-

lociu con una fronle si impcrturbabilc che ncppure ci prende I'.i-

cqua benedelta ?

m

1 Si fuest cierla eta fraxe < en lot (tempos en que tlthnox, coda vno re-

rponde por ti ; no podria dane mayor prveba de quc la Europa *e con-

ttituia en ettado talvaje: no parcce sino que el periodico nuo guiere hacer

que descienda la barbaric de las ideas del mismo punto de donde hace cat

torce siglos descendlo la barbaric de los ombres d inundar a todas las no?

clones. Sin embargo, hay una diferencia esencial, y es que en el siglo V la

barbaric del Morte traia dentro de si el germen de la civilizacion, al paso

que las ideas que proclama el Jntalido Ueran consigo el germen de la diso-

lucion general y la ruina completa de la sociedad.
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DELLA SOVRANITA TEMPORALE
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VI.

// ricorso di Stefano II ai Franchi.

E satwsima regola di crisliana prudenza, ncgli affari e nei fran-

genli piu gravi dclla vita, implorare da Dio il suo celeste aiulo co-

ine se da questo solo dipendesse ogni cosa
,

e al medesimo tempo

adoperare tutti i raezzi umani come se in questi soli slessc ogni vir-

tu e speranza di riuscimento. In tal guisa tutle le forze che sono in

qualche modo in poler nostro
,
nalurali e soprannalurali , vengono

messe in opera al medesimo scopo ;
laonde

,
se queslo e ollenibile

,

non puo fallire cue non sia otlenuto. Ora cosi appunto adoper6 Papa

Stefano II
,
nella cslrema necessity ed angustia ove 1'aveano ridolto

nel 753 le armi del Re Astolfo
,
assediando Roma

,
desolando tutla

la proYincia, e minacciando ogni di peggio. La prima cosa egli ri-

Tolse gli occbi al cielo
,
e come abbiamo narrate di sopra ,

con so-

lenni suppliche e litanie e procession! di pcnitcnza si studio d' implo-

rare il divino soccorso. Indi, ben sapendo chc alia fiducia in Dio.

Iddio stesso vuole che si congiunga 1'opera noslra, si rivolse a:

oorsi umani
, adoperando tutti i mezzi che la prudenza pot& sugge-

rirgli. Primicramente, come ci attesta Anastasio, si sforzo di placare

1 Y. il volume precedeule pag. 687 e segg.
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Astolfo . o con mollksimi doni e run pn^hii'iv n-plicale piu piu

?oHe, induriu a ril.ix iair in pace to prwiiuv <ii Roma e dcll'Eaaur-

cato da lui iugiuslamcnle invase ed opprc&se. Ma lullo indanio : per-

du'- in Aslollo nun era ne la geoerosita di Liuiprando, ne la piela di

Rachis; c qu"H'anima di ferro ivslb impenetrabile ad ogni scnso di

umanila o di rcligione.

Fu dunque bisogno ricorrcre alia Ibrza per domarlo. Ma dove

trovare lal lor/a che baslasse a lenero in rispclto e soggiogarc un

lie si polente c bellicoso qual era Aslollb
,

dalle receDli conquiste

reso ancora piu audace ? In Italia era vauo ccrcarla, giacche quasi

lulla la penisola era in potere di Aslollb. 1 suoi Longobardi douii-

navano dalle chiusc delle Alpi fin presso al Faro : imperocche i

Durhi di Spoleto e di Beoevenlo non erano piu quel Trasamondo e

quel (jolcscalco che sotlo Gregorio II e HI fecero coi Uoinaiii causa

comune conlro tte Liuiprando, ma crano Lupone o Liulpraudo, aini-

ci c ligi al He Aslollb
;
ne si sa che essi facessero in favorc di Ro-

ma alcun segno di amicixia. i Veneli che gia grandeggiavano dalle

lagune allcndevano al commercio e alia prosperila inlorna
,
seoza

infFMiiouschiarsi gran iallodellc guerre delta pen isola, c avean lul-

l' allro in pensiero che di allirarsi aduosso le ai-mi del lemulo Aalol-

fo. Lo slfsso dee dirsi di Napoli, di Ainalli e delle pocbe allre cilia

a mare che nella bassa Italia reggevansi ancora ,
almon di noiue ,

>olh il greco Itupcro, e vivevan sicure in lanlo solo in quanlo che

la piccolez/a del loro Slalo, la scgregala poslura e il quieto \ivere

faceale quasi dimenlicare. (ili Ilaliani delf Esarcalo e della iVula-

poli crano caduli poc' aozi, per lungo csinanimenlo di forze
,

faci-

lissiina preda uelle muni del Ho : c se avessero osalo di muo\ri>i,

era a qucslu piu age vole il c.oinprinicrnc la riscossa, che non

slain il tarn.1

couqulsta. Sin-hr i liomani Irovavaasi abbandonati a

se soli, c sarebbc slalo follia lo sperare di poler essi soli toner lesla

al Ke longobardo.

Fuor d' Italia era dunque da cercare il braccio amico e polenle

che salvasse Roma. E il primo pensiero dovea corrcrc senza dubbio

a Coslanlinopoli, i cui Augusli chiamandosi ancora Signori di Roma

ne erano i natural! difensori. A Coslaulinopoli infalli avea il Papa
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Stefano gia piu voile fatlo pressantissimi ricorsi
;

c ancora

coll' ambasccria che mando coll' imperiale silenziario Giovanni. ;\oa

nuovamcnle sollecitato il Copronimo. Ma questa, como le pn>-
dcnti, riusci al tulto vana. L' Imporalore, qual chc ne fosse la ca-

gione ,
la propria dapporaggine o la dcbolezza dello Slato o il

timorc dei Saracini sempre minaccianti, ccrto e che non si mosse .

no die verun segno o promessa di muoversi, come se Roma non gli

appartenesse punto. II solo aiulo da lui prestato in si gran bisogno

ai Romani si fu, secondo un
1

oscura mcmoria serbalacene dal cele-

bre frammento Fantuzziano 1
,
Y aver concesso al Papa ,

che gliene

avea fatto espressa domanda, la facolla di potersi collegarc con chi

li potesse difenderc : facolla ch
1

era dala in tal caso dal diritto di

natura, ma che dal consenso imperiale ricevea nuova sanzione c

maggior facilila di riuscimento.

Lasciato pertanto rOriente, che era ormai divenulo straniero al-

1'italia, bisognd cercare ID Occidente il campione di Roma. No qui

era dubbia o difficile la scelta. Fra le nuove nazioni che in Europa

erano venule sorgendo di mezzo alle rovine dell
1

Impero romano e

alle agilazioni del mondo barbarico, una grandcggiava allora sopra

tutte e raccoglieva in se lulte le qualita richieste a si nobile ufficio
,

talmenle che parea da Dio a bol disegno prcparata in servizio della

sua Chiesa. Questa era la nazione Franca. Infatti
,
mentre la Spagna

gemeva e dovea gemere per piu secoli ancora sotlo il giogo dei Sa-

racini; mentre alle isole della Gran Brelagna allora si illustri per

cristiane virtu, la troppa lontananza c le interne condizioni dcU'cptar-

chia rendevano impossibile il mesrolarsi negli afTarid' Italia; mentre

la Germania in gran parte e tutlo il.Seltentrione giaceva tultavia

nella barbaric e nel paganesimo ;
la Francia invece

, primogonita

fra le nazioni cattoliche dell
1

Europa, era gia adulta e potente a gran-

di cose, anche fuori delle sue frontiere.

Reggevala gia da piu anni la nuova e gagliarda slirpc dei Caro-

lingi ;
la quale, soltentrata nel dominio ai degeneri Merovingi, avea

1 FANTUZZI, Monumenti Ravcnnati, Tom. VI, p. 264 e segg.; TROTA, Co-

dice dip om. Longob. num. DCLXXXI.
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per cosi dire infusu nuo\a \il,i nelle venc generosc del Franchi. II

prinio llr (li-ll.i ilin.isti.i . Pipino il piccolo, conlinuava degnamenle

le glurir dell a\ it
I'ipino d Erislallo e del padre Curio Marlello, men-

In- rescevagli ai liandii un li^Iio, chelalto le grandezzo degli a\i e

tlrl padre avrebbc di gran lunga eoelissale. Se v'era dunquc in Eu-

ropa un nomc chc polesse inlimidirc Aslollb, queslo era Pipino, alia

t ui pnlen/.a guerresca sarebbe facil cosa il domare e anchoschiac-

dare, se occorresse, il Ho dci Longobardi : e 1' insigne viltoria da lui

i-ip'ui.iU <|ui\st'
anno mcdesiiuo "53 supra i Sassoni e la cui fama po-

tea gia esser porvenul.i sul Po, aggiungeva nuova conferma a tale

opinions. Eguale pui alia polcnza militarc e polilica era in Pipino la

piota caltolica c Famoro verso la Chiesa romana
;
ed a quesla slrin-

^r\,ilo un recente viocolo di gralitudine, per la solenne sanzione

data dal Ponteficc S. Zaccaria al voto del Francbi che chiaraavalo

al trono, e per la consecrazione regia che indi ricevette in Soissons
,

dalle inani di S. Bonifacio apostolo della Germania
,
e legato del

Papa. Sicche non era punlo a dubilare cbe il nobil cuore di Pipino

non fosse per rispondcrc prontamenle alia doraanda del Papa, cbie-

denlegli in si estrema nccessita soccorso. Aggiungasi cbe Pipino ,

beucbe da fanciullo fosse venulo alia Corlc longobarda e avesse ri-

cevuto dal Re Liulprando, col rilo del laglio dclla cbioma, il nome

di figlio adollivo
,
col Re Aslolfo nondimcno, uscilo da una famiglia

c da una fa/ione nemica di Liulprando ,
non era legato per niun

vincolo di amicizia o di alleanza
, eppero noil era punto lenulo a

quei riguardi cbe avcano inipcdito gia a Carlo Marlcllo di pigliare

conlro Liulprando risolulamenlc la difesa del Papa. Anzi v'e/agion

di credere cbe Pipino avesse conlro Aslolfo
,
anche per conlo pro-

prio, giu.-sli molivi di doglianzc. Imperoccbe, a quei di medesimi,

come narra il CooUftuatoro di Fredegario, Grifone, fralel minore di

Pipino e serapre in molo a suscilargli ribellioni e guerre; erasi in-

vialo verso la Longobardia per ivi ordire nuovc trauie : se noo cho,

prima cbe valieasse le Alpi, fu dai due Conli francbi Tcodonc e Fe-

derico ucciso in una miscbia presso la cilia di Morienna 1.

1 CONTIN. FREDEGABU, Pars. 4.* ad a. 753.
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A Kpino pertanto si rivolsc Stofano II, e soguitando, come dice

Anaslasio
,

1' escropio dc
1

suoi predecessor! che a Carlo Marlollo avoa-

nofatlo rirorso contro le violence dei Longobardi , ispiralo da I>io,

mando anch' egli al Re dei Franchi calde lettere
, piene di gemiti

pei dolori onde la Chiesa romana era opprossa e <fi suppliche per-

cfc venisso a liborarla 1. Reccnte infatti ora la memoria di Grego-

rio III, che contro Liulprando avea invocato il braccio di Carlo Mar-

teflo, e benche non ne avesse oltenuto tutto il favore che spi

nondimeno arcane sperimentato buoni efTetli
,

e assai migliori po-

teva ora prometlerseli Stefano dal Ro Pipino. Ma oltre a questo esem-

pio recenle, anlica era in Roma la tradizione diricorrere alia spada

dei Franchi, valendosene come di ausiliari conlro i nemici del nome

rotnano : ne sara qui fuor d' opera il ricordarne alcuni Iratli.

1 E da recare qui per intiero il passo di Anastasio, siccome rilevautis-

sinio alia storia di quel tempo. Jtaque, die
1

egli , dum idem sanctixsimut

vir icon fatum pesliferum Longobardorum reyem immensis
( al. wiversis)

vicibus innumerabilia tribuens munera, deprecarelur pro gregibus sibi a

Deo comrnissis el perditu ovibus, scilicet pro vniverso exercitu
(
al. exar-

chatu ) Ravennae, alque istius Ilaliae provinciae populo, qvos diabolica frau-

de ip&e -impius deceperat rex et possidebat; et dum ab eo nihil hoc de re

obtineret, cernens praesertim et ab imperiali potentia nullum esse subte-

niendi auxilium, tune (juemadmodum praedecessores eius bealae memoriae

domnus Greyorius etGreyoriusalius, el domnus Zacharias beatissimi ponti-

tifices, Carolo, cxccllentissimac memoriae regi Francorum, direxerunt
, pe-

tentes sibi subveniri propler oppressions ac invasiones quas et ipsi in hoc

Romanorum provincia a nefanda Longobardorvm gente perpessi svnt: ita

modo et ipse venerabilis Pater, divina gratia inspirante, clamper quemdam

peregriuum suas misit litteras Pipino Regi Francorum nimio dolore fiuit

provinciae inhaerenti conscriptas. Che anche Gregorio II facesse ricorso a

Carlo Martello, non ne e rimasta altra memoria fuori di questo cenno di

Anastasio e raulorita incerla di qualche greco scriltore. Quanto a Zacca-

ria, non pole certamente fare ricorsi a Carlo Martello, morto quasi dne mesi

innanzi ch'ei fosse create Papa : ne si ha tampoco niun documento di ri-

corsi da lui falti a Pipino. Ma ben puo essere che anch'egli abbia chiesto

contro i Longobardi qualche aiuto a Pipino, di cui siano periti i monu-

IIKMI ti. e che a ci6 alludendo il biografo di Stefano II, nel testo sopra cita-

to, confondesse in una sola frase, senza ben distinguere le persone e i

tempi, tutti gli atti dei tre predecessor! di Stefano.
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d.i I secolo tmo, I'lmpiTatorc Massimiano avea assoldalo i

Francbi Salici , rd assegnato loro lorre sul Reno con palto di iniJi-

per T Impcro. ('oslanlc rinnovo con cssi il [>utlo ncll'aQDO 342,

ndo la pace, delta dc.i confini ,
e (iiuliano ton simili condi-

tion! dii'de- loro la Tossandria, fra il Reno o la Schelda. Pel frc-

quonte raililare ncgli csercili dell' linpero, e pel continue commer-

cio d'amid/ia oh' era Ira i Romaui dolle (iallie c i Franchi, quc-

sli apprrsiTo priiiia e mcglio di molli altri barbari le gculilezzc dclla

oh ilia latina
;
e Cra :-ssi non pochi sulirono ai piu sublinii onori ncl-

rimpero, nc
1

cui faMi SODO colebri i nomi del Franco Mcrobaudc

slatodue volte console, di Bautono che diedc la propria figlia Eu-

dossia in moglie airimperalore Arcadio, c di Arbogaslc poco men

cbo Impcralorc rgli modesimo 1. No il fiero Clodovco avea sdegnato

di aggiungere litoli ronuni al none e alia potcn/.a di Re Franco ,

da lui colic conquistc lanto accroscjula : anzi slimo che il suo rcgno

sarebbe piu sicuro e piu rivcrilo dagli antichi e dai nuovi suddili ,

cioi- da' suoi Francbi e dai Gallo-Romani , portando egli il nome o

le insegne di console e patriaio romano, o ricevcndone, come fecc

ucl 509, dall
1

linperalore Anaslasio solennementc i diplomi 2.

Ma nuovi e piu stretli vincoli unirono Roma colla nazionc franca,

dopoche quosla si fu converlita al Cristianesimo. Clodovco dopo ri-

cevulo il battcsimo dalle mani di S. Rcmigio, mando a Roma in of-

ferla a S. Pietro e in segno di omaggio una corona d
1

oro ricca di

geinme 3
; ed il Papa Anaslasio II gli scrivca congratulandosi in

1 Intorno ai Franchi e alle loro allcnnze coi Roman!, e da vedere spe-

cialmente il TROYA, nella sua Storm <f Italia, dai libro XII in poi.

i S. Gregorio Turouense, al Lib. 11 delta sua Historia Francor*m,

a. 38 cosi narra il fulio: Clilodoverhus ab Auastasio imperatore codtciUot dt

contuklu accept, et in basilica benti Martini tunica bltilca (cioe purpvrca)

itdulus esi et chlamyde, impwow vertid dindema. Tune ascenso eqviie (os-

sia equo) aurum argcnlumquc in Hintrr illo, quod inter portam atrii ba*ili-

c*e be*ti Martini et ecdesiam cititatia eft, praesentibu* populis ntanu pro-

pria sparyent, voUtttatc benignistiina eroynvit, el ab ea die Utugwrn cuunl

out \uyuj>tu.i ett vocitatut.

3 Coronam aurcam cum gemmis, quae rrgnunt appellari toltt dice bCMA-

ao REME.NSE, nella Vila di S. Remigio, n. 55. Ed AJUSTASIO In BormMa :



14 OniGINI DELIA SOVRAMTA TEMPORALE DEI PAPI

nome della Sede di Piclro
,
la qualc vcdca per la sua convorsionc

plenitudinem gentium ad earn veloci gradu concurrcre 1. Clodoveo

fu il primo Re cattolico d' Europa ,
ed a' suoi di era il solo Principe

catlolico in lullo 1' orbc romano e barbaro, giacch6 gli allri Principi

o erano ancor pagani come nclla Germania e nelle isole Britanniche,

o erano infetti d
1

eresia
,
come i Goli d' Italia c di Spagna ,

i Bor-

gognoni, gli Svevi, e come lo stesso Imperatore d'Oriente Anaslasio,

tinto di Eulichianismo. Quindi a gran ragione la Chiesa romana

diede ai Re Franchi la prcrogaliva e il titolo di Re Cristianissimi, e

pose nella nazione Franca
,
siccome in figlia primogcnila , spcciale

predilezione e fidanza. Pelagio II
,
fin dai primi anni della invasione

Longobarda, alia Francia volse gli sguardi e le speranze pel soccorso

d' Italia, e scrivendo ad Aunachario Vescovo di Auxerre, perche no

facesse presso il suo Re calde istanze, diceva queste memorandc pa-

role : Nee enim credimus oliosum, nee sine magna divinae providen-

tiae admiratione dispositum, quod vestri lieges Romano imperio in

orthodoxae fidei confessione sunt similes ; nisi ut huic urbi, ex qua

fuerat oriunda, vel universae Italiae finitimos adiutoresque praesta-

ret 2. L
1

occhio del Papa, quasi leggendo nei futuri deslini della Fran-

cia, vedeva un mirabile tratto della Provvidenza di Dio neiravore in-

nanzi a tulli i barbari prcscclto i Franchi alia grazia del Caltolicismo,

afiinche Roma capo e centro della Religione callolica e con esso lei

tutta T Italia avesse in questi prodi vicini una forza arnica sempre

pronta alia sua difesa. Ai Franchi parimenle ,
come ad anlichi e fi-

dissimi alleali dell' Impero ,
si rivolsero gli Augusli d' Orientc per

Eodem tempore venit regnum cum (jemmis pretiosis a rege Francorum Clo-

doveo Christiana donum beato Petro Apostolo. II fatto nondimeno si vuol

riferire ai tempi di Papa Simmaco, prededessore dfcOrmisda ; giacche il

pontificate di Ormisda comincio dopo la morte di Clodoveo. l/errore pun

attribuirsi, come nola il Bencini, ad una trasposi-ione degli amanuensi nou

infrequente a incontrarsi nei codici antichi.

1 Epist. ANAST. ad Clodov. presso il D'Achery Spicileg. Tom. V. I)o-

gnissima di leggersi e anche la lettera scritta per lo stesso efletlo a Clo-

doveo da S. Avito, Vescovo di Vienna nelle Gallic
(
MIGNE Palrolog. ht.

T. LIX, ep. 41.)

2 PELAGII II Epist. 2, presso il MANSI Collectio Condi. IX.
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frcnare o cacciar d' Italia i Lon-oli-inli. Tiberio Coslantino, allc

iscoric mandatogli dal Papa c dai Roman! per sollrcitun- aiuli

<T arme, rispose consigliandoli a ricorrcre alle arm! del Francbi I
.

Lo slesso fece il suo successore Maurizio
; ma di piu mando ogli

stesso a Ghildebcrlo II
,
Re dci Francbi di Au.stra.sia, un' ambasccria

con 50,000 soldi d
1

oro per sollccitarlo all
1

impresa d' Italia 2. E

Childct)orlo acccltolla, c quatlro volte valico Ic Alpi per combattero

Aulari
; bencbe a dir VCTO, Ic sue spedizioni a poco giovassero. NHIa

prima di-l 584 si lascio dai doni e dalle promessc dei Longobardi

facilmcntc placarc e lornossene in Francia
;
Panno seguenle fecc una

nuova discesa, ma per le dissension! insorte tra i Francbi e gli Ale-

manni del suo esercilo dovello ritirarsi senza effetto
;
nel 588 ebbc

dai Longobardi una si Uera sconfltla, cbe lo stesso Gregorio Turo-

nenso altesla non csservi mcmoria cbo 1' csercito Franco palisse mai

tanla stragc; n'- riusci gran fatlo meglio I' ultima spedizione del 590
,

giacche dopo varia forluna, le malattic e i disastri costrinscro i Duchi

Francbi a rilirarsi senza frulto 3. Nondimeno qucsto mosse d arm;

di Uiildeberlo impedirono ad Aulari lo stendere maggiormentc lo

conquiste ,
e valsero allora e poi a tcnere in freno i Longobardi ,

sopratlullo dall
1

offendere Roma, sapendo che ovc toccassero questa.

la Francia alleala e cattolica facilmenle leverebbesi conlro di loro a

difenderla.

Ma Cbildcberlo, direrao qui coll'egregio Vescovo d
1

Algcri
4

,
non

.

1 MENAMDRI PaoiECTORis Ilisl. Del Tom. I Hist. Byzantinae.

2 PAOLO DLACONO, Mb. Ill, c. 17; GBEGORIO TCRONEMSE L. VI, c. 42. II

Talore assoluto dei 50, 000 soldi d
1

oro d' allora corrisponde incirca a

108, 000 scudi romani di oggidi; ma il valore relative era di gran lunga

maggiore.
3 GREOOR. TCRON. L. VI, c. 42; VIII, 18; IX, 25; X. 3 ; PAOLO DIACONO

L. Ill, c. 17, 22, 28, 30.

4 Etquissc (Tun Traite sur la SouverainctS temporal? du Pope, par Mgr .

L. A.A.P\v\, Evtque eTAlgcr etc.Algcr el Paris'4860. Sotlo questo tilolo

rnodefelissimo, si nasconde unadelle piu solide epregevoli opere che siano

stale a questi di pubblicntc sopra la Sovramta tempurale dei Papi. Nelle

rti in cui e divisa fopera, ella abbraccia i tre lati piii important! del-

ta qucstione, cioe la Sloria della Sovranila temporale, condotta COD rapid!
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era del seme di coloro pel quali dovea Tarsi lasalule d'Israele 1. La

gloria di liberare Roma e 1' Italia dall
1

opprcssiono dci Longob.'.rdi

era da Dio riserbala ad una slirpe piu forte e pia die non fu quella

dei Merovingi ;
c quando gli ullimi Re longobardi ripigliarono con-

tro Roma le oslili miuacce c gli ambiziosi disogni di Aulari c di Agi-

lulfo
, gia la Provvidcnza avea prcparato nella nuova dinaslia dei

Carolingi i campioni della sua Chiesa. Solto Carlo Marlello e suo

figlio Pipino, gli antiehi legami di amicizia e di fcdera/ione che da

quallro sccoli corrcvano Ira Roma e la Francia, si erano stretli mag-

giormenle : e il principalc anello di qucsla congiunzione era slalo il

grande Aposlolo dclla Germania S. Ronifacio. Qucsli infatti, mandato

da Roma dal Papa Gregorio II nel 719 ad evangelizzare le contrade

del Reno e deirAlemagna, non solo si occupo a Irarre i Turing!, i

Calti, i Sassoni, i Frisoni dalle lenebre del paganesimo, ma impiego-

cziandio gran parle del suo zelo a risvegliare nei Franchi caltolici

specialmente dell' Auslrasia, lo scadulo fervore, ed a reslaurare 1' ec-

clesiaslica disciplina. II tilolo, ond' era insignilo ,
di Legato della

S, Sede in lulta la Germania e la Francia
,
T assiduo commercio di

lettere ch' egli avea con Roma, e lo studio continuo di modellare sulla

Chiesa romana le Chiese di Francia, valscro mollissimo ad avvicinare

sempre piu la Francia a Roma. D' allra parle Carlo Martello, e poi

Carlomanno e Pipino sccondarono con ogni favore lo zelo di Ronifa-

cio, c mollissimo conlribuirono alia prosperita de' suoi success!
,
di

che meritarono alii elogi dai Ponlefici 2. E pei consigli di Ronifacio,

ma sugosi tratti daH'origine flno ai di present, la Legittimita ossia il di-

ritto, colle gravissime conseguenze che ne derivano, e Y Esercizio del

potere temporale dei Papi, purgaiidolo dalle calunnie onde fu assalilo.

L' altezza dei concetti e la solidita delle dottrine splende vieppiii pel brio

e Teloquenza dello stile, sicche le 400 fitte pagiue del volume si leggono

con diletto eguale al profitto.

1 Jpti aulem non erant de semine virorum illorum,per quos talus facia

est in Israel. Macbab..L. I, c. V, 62.

2 S. Boaifacio scriveva nel 726 al Vescovo Daniele in Ingbilterra : Si-

ne patrocinio Prindpis Francomm nee populum Ecclesiae regere, nee pre-

sbyteros vel clericos, monachos vel andllas Dei defendere possum, nee ipsot

paganorum ritus et sacrilegia idolorun in Germania sine illius mandato et
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uarra il su. tl:-'->'|>nlo c biografo \S'illil)aliio, (larlomannonol
"

i 7

:,ilr If urn mf i:iMn !''/./> si rondti monaco benedotlino; c per

! niani <Ii II >nifacio , Pipino n -I ~"fl fu consccrato Re dei Fran<-hi

a Soissons. Col qinl ultimo alto il sanlo Apostolo e Legato di lloma

pose quasi Y ultimo suggello air amicizia gia da luogo tempo iniziala

tra i Pa pi c la nuova dinaslia Franca.

Dallf cose fin qui dolle appariscc chiarissimo, quanta ragione

il i'.i;..i
Slefano II di ricorrero per la difesa di Rouiaal brac-

rio di Pipino. Anzi egli e manifesto, che alteso le condizioni in cui

allora Iruvavasi Rom i, 1' Italia, Y Europa, Y Impero, non reslava al

Ponlefice altro aiulo, ne polcva appigliarsi a consiglio migliore. Quln-

<li troviamo credibilissimo quel che ci narra il Frammcnto Fanluz-

ziano gia sopra citato, che cioe lo stesso Impcratore Copronimo, ri-

I.) da Papa Slefano, desse a questo espressa licenza di ricorrere

alia protezione di Pipino, ed inoltrc a Pipino mandasse leltere e am-

basciatori per accertarlo del suo consenso e quasi raccomandargli an-

co in proprio nome la causa df gl

1

Italiani
; seguendo in cio la tradi-

ziono di Tiberio II, di Mauri/io e di altri augusli suoi antecessori.

.Noi ben sappiamo le tragedie che qui soglion fare cerli scrillori,

a'-ntsando i Papi d'aver cliiamato i barbari in Italia ed incolpandoli

degrinfiniti danni che, a loro giudizio, cotesli barbari apporlarono

allora e poi alia nazionc ed alia nazionalita italiana. Ma in cio essi

peccano doppiamenle. Primo
,
falsando la sloria e rappresentandola

in lull
1

altro sombiante da quel che i genuini suoi monumenti ci Inn

lascialo. Cosi, essi chiamano barbari quei Franchi, che nel secolo

VIII erano dopo i Romani la nazionc meglio dirozzala d^Europa

indi a poco solto Carlomagno brillarono tfi tanlo luslro di dvil-

timort prohibere valeo (Baronio a. 726, n. 51 ). Quindi Gregorio III
,
con-

gralulandosi con Bonifacio di 100,000 pagan! da lui convertiti, ne attri-

buiva, secondo le informazioni avute da Bonifacio stesso, in parti uguali la

gloria a Bonifacio ed a Carlo Mar lei lo
;
tuo conamine et Caroli Principu

Francorum (Ivi a. 739). E il Papa Zaccaria rullegravasl che Carloraanno

Pipino fossero a lui in praedicatione socii et adiutores
( Ivi, a. 713, n. 4),

merce la volonlerosa ed efficace cooperazione che in ogni cosa prestava-

no al suo aposlolato.
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t&: li chiamano barbari c slranicri, menlre assai piu stranieri, anzi

avversi a Roma, e piu barbari, crano i Longobardi, bench) 1 da due

secoli piantali in Italia : e colcsli Longobardi cc li dipingono come

fior di gente, e popolo modello, ce lidanno come cattolici z<>Innti 1,

padroni cortcsi
,
incivilili

, gia afiratellali e quasi interamcnle fusi

con la gcnlc lalina, ncll'allo appunlo die il loro Re Astolfofaccvaal

Papa guerra ferocissima, e che i Romani tremavano come dcirulli-

ma fra le svenlure di cadcre sotloil loro giogo, e che i popoli del-

TEsarcalo sospiravano di esserne per man del Papa liberali, e quan-

do da tulti i documenli che ci reslano di quclPeta traspira cosi ma-

nifesto e vivace 11 lerrorc e Todio che i popoli lalini, doe i veri ita-

liani d'allora, aveano della barbarie longobarda.

Ma lasciando slarc queslo adulteramenlo dei fatli e del giudizi

storici, che e troppo vasla c grave maleria, 1'altro errore in cui ca-

dono gli scrittori sopraccennali, sie quella specie di anacronismo,

che da molti storici, spccialmenlc della scuola liberalesca, si com-

meltc
;
anacronismo per cui essi giudicano degli uomini e ddle rose

di mille anni fa colle idee, buone o trisle non cerchiamo, ma tulto

inoderne e singolari del presenle secolo. Chi vuole ben inlendere

lastoria, dee spogliarsi quanlo puo dello spirilo del suo tempo ein-

vestirsi di quello dei tempi anlichi,dee trasportarsi in qudfeta evi-

"verc quasi in mezzo a quells anliche genii , parlecipandone i pen-

sieri, le passioni, le fortune. Per tal guisa polra formare in se e rap-

presenlare allrui una immagine genuinadi queH'epoca, e giudicar-

ne rellamente i falli. Ma come fidarvi del giudizio di chi, colla testa

piena di ilalianismo alia raoderna, si fa a senlenziare sopra i rivol-

gimenti polilid di dieci secoli fa? Queiridcadi nazionalita, d'indipen-

denza c di un^ta italiana, che oggi si grida lant'allo, non e punto

anlica : e sia pure essa la piu bella e beata cosa del mondo, il falto

sta nondimeno che T Italia visse senza di lei parecchie diecine di seco-

li, e cerlamente nel secolo di Astolib e di Stefanoll era al tutto ignola.

Eh si, che gV Italiani d' allora aveano ben altri pensieri per lo capo.

1 Cosi il DE CESARE nelf Archivio Slorico Italiano, nuova Serie, T. Xr

J)isp. 2, pag. 137.
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Dopo il diluvio di lanli barbari die aveano inondato il bcl paese,

neirunivt-isalc riincscolamcnlo dci popoli dopo lo sfascio dcU'Impcro

(1 ( K'cidcnle, fra tanli mail od oppression! patito o tcmulc, cbi potca

peosarc a coteste ambizioni e gelosio nazionali ? cbi polea sognare

di na/ionalc indipendcnza, quando mancavala nazionc slcssa, quan-

do I'llalia era un miscuglio ancora disgrcgalo c informe di lulini, di

prn-i. di longobardi c altri barbari, n6 comincio se non india qual-

ebc sccolo a pigliare qualclic forma c omogcneita di nazione ? I . u -

oico pensiero cbc allora occupava i citladini ancor liberi dell
1

Ilalia

ruin, in, i. quelli cioe in cui serbavasi piii intero lo spirito o men cor-

rotlo dalla mistura della barbaric Memento ilalico, era di salvare

sotlo 1'egida del Papa le ultime reliquie della loro civilla ed autono-

ini.i. e di liberarsi ad ogni costo dalle present! e future oppression!

dci Longobardi, i quali ( giova ripelerlo ), checche ne dicano i loro

modern! ammiratori, a que! di crano considerati dagritaliani, eke

ben doveano saperne il perche, come i nemicipiu funesti. Aquest'o-

pera di salvamenlo si consacro Papa Stefano, e con cio non solo me-

rito nobilissimamento dci popoli present! cbc ponevano in lui ogni

fiducia, ma provvide anche albene deifuluri; giaccbeguai all' Italia

se Astolfo avcsso poluto liberamcnto consummare i suoi disegni. E

per quest'opera egli invoco la spada di quell' unico che polea salvar-

li
,
cio'j di Pipino ;

il quale al postullo non era nell' otlavo secolo

niente piu barbaro c slraniero air Italia di quel che sia nel secolo

decimonono Napoleone III, invocalo ieri 1'altro dagl
1

ilalianissimi a

liberare I'llalia dall'Austriaco.

Del resto a ben giudicare quegli event!, si vuole levar piu alto lo

sguardo e uscire dalle grettc quislioni di nazionalilaed'ilalianismo.

Tulto cio che riguarda la Chiesa romana e il Papa , capo e cenlro

dol (lallolicismo
, appartienc all' ordine o al bene universale della

sociela crisliana che tutte le nazioni abbraccia ed unisce ;
e percio

la mano di Dio ne goveraa con ispecial curdle sort!. Ora era scrilto

nei consigli divini, clie il Papa in quel secolo appunlo divenlasse lie,

affincbe nei nuovi ordini che andava pigliando la socicta, nella mol-

titudinc dl popoli e d! regni indipendenli in cui , dopo intcramenle

disfalta la grande unita dell' Impero romano
, gia avea cominciato a

Serie 1 V, vol. VII. 4 20 Giugno 1860
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costiluirsi la Crislianita
,

il Capo spiritualc di quesla potesse con di-

gnit pan aH'altissiino minislero, e con porfoUa liborli od indipon-

denza esercitare il suo ufficio c con esso quell' ampiezza cd eflicacia

d' influcnze, che ncl medio evo doveano giovare cotanto air educa-

zione del novelli popoli. A queslo fine Iddio avca di lunga mano pre-

paralo e andava ora a grado a grado svolgcndo la tela degli avvcni-

menti che abbiam preso a narrare, guidando, come suole, gli uomini

allo scopo da lui inteso, benche da cssi tuttavia ignorato. A quosto

fine avea suscitato in Francia una nuova stirpe di pii e forli Principi

che sarebbcro i campioni della sua Roma
;
avea lasciato in Italia li-

bero campo ai furori di Astolfo, ed ora ispirava al Papa Stefano (di-

lina gratia inspiranle, come udisle da Anastasio) d
1

invocare Pipino.

E il Papa 1' invocava
,
non per averne un regno ,

dal cui desidorio

era si lontano che pur teste avea sollecitato la venuta e le armi

dell' Imperatore bizantino
,

anlico signore dcll'Italia
;
ma bensi per

liberare se e i popoli dai mali della presente e dai pericoli di futura

oppressione : venendo in tal guisa condotto anch' egli dalla mano di

Dio, all'insapula e quasi conlro voglia, a quell
1

altezza regia, in cui

Iddio volea collocare i suoi Vicarii in terra. Tal e, a parer nostro, il

vero concetto storico di quel grandc avvenimento. Ma egli e tempo

che da queste considerazioni torniamo alia narrazione dei fatti.

La prima lettera che il Papa indirizzo a Pipino fu da lui consegna-

ta segretamente a un pellegrino, giacche le armi di Astolfo che infe-

stavano tutte intorno le terre romane non consentivano altri messag-

gi. Ella non e giunta fino a noi
;
ma forse era solo leltera di cre-

denza
,
come le due seguenti di cui iosto dircmo

,
e il pellegrino

dovette esporre a voce le dimande del Papa. Fra queste era che il

Re inviasse a Roma alcuni suoi messi che invilassero il Papa in suo

nome e lo accompagnassero sicuramente in Francia, giacche egli avea

risoluto di trattare con esso lui di viva voce un negozio si rilevante.

Pipino accolse con gran premura le domande del Pontefice, e maud6

subito Rodigango o Droctegango 1 abate
,
con risposle in cui 1' assi-

1 Quel che da Anastasio e chiamato Rodigangus, o Rodigandus abbas ,

nelle lettere del Codice Carolino porta il nome di Droctegangus.
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nir,i\a. t-sser egli pivnii^simo in ogui cosaai suoi voleri. liuli a poco

iiiise un altro inesso, famigUure del Re, ;i ripeler.

rura/iom. II Pupa allora ttcrissc in Francia c inando per

mezzo del medesiiuu Alulo Droctcgango lo due lellere die leggonsi

mliiv r.irolino 1, I'linaal RePipiuo, 1'altra a lutti i Duchi ddla

nazione Franca. .Ndla priiua ringniziae salulail Re, ma del negozio

priiu-ipale non seme nulla, salvo die esorla il Re a perseverare sino

al line nd buon propitfilo , riuiellcndo&i del reslo in lullo alle spie-

gazJooi orali die gli farebbe Droclegango, al quale, dic'egli, abbiam

posto in bocca la convenienle rispo^ta c li pregbiamo di credere pie-

nainenle. Lo stesso riserbo di segrelezza Uene nelle lellore ai Ducbi

Frandii ,
in cui li esorla a cooperurc con ogni studio ai disegni del

Re in favore di S. Pielro e dclla S. Chiesa, secondo qucl cbe udireb-

bero da Droclegango, e liassicura die ue axrunno in preniio dasan

Pielro la rcmissionc dei peccali, e da Dio il eeoluplo colla vila eler-

na. E non fu vano die il Papa ccrcasse di assicurarsi il favore dei

Dudii
; giacdie alleso la cosliluzione Franca , scnza il consenso e

1'aiulo dei Grandi Pipino non avrebbc polulo far nulla; e di piu

sappiamo da Eginardo 2 che nella corlc di Pipino alcuni dei Principi

Francbi e suoi inliini consiglieri erano conlrarissimi alKitupresa <1'1-

lalia lino a proleslare die avrebbero abbandonato il Re e si sareb-

hero rilirali alle lor case, se egli Tavcsse accellala. Noudiuieno i piu

prevalsero : e la lellera del Papa dovelle cerlameule giovar non poco

ad assicurarne il suffragio.

Menlre Qorrevano Ira Roma e Francia quesli messaggi ,
i Longo-

bardi seguitavano astringere Romae tulle le sue caslella, e benchu

Aslolfo fosse tomato a Pavia, non per6 cessavano qui le fazioni guer-

resche
,
in una delle quali fu preso il castello di Ceccano , apparle-

1 Codex Carolinus, Ep. IV c V, ediz. Ceoni.

2 Vita Caroli Mngni n. 6. Quod (bellum contra Langobardot) prius

ftWem ft a patre eius, Stephana Papa supplicanle, cum magna difficvltate

ttuctpium e.st, quia quidam e prhnoribus Fraucorum cum quibvs consulla-

re tolebuty adeo voluntati eiut reniti sunt, ut se regem deserluros, domum-

que rcdituros Ultra voce proclamarent . susceptum est tamen tune , contra

llau/Lulfum regem et celerrime cvviplelum.
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ncnte ai colon! della Chicsa romana 1. Nel tempo slcsso tornava a

Roma insicmc coi legati papali mandati in sul principio dell
1

anno a

Coslantinopoli ,
il silenziario imperiale Giovanni con nuove leltere

deirimperalore, che pregavano il Papa di recarsi in persona a chie-

dere ad Aslolfo la reslituzione di Ravenna e delle allre cilia 2.

Qucslo era il frulto delle ripelule e caldissirae islanze onde Stefano

avea sollecilalo il Copronimo a soccorrere coll' armi T llalia
; queslo

T unico aiulo che T Imperalore mandava conlro Astolfo agl
1

Italiani.

Forse in quelle leltere medesime il Copronimo concedeva o con-

fermava al Papa la facolla
,
che questi aveagli domandato di ri-

correre a Pipino ,
nel caso che Astolfo si trovasse inesorabile: con-

fessando cosi sempre piii aperlamenle ch' egli non poteva o non vo-

leva oggimai pigliare piu niuna difesa e niun pensiero delFItalia. Ad

ogni modo il Ponlefice, sia per condiscendere al Copronimo, sia per

proprio consiglio, risolvette di condursi in persona ad Astolfo, e pri-

ma di passare in Francia a tratlare con Pipino , sperimentare se a

lui riuscisse
,
come gia era riuscito a Gregorio II ed a Zaccaria con

Lmtprando c con Rachis
,
di domare colF efllcacia delle parole la

fierezza del Re longobardo.

Pertanto spedi subilo ad Aslolfo un messo per chiedere il salvo-

condolto per se e per lulla la sua comitiva
,
ed avulolo si accinse

toslo alia partenza. In questo mezzo giunsero di Francia Rodigango

vescovo di Melz 3 e Autcario duca
,
mandati da Pipino per accom-

1 ANASTAS. in Stephana IL 2 Ivi.

3 Questi non e da confondere con Rodigango o Droctegango Abbatc,

tomato gia da Roma in Francia colle lettere del Papa. Del Vescovo Rodi-

gango o Crodegango ci fa grand! clogi Paolo Diacono nel One del suo

libro De ordine Episcoporum Metensis Ecclesiae ( MIG.NB Patrol, lat.

T. XCV
) ,

chiam;indolo Vir egregius et omnibus praeconiis efferendus.

Era nato di nobilissimo sangue franco
,
avendo per padre Sigranno

e per madre Landrada sorella di re Pipino. Educato da Carlo Martello

nel proprio palazzo , ebbe Tufficio di suo referendario ; pbi da Pipino fu

promosso al Vescovato. Fuit aulem, prosiegue Paolo, omnino clarissimus,

omnique nobilitate coruscus, forma decorus, eloquio facundissimus, tarn pa-

trio quamque etiam latino sermone imbutw, servortim Dei nutritor, orpha-

norum viduarumque non solwn altor sed et clemenlissimus tutor. Cumque
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pajrnaro il Papa, secondo la sua dimanda, in Francia; o Irovalolo

in procinto di parliro per Pavia gli si aggiunsero per compagni. II

Snnlo Padre parli da Roma il di 14 di Oltobrc di quell'anno 753,

frn il pianto e Ic grida di tutlo il popolo, che gli si affbllava dintorno

in tanta calca da non lasciargli quasi libero il passo ,
volendo tutti

voder da vicino e salularc forse per F ultima volla F amalissimo loro

padre ,
che per la loro salute avvenluravasi

,
cosi dcbole ed infer-

miccio qual era, ai pericoli e ai disagi di un si lungo viaggio 1.

Avea per corteggio, oltre i Franchi venuli con Rodigango ed Aulca-

rio, e il silenziario imperiale Giovanni
,
un'elella degli ollimali del

clero e delle milizie di Roma
;
e il cielo, come nota Anastasio, li fa-

vori per lutto il viaggio di un bel sereno. Giunti a un quaranta mi-

glia dalla frontiera longobarda narra Anaslasio che apparvc in cielo

di nolle un gran segno ,
cio6 un globo di fuoco che dalle parti di

Francia corrcva verso quelle di Longobardia. Noi lo diremmo nien-

le piii che un bolide o una slella cadente, ma ben s'intende, che a

quei tempi in cui di simili fenomeni s'ignorava la natura e Forigine

(poco nota anche oggidi), si avessero per cosa soprannaturale e le-

nendo quella apparizione subitanea come un segno dei voleri di Dio

se ne traesse lieto presagio.

11 Duca franco Aulcario dinanz6 di buon tratto il Papa recandosi

a Pavia ad annunziarne e prepararne F arrivo. Astolfo
,
che di mal

animo pativa quesla visila ,
tenne verso

1

il Ponlefice maniere dinis-

sime. Lungi dalF imitare le cortesie di Rachis e di Liutprando ,
e

dimentico dei riguardi che da un Re cattolico in ogni tempo sono

dovuii alia raaesta del Vicario di Cristo
, egli tratto Slefano II con

tsset in omnibus locuples, a Pippino rege omniqitf Francorum coetu singu-

luriter tleclus, Romam directus est, Stephannmque venerabilem papam, ut

cunclorum vota anhelabant, ad Gallias evocatit. Fra le altre opere dl zelo

episcopate, nota il biografo che ipsum drrum abundantcr lege divina, Ro-

nanaque imbulum cantilena, morem atque ordinem Romanae Ecclesiae ser-

vare praecepit ; frutlo probabilmente de'suoi viaggi a Roma. Aggiungiamo

che le sue virtu gli meritarono nella Chiesa il tilolo di Santo, e se ne Tenera

la memoria il d'i C di Marzo.

1 l.iret infirmitate corporis detentus, laboriosum aggressMs est Her.

ANAST. in Stephana II.
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villania da barbaro e con rigore da nemico. Non gli mando incontro

suoi Duchi e cortigiani a dargli il benvenulo, ma bensi gli fe inti-

niarc, prima ch'enlrasse in Pavia
,
da alcuni suoi uiessi chc nel-

Tabboccarsi col Re badasse beee a non ardirsi di fargli pure uo

mollo di restiluire Ravenna e 1'Esarcalo o qualsiasi altro luogo stato

gii deli' Impero e poi da lui o dai Re suoi predecessor! occupalo.

Ai chc pero il Papa rispose aaimosamente, che per niun liraore si

lasccrebbe indurre a tacerc quellc domande.

Giunlo poi in Pavia e presenlatosi al Re, Slefano si sforzo di am-

mansare quella barbara fiei'ezza con larghi doni
,
con preghicre e

con lagrime, inlercedendo pei popoli c scongiurandolo di resliluirli

ai proprii loro signori. Ma non riusci a nuHa. Anchc il messo impe-

riale Giovanni, presentate ad Aslolfo le lettere di Costantino Copro-

aimo
,
rinnovo la medesima domanda. Ma il Re piu che mai stette

duro al niego. Allora
,
vedufo che egli era intraltabile e chc le pre-

ghiere sarebbero con esso lui tulle indarno, Irassero innanzi i messi

Franchi e in norac di Pipino insisterono gagliardamenle che lascias-

se losto parlire il Papa per Francia. Or qui comincio una nuova c

fiera lolla. Imperocche Aslolfo. a cui scmbra che giungesse nuova e

inaspellala quesl' intimazione e che ne senli ad un trallo tulla la

gravila e le conseguenze ,
non sapeva indursi a consentire siflFatla

parlcnza, ma d' allra parle ben vedea di non polere resislere all
1

c-

spressa volonla dei messi Ftanchi. Quindi egli voile senlire dalla

bocca medesima del Papa ,
se veramenle egli avea in animo di

aadare la Francia
;

e udilo che si
,
ando in sidle furic. Fremendo

di rabbia come leone, cerco lutte le vie per dislorre Slefano dal

proposilo ,
e piu voile gli mando di celalo suoi salellili e corligiani

perche ad ogni modo si sforzassero di smuovere il Papa da quel

pensiero 1. Ma il Papa reslo irremovibile, e se il Re avea fallo si

duramenle il sordo alle giusle preghiere del Papa , questi non fu

men saldo a rigcllare le sciocche istanze con cui Astolfo prelendea

1 Unde, ut leo, dentibus fremebat, pro quo tl diversis vicibus suos s<t-

tellitcs ad eum clean misit > ut cum quoquo modo a tali intenlu dcd'aia-

rent. Ivi.
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i di rorrarsi in Fnuina un alleato. Per ultimo tentative, il

\\ . in prcscnza di Rodigango Vcscovo, inlorrogo solonncnientc il

Papa se pcrsistcssc nclla volonlk di andarc in Francia. A cui il

Pupil rispose : se tu mi lasci libero, io sono risolulissimo di andarc.

Astolfo allora lo lascio, ben vcdcndo chc col Icncrc prigione U Papa

o con impcdirgli Tandala
,
avrehbe lirato addosso a se piu chc raai

tutlc Tire dci Franchi, e falto poggiorc il suo caso.

II Papa si accinse immanlincnlc alia partenza. Rimandata una

partc dclla sua comHiva , ritennc c prcsc con se del clcro romano

Giorgio Vescovo di Ostia
,
Yikario Vescovo di Nomcnto, i quattro

preti Leone, Filippo, Giorgio c Stefano, 1'arcidiacono Tcofilallo, i

due diaconi Pardo c Gcmmulo, il primicerio Ambrogio, ij sccondi-

cer.'o Bonifacio, i regionarii Leone e Crisloforo, e colla scoria dei

messi Franchi il di 15 di Novembro usci di Pavia c presc il carami-

no di Francia. Astolfo, anchc dopo data la licenza del partire, avea

cercato ancora di frastornare il viaggio. Laondc il Papa ,
lemendo

nuovi ostacoli od insidie , si aflrello di giungerc alle Chiusc dellc

Alpi ;
e non respiro, se non quando, valicate le barrierc longobarde

c poi le franclie, si vide in salvo nel terrilorio di Francia 2.

t ANASTAS. 1. cit.



LA CASA DI GHIACC10

La morte di Sir G. Franklin.

L'Aprile gia spuntava sopra Ic terre del Somerset borealc e della

Boozia
,
ma non accompagnato dai dolci venticelli di zeffiro c di

favonio ; non allegrato dai raili raggi del sole d'Ariele; non riveslilo

di verdi e molli erbe e di fiorellini nalii
;
non cinto il capo rugiadoso

di gigii ,
di mughetti e di rose

;
ma ravvollo di brume e Icmpeslato

da venti aquilonari. II Fox
,

vascello del capitano Mac CUnlock
,

era stretlo ancora gagliardamenle dai crudi de^ti del ghiaccio in

mezzo al porto di Kennedy all'imboccalura dello strello di Dellot ; e

1'allo acervo di neve che lo bastionava ne
1

fianchi
,
e gli facea lelto

sopra le incastellature del ponle a riparo deirinlensissimo freddo del-

T atmosfera
,
era ancora duro come il marmo

,
se non in quanlo il

sole, che lo saetlava continue dairorizzonle per diciolt'ore il giorno,

facealo alquanto gocciolarc , per poi rapprendersi quelle gocce in

gelo nella nolle.

II Capilano, col Luogolencnte Obson e coll'intrepido Young, avea-

no gia di concordia ordinalo insieme i modi e le misure da pren-

dere per venir finalmenle a capo di conoscere le sorli deirinfelice sir

Franklin e de' suoi compagni ;
laonde fu risoluto, che gli uni esplo-

rassero lulla la Boozia da levanle e da ponenle ; gli allri aggirassero



LA CASA DI GHIACCIO LA MOHTK DI SIR G. Fit \NKI.IN 57

te cosliere dell'isola del Re Gugliclmo, la terra di Yillorin o quolla

del Principe di Galles
,
non lasciando ne scno

,
no ridotto

, no pro-

montorio
,
ne lingua ,

no braccio di marc chc non si ccrcassc a mi-

nuto per isccrncre so traccia o scgnalc si trovassc di quo' raminghi.

II capllano Mac Clintock c il luogotcnenle Obson partirono di

conserva il due Aprilc, c pcrvcnuti nclla Boozia rividero con piace-

re Martino o Martore c la sua famiglia ,
cho fccc di molta festa

,
c

trovarono Airone di gia guarito pcrfctfamentc da un pczzo, mediantc

Ic cure di Martino, intantoche s'cra ben vendicalo del morso e della

granfiata dell'orso bianco, uccidcndo disua mano almeno una mez-

za dozzina di quo' compagnoni : anzi per valentcria moslr6 bello e

conco le pelli, e ne fecc presenle al Capitano : TErmellina poi avea

camosciato con bella disciplina le piu morbide schiene di scoialtoletli

grigi, lionati e bruni, di faine o di cucce candide come il lalte, e le

porsc in dono al riverito ospile di suo padre.

Fu dai tre giovani invitato V Angekok o strcgone del casalc, e

con lui parccchi altri capi di famiglia per accordare insicme le

vie piu brevi e mono rischiose da tenere su quelle spianate quasi

sempre fosche di nebbioni o fioltale da venli. Fra cotesli Esquimosi
vo n'ebbe uno, cho 1'altra volla, quando ci fu qucl buon pasto dato

da Martore per onorare gli ospiti bianchi
,
non era della brigata

pcrchc si trovava ancora alia caccia. II capitano seppe da lui
,
che

qualche tempo dopo il subbissamento delia prima nave presso Visola

<lcl Itc (juylielmo, Taltra, al dighiacciar dell' oceano, in una grovi-

glia di vento ando a rompere fra gli scogli , dopo che i bianchi T a-

veano abbandonata per condursi a salvamento alia Riviera del

Gran Pesce.

Questa notizia mosse il capitano Mac Clintock ad inviare Obson

airoccidenle dell'isola, mentr'egli scenderebbe pel lato orienlale per

valicar sulle slittc lo slretto di Simpson ,
e gitlarsi sul conlinente

americano in traccia de
1

profughi
1

. Arrivato al capo Norton ivi

s'abballc in un casalino di trenta o quaranta Esquimosi, i quali cb-

bergli racconto, chc sulla costiera di ponenle due vascelli erano stali

1 Segue il giornale The search for sir John Franklin.
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infranli <!ai <rhiarei , o eh' cssi \\ avcan npescalo (ii molSc !a\

Iravicelli cd allre masseri/ie assai : chc anzi uno dci duo Icgui non

era ancora sprofondalo del lulto y e vi Irovaron dcntro un cadauTe

umaDO. Per giunta moslravano collclli, cucihiai, forchctle d'argculo

colle cifre de' vascelli, e baratlaronle eol capilano per ispilli, chiodi

e allri ferramenti, di cui hanno gran bLsogno permancanza di fcrro.

Dissero inollre, che quei bianchi atlraversarono per laloro contrada,

ineamminati ad ostro, ne gli offesero punlo nel loro passaggio : JUT

ultimo narrarono, ch'egli era omai da un gran pezzo che non s'erano

piu recall alle navi per melterlc a bollino.

Procedendo a meriggio verso il capo Booth gli occorse innanzi

una famiglia Esquimava, dalla quale seppc, che non pochi de'bian-

chi usciti dalle case nalanti avcano salito le ripe deir isolella di

Montreal all' imboccahira dclla riviera del 6'ran Pcsce ed ivi eran

inorli di fame e di frcddo. Allora Mac Clintock si rivolse difilalo a

quell
1

isola altra\ersan<Jo sui ghiacci k) slrelto di mare nomato da

Dease e da Simpson. Corse anche parle del continenle alFinlorno,

ma non gli venne trovato nissun cadavore, c soltanlo vide qui ecola

per terra de' pezzi di rame c di ferro. Fece di moite allre esplora-

zioni per lulta la piaggia auslrale delFisola di Re Gwjlielmo, e volto

da ponente verso borea sali a congiungcrsi al capo Felice col suo

luogolenente Obson.

Poco sopra, e proprio al capo 7/erc/te/, s'avvenne in un tumu-

lello di ghiaccio a guisa d'un gradino londeggianle, intorno al qua-

le scalzato col piccone, lo scroslo, e trovovvi sollo un cadavere ag-

gelato c giacente bocconi, cui rimaneva ancora alcun segno di ma-

rinaio, e avea li accoslo un taccuino con cntrovi alcune leltere scrit-

te in teclesco, che il Gapilano non avea ancora diciferale. Tiralo in-

nanzi alcun tempo, non Irovo piii le tracce degli Esquimosi, che

nella state tendono i padiglioni di pelle di foca sul luogo della pesca;

le soslengon ritte colle coste di balena, e in luogo di pivuoli ferman

le pelli con sassi aggirati in cerchio sui lembi estrcnii.

Dal capo Herchel il Capitano tiro diriltaxuente al capo Felix per

ricongiungersi con] Obson, e inlendere da lui che gli fosse occorso

di trovare intorno a sir Franklin e le duo navi, che s'erano indarno
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ricercale ben dodici anni per tulli i man boreali d.il - - miim

grado d ll'.ili-'zza polan- >in <>lliv 1'otlanl n wpeoa di parer-

clii milioni. < con islc-nti ineoarrabtli de'piu spcrli e ardili

lori del mondo.

II liiii iirin-iiti' Olson aduiu|ur \..IY,I[O il cajK) VY//onVi si

al capo /V/// . ol in? il
(j

i' un tuinulo di cioltoloni, chc se-
'

I'usanza de'navigalori arlici, avrebbe douito nmtciuMv nH

prirao
o in-1 secoodo giro alcun tuho di piombo C4>n ontrovi srritto

per soiiiini i-api cbi approd6 cola, quanruomini aveva a

quali iM-a fatte, so sollurralo ausso provigioni di

glie, o di rordumi. o di muni/ioni; ma Don \i scorse scrittura o in-

dizio veruno: in quella veco Irovo sparsi qui e cola per terra di raol-

ti arnpsi di marina, o vcstimeula, e coperloi di lana, e persino len-

/uul.i: forsegli uomini dell' Erebui c del Terror avcanfatlo qualcbe

deposito cbiuso ne'cassoni, cbe gli Ks<iuiiuosi spezzarooo per servir-

sidelle la>olo, di cui ossi haonogran penuria in quclle piagge di-

serte d'alberi, ehe non possono alligoarc in que'perpelui ghiacci.

Colesli indi/ii mossero quello sperknenlalo roarino a ricercar ton

maggior diligooza i conlorni del capo Yilloria, e a sua gran inera-

viglia il di 6 di Maggio vide luccicare per I' incrostatura delle eevi

gelale un gran tuinulo di pelroni, nc' quali dato del taglio dello me
/in.- v'obbe lollo le gramme delghiaccio per ismoverne i sassi;

ma non ne avova levato via il secondo girone, che ecco nel mezzo

dclla gugliauno incavo con ontrovi un gran lulxt di piombo. I/a-

(}ua>i con mano tremanlc presago di sinistre novelle
; ne gli

andu fallito il pronostico. Imperocche svollo H foglio Tide elfera se-

gnalo dal capilano Crosier, cbe conumdava il Terror e dalsuo ufli-

cial- 1

FUz'james sotto la data del 25 Aprile 1848, osino dalle prime

i aunun/iava che sir (ii'svanni Franklin era morlo il di 11

liCiugnodel 1847.

Questc iiiciuorio autentiche della spedizicoe dc]\'Erebut e del

Terror narravano brevemenle, giusla il laconiMiio 1<^H uomini di

mare, sicconesir Franklin trovalo apcrti i canali di Lancaster di

Borrow s era messo per quelli, e poscia imboccato il eanale di Wel-

Knglon era sa4ito per quello sino al grado 77 di lat. boreale, donde
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non polcndo uscirne e spicgare nell' alto e aperto pelago iperborico

per le formidabili roste dei ghiacci, dovelle risccnderc, altorneare 1'i-

soladi Cornovaglia e dar fondo all'isoletla di Beechey, dove passa-

rono la prima invcrnata.

AlFaprirsi dclla slagione sferrarono e mossero verso oslro per cer-

care un allro passaggio al PaciOco piu agevole del priino, scnonch6

il 12 Sellembro 1846, venuti per lo strello di Peel, e costeggiato la

Boozia occidentale, come furono presso al capo ViY/oriaa 70gr. lat,

una borea improvvisa aggelo lulto il marc a largo spazio d'intorno o

coDflccowi dcnlro le due navi scnza spcranza chc quellc profonde

ripe dighiacciassero; e pero e manifesto cbe sir Franklin non la po-

le durare in quelle serraglie se non poc'ollrc a nove mesi quanti ne

corsero dal 12 Sellembre 1846 all'll Giugno 1847
,
in cui mori.

Pare cbe YErebus dopo la morte del Sire, nello scommettersi e di-

sciogliersi alquanto del gbiaccio in Luglio o in Agosto, tentasse di-

cepparsi da quelle bove e fuggir la catena; ma spinligli addosso dal-

la bufera due montagnoni di ghiaccio ,
ne rimanesse scbiacciato e

sprofondasse dando appena tempo alia ciurma di ricoverare a salva-

mento nel Terror.

Le due navi, come fu narrato innanzi, erano vcllovagliatc per tre

anni
;
due e mezzo n' eran gia valicbi

,
e pocbi aiuti dalla caccia e

dalla pesca poteano aver avuto: ora vi s'aggfungeva che, perduto

T Erebus, e rifuggiti i suoi marinai sul Terror, le provigioni doveaft

scemare del doppio: tutlavia la ressero, come narra il citato giorna-

le, sino al 22 Aprile 1848. Erano gia morti nove ufllciali e quindici

marinai, laoude rimaneano ancora cenlosei uomini vivi.

Era scritto adunque in quel foglio, che il capilano Crazier, lollo-

del Terror quanto sopravvanzava di viveri, e di cio ch'era neccssa-

rio di vestimenta e d'altrezzi per si lungo c penoso viaggio, abban-

dono la nave tra quei muraglioni di gbiaccio, c preso terra con tutta

la sua ciurma, il 26 Aprile si ridusse al capo Vittoria, donde parli-

rebbe il domani per alia volla della rivicra del Gran Pesce nel con-

tinenle americano. Coleste sono le brevi notizie cbe il luogotenente

Obson trovo notale nel foglio chiuso in quel tube di piombo, che

Crozier avea collocate nel tumulo o guglia erelta presso al capo

Viltoria.
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Li allorno Irov6 di molli arnoi li rtiriiu >|m>i pel suolo, e pan-

nilani. < \->li. >(romenli disli-llf, c Iragimrdi, c livclli, c qua-

dranii. fr.t
(juolli un scstantc che avca il nome a incavo di Fede-

rico //urnlnj. K-!i raccolx- quanio j:li \ennc fallo di coleslc masse-

ri/ie da rocare a Londra; ruadci duo \,i>n-lli noo pol6 sccrnere \r>ii-

gio alcuno; ovvrru >ia che rrano calali in profondo, o che le grosse

colcnno del ghiacrio tcncanli compressi e covorchiali. Coleslo sep-

pollimento eragli di ficrissimo cordoglio: poroerhe sperava cheil ca-

pitano Crozier avesse salvalo dal naufragio doll' Erebus il cadavere

di sir Franklin e Irasportalolo sul Terror, acciocch6 le sue ossaaves-

sero onorevole tomba in quella palria, che (unto a buona ragione

glorias! di si grand' uorao.

Forse lo schelelro, che TEsquimoso avoa vedulo nol Terror quan-

go scagliato frugli scogli giaccvaalla bantJa, era lo schclelro di sir

Franklin, che sara stato chiuso in una cassa di mogano vcstila di

dentro d'una foglia di zinco, e incaslrala in una controcassa di pioiu-

bo, che gli Esquiinosi avranno spez/ata per lorne le tavole e il me-

lallo. Quelle poche parole scrilte dal Crozier ncl foglio del piombo
entro la guglia non ci dicono altro di coteslo mngnanimo navigato-

re se non ch'eglici fu rapito dalla morle il di 11 diGiugno 1847; ma
non accenna nulla dei parlicolari di sua infermita. E egli morto di

febbre acuta o di scorbuto pei patimcnli della vernata? Nell' uscire

di nave per fare alcun esercizio in terra 6 per isventura egli cadulo,

e infranlosi o braccio o gamba? ovvero sdrucciolalo sul ghiaccio eb-

bene qualchc contusione in capo o in polio, che abbiagli fallo sacco

e poslema, di che cancrenalosi il membro ne morisse?

Ob, che avra egli delto agli amici , senlendosi vicino a morle ?

Di quanti addio gli avra pregali per la moglic, per la Ggliuola, po'

suoi cari
, pel Grande Amminiglio , per la palria ,

eh
1

ei piu non

riN- drebbe ! E lu, caro Crozier , gli avra delto, non palire che il

mio corpo rimanga su quesle frodde e caliginose cosliere : nol git-

tar in marc ad csser pascolo de' mostri m.mni
;

nol seppellire in

terra
,
cbo gli avidi lupi e i crudoli orsi bianchi slimolali dalla fa-

me nol di^oUerrino per isbranarlo c divorarlo.

Amici e compagni de' mioi travagii , s' io non erro
,
noi siarao

vicini allo slrello di Dease pcrvenutovi dal Pacifico, il quale valicato
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il capo Baturst e gli allri capi eh' io discovers} nel mio sccondo

\iaggio pel Mackenzie, si spinse fmo alle coste meridiane dell' isola

del Re Guylielmo ,
al cni capo borcalc noi siamo imprigionali da?

ghiacci, e pero io, chc vengo allo stesso punto pel mare Atlantico
,

sono il primo che ha rilroTalo il misterioso passaggio di ponente ,

conginngcndo Toccano di Baffin con quollo di Behrfntj, e mostran-

do air Eoropa, che Io ignora da tanti secoli, siccome rAmerica non

si conginnge n& colla Groelandia, nc coll
1

Asia
,
ne col Polo artico

T

ma 6 un' isola perfcHa, che corre dalle bocche iperboree del Mn-

ckenste e del Coppermine sino all' estrema punta austral e dolfa Ter-

ra del Funco, bagnata dall' Allanlico a Icvanlc
,

e dal Pacifico a

ponenle.

Deh come gli umani intendimenti sono fallaci ! Quel Crozicr e

quegli invitti ufficiali che circoudavano il suo letto di morle son tut-

li periti nclle dolorose soliludini della penisola $ Adelaide
,
o delle

sconsolale ripe del fiume Bach
,
o dell' orrido capo di Beaufort ,

trascinantisi su pei ghiacci, in lotta colle bufere aquilonari ,
o assa-

liti dalle numerose torrae degli orsi bianchi e de' hi pi ,
chc in que-

gli uomini discarnati dalla fame non trovavano a divorare che le so-

le ossa e la pelle.

II luogotenenle Obson
, dappoi ch

1

ebbe trovato il cadavere di

quel marino al capo Herschel, continuando suo cammino sempre ad

ostro, come fu pervenuto al capo Crozier vide spuntar fuori della

neve la punta della prora d'un naYicello
; percho datovi co' picconi

all* intorno, e scalzatolo tutto da prora e da poppa ,
trovo nel fon-

do di quello due cadaveri inlirixx.iti, Tuno de' quali giaccva sotlo un

gran mucchio di vesti
,

e 1'allro era tutlo rannicchiato da un altro

canto : attornovi erano sparsi disordinatamenle oriuoli, cronometri,

cucchiai d'argento. danari, parecchie Bibbic ed allri libri religiosi ;

aveavi due moschetli a due canne, e una delle due canne era cari-

ca, c col cane in rcsta quasiche le tenessero sempre in punto per

trarre ad orso o a lupo o a volpe c cosl buscarsi un po' di cibo da

sostenere la vila. Trovovvi da quaranta libbre di cioccolatte, di the

di zucchero : e carbone e tabacco : ma ne il the no il cioccolalte

poteano punto sostenere in quei rigori di freddo la persona : di sorle
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cln 1

pai::n inmli di pura media per mauco di ribo. (

.\o rammuriro nun rin\mne in quel hatlcllo scrillo di sorte.

Me gli c a dire ci, M[uiniiM a\esserlo saivlit^gialo; |tcroc-

clu'
1

11011 son genie da Lilian i inl.ilie no' ghiolloncrie, ne' vest), no

collclli, ne forchcllc, ne Ic altre ferranu'nla o le lavolo slesse del

pali.M-almo '.

Quolla na\i< ella era di 28 piedi di lunghczza cd oltro a 7 di lar-

j:hr/./a. cd era M>pra una Milla : dunquc dova conlcncro di moha

r lirala o da buou numero di persunc ,
o da uu gran

branco di cani. Que
1

cadaveri eran forse di due uomini cosi sfiniti

di forze, die non valsero piu a rizzarsi e agonizzarcno, Dio sa quan-

to, in queir eslreino abbaudono d' ogni aiulo. Nui siamo d'opinione

i lie su quel batlello si tragillasse lo stesso capitano Crozier co
1

snoi

utliciali c raaslri dell' Erebus e del Terror , dappoiche ce ne por-

ge non dubbio iudizio 1'avervi Irovalo i cronomelri, gli oriuoli ma-

rini, il danaro, le posale d'argrulo e i libri
,

tulle cose che non so-

no da somplici inarinai deila eiurma, bonsi do' eapi c degli ufliciali

maggiori.

I Iravagli clie leggemmo ncl primo viaggio di Sir Franklin lungo

la riviera del Coppermine , quando coi compagni si Irascino per

quei deserli di neve gelala ,
soslcnlandosi per ollre a diciotlo giorni

di solo lichene (rife de roche
, o mangiandosi le scarpe c le pellic-

ce, ci fanno chiari della forza d'animo smisurala . che provoca que
v

gagliardi a soslenerc privazioni c faliche incsliraabili ; laondc e da

credere che Crozier colla sua brigala , veggendosi morir di fame
,

dease volla per loruarc alia nave del Terror
,
se per buona venlura

il mare si fosse dissolulo, e di la tcotare il guado per Jiehrimj ; o

ci fa enlrare in quesli pensieri I" avverlenza del Capitano Mac CUn-
lock nella sua relazione, il qualc dice, che il baltello vcdulo da lui

e dair Obson avca la prora volla alia Boozia. Se il paliscalmo era

liralo dai cani
,
com' e probabile, dcouo averli condolli sceo per ci-

barseno ,
c ucdsine due o Ire al gioruo saranno campaU di quclle

carni una sellimana : e poi?

1 Sin qui la Relazione sovraccilata.
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La noslra immaginazkme rifuggc al pcnsarc Ic arabasce morlali

di tanti valorosi
,
che senliansi venir mono di fame c cli frcddo

, e

rairandosi inlorno non iscorgeano chc neve, ghiacci e caliginc: c se

forse bisonle, orso o lupo fosse passalo indi, erano in tanla oslmnila

di languore ,
che non poleano punlar loro addosso i moschelti

,
co-

me avvenne a Richardson e ad Epburn , compagni di Franklin al

Coppermine, che spenti di fame
,

e veggendosi da vicino pascere

gli interi armenti de
1

cervi rangiferi, non avean forza di montar il

cane del moschetto e squadrarlo per accopparli ,
c nulrirsi di loro.

Cio che piu reca slupore si e di cento e sei uomini
,
non ne avere

trovaio che i cadaver! di soli quallro appcna. Si crede chc se fos-

sero stati divorati dagli orsi o dai lupi, i cercalori si sarieno almcno

abbatluli in qualche femore, in qualche stinco, in qualche cranio, o

in qualche altro ossame : ma nulla ?

Qui pero e da considerarc ,
che quando nella passala primavera

i navigalori del Fox
, s'aggiravano in cerca di quei cadaveri, eran

gia corsi ben undici anni sopra quelle ossa : perocche il capitano

Crozier co
1

suoi compagni usci del Terror, come accennossi ,
il 22

Aprile del 1848
,
e il capilano Mac-Clinlock e Obson s'avvolgeano

per quelle piagge nei primi del Giugno 1859
;

di che pcnsiamo

quanle nevi caddero lor sopra ,
e quanto mastico di ghiaccio dee

ricoprirle : egli e ad altendere altrcsi che molti deono esser morli

sopra i ghiacci dello stretto di Simpson ,
c che nel dighiacciamento

de
1

mari deono esser caduti e assorli dalle acque. Ma che proprio

niuno de'centosei uomini sopravviva? Noiavvisiamocheno: mercec-

che pare impossibile ,
che se anco si fossero mescolali cogli indiani

del Gran Pesce, deirisoletta Barry, del fiume Hoods
,

i viaggiatori

della Compagnia ftHudson , che corrono il paesc in tulle le dire-

zioni per mercatare le pelli ,
non gli avcssero inconlrali dove-

chesia.

Marlino
,
che aveva avuto mano in tulle quelle ricerche, non po-

tea rendersi capace che tanli uomini di quel vigoroso o inlrepido

pelto ch'erano i marinai di Franklin, avessero proslralo 1'animo in

si crudel modo da lasciarsi morire di fame e di slcnlo gli uni ap-

presso gli allri
;
ma il signor Obson gli rispose A quanlo ci avete
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narrato del voslro orribil caso del di\cllcrsi il ghiaccio dal conti-

nent^ . r Irovani Irahabalo per lo mare , o poscia gittalo in una

tint <li no\o c di ghiaccio scnz'allro uraano soccorso che il vostro

coraggio ,
sc la voslra buona ventura non vi facca capilare a casa

Marlore, sarostc perito anchc voi, nulla uulla che avesle indugiato

a ricupcrarvi col cibo dell' Knnellina ; ed cravalo giunto a tanta

i uaziono
,
che con lullo il vostro rivoltello inganghcralo non

avresle potuto spararc addosso ne a volpe ne a leprc.

Non gtiari tempo dopo coteste scopcrte deH'Ofaon
, giunse allo

stcsso capo Felice anchc il capitano Mac-CKntock, che in oltanta

giorni a\ea fatto importantissime ricerche oltrc li strclti di Simpson
e di Dease, di Vittoria e dell'isola del Re Guglielmo che giro tul-

to intorno. Egli offeree di nuovo gcnlilmente a Martino di ridursi

con lui alia nave
;
ma il buon Martino . chc avea piu nobili di-

segni in capo ,
scusossi per allora dicendo : che inlanlo ritorne-

rebbe al Polo Magnetito nella Boozia per assestare alcuni fatti con

Marlore ,
e poscia spcrava ,

chc alia sgelata , la qualc non potea

SSCT prima del mcse d'Agoslo ,
lo raggiungerebbe al porto di A'en-

nedy, ove il Fox era chiuso in quella serra di ghiaccio.

AHora Mac-CUnlock dono a lui alcuni picconi ,
e piombini ,

e

ascie c seghe da ghiaccio per tutti i casi che poteano inconlrargli

nel passaggio dcllo slretto di mare
,
che divide T isola del fie Gu-

ylii'lmo dalla Boozia, il che torno carissimo a Martino, ad Airone

rh'.T.i con lui e agli allri Esquimosi dclla comitiva. Con cio sia cbc

nel rilorno essendosi messo vento di tramontana che avea fiera-

mcntc ammonticchiato c indurato la neve caduta di fresco, dovet-

!'!' spesso rappianare il tcrrcno alle due slitte semprc in pericolo

<li dare alia banda e arrovesciarsi. Que
1

piombini poi e quelle seghc

>ali'anj) tant'oro per la caccia delle foche, dando co'primi sulle crosle

e isfondandole a tondo come bocche dr cisterna, per le quali le foche

salgono a respirar Tana, e colic seghe rodcndo le rive, e facendovi

passaggi e braccia, in cui gittarc le reti c gli ami a coglierc li storio-

ni, i merluzzi e le aringhe, che in quelle acquc vc n' ha un sobbisso.

Martino, dicendo al capitano cho il ghiaccio non si sarebbc slrut-

to chc in Agosto , dicea vero per la lunga sperienza ch'egli avea di

Scrie IV, tol. V/7. 5 27 Giugno 1860
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qwfc'mari slrrlli e mframmcssi -no' continent! ovc aggelano con mag-

gior talon xtringono e Serrano e impclriscono con M slorzala

potanza . clip pwo vi pn-wono i soli di Luglio, c appona appona li

fanno miiovcro e fondere gli ardori d'Agoslo, come avvcnno

J?o.w o d altri navigator! die rimascro diiavati in que' porfidi li

fro e H qnallr'anni scnza potor dare un passo colic navi. Ai 9 d'A-

goSlo
1
adiioque il gclo del porto di Kennedy ,

ov
1

era incassatoli

Fox, e il gelo (ie| canalc del Principe Reyyente coral ncio a ram-

morbidirc
,
dilatarsi o dissolve rsi tanto

,
die 'il Icgno per la foiv.a c

Timpotd clflla mncchina a vapore pole rompcrc quc
1

micolini sfiufe-

nati dol pi'ofondissimo ghiaccio, c pot^ usciro dallo slretto di Jiellot

por ontrar nel canale clio bagna la tern di Sommerset sino al capo

di Chiarenia.

M 15 cPAgosto il Fox supord finalmentc i ghiacci die qui c coli

ftodan colmale hsngho salde nc4 oanalc <ld Principe Reyycnle ,

od era mosticri pigliar volte e sghembi per aggirarle ;
e uscitonc

appema, cd eceo montagnoni minacciosi sccndergli inconlro e.wttr

iirlo; pcrcbe di frella conveniashiesciarli per istriscio aduscire dimar

lebranche. Uscilo pci- ullirao ellc aoquc di Lancaster, (ilo ncl grande

ceao di Baffin, oil 26 Agosto gwse in porto a^wf/Mrnnella^oc-

iandia. Di la stbiTo il di 1 di-Sottcmbre e costoggk) a rella dislesa Hdr

strinbords*, Nye SuKkertoppen oltre lo slretto di /?fli>, c il 13 supcra

o svoisc il capo .Farewell, punta eslrema della Groel&ndia, c liro

baldo c disfceso veres ringbntDrra, ov ii 23 Scllembrc 1839 di

do gloriosamente nei Dock o bacino di Blnackvall . recaudo alia

patria e aW'Europa T infausta novella della certa morte di sir (jio-

vanni Franklin
, ilella perdila d^\\"rebiia. e del Terror, o dd U.T-

ribili casi -<piide ftiron vitiime taiili prodi e inielici navigalori.

1 Segue il giwnale 4t\ vlaggio di Mac-Clinlock*

.

'
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Roma alcospetto dell Europa pel sty. PAOLO SVUET Paiigi.

Lccoffrc e C. 1860 1. tin vol. in 8." di p*g. \I-506.

Eceo un llbro it quale ai molti pregL, cho lo adornaoo, congiuuge

quollo rarlsHimo di essere Unto franccso d' originc cUt garbo, quan-

lu r ilaliano di argomeoto c d' affctlo. Nou mcraviglia duaque die

noi . per dame alcuna contczza ai leltori , gii conlcriamo un quasi

diritto di cittadinanza, faccndogli luogo fra lo cose nostrali.

II signor Paolo Sauzet . per eoniinciar dall' aulore, c persouaggio

illustre uegii annali dol Parlamonto di Francia cui ha pivsicdulo

luiiLM) tempo con bclla lama . o uomo pratico di governo, e giuris-

cnnsulto di chiara nominan/.a , 4 amico dei libori ordini rapprosen-

lativi ; sopra d6 Cattolico senza eccezione e conoscilore spcriiuen-

laii drir Italia o di Roma. Ha pero le migliori doli cho si possano

mi deaderaro . anche dai \ojii >>i di oiodcruc i.slilu/.iimi , in un

l>ropugnatoro autorcvole dclla gran causa , cho liene irrcquicta la

Crislianita. E di vcro quest' opera . la qualc fedelmenle consuona

1 Borne devant CEurope par M. PAUL SACZBT Paris. Lecoflrt el C. 1860.
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col tilolo chc porla ,
altro non e chc una difcsa ragionata imparzia-

lissima e solcnne di Roma papale al cospetto delle Polcnze d' Euro-

pa ,
a cui intendcva egli di fame offcrta quando si fossero adunale

in un Congresso. II disegno di talc adunanza per ora e svanito : ma
ad ogni modo e a rallegrarsi chc la sua cspettazione ci abbia frullalo

un lavoro cosi nobile com
1

e questo, del quale in leggerissimi tocchi

ci sludieremo abbozzare non piu che il concello e la tessitura.

In tre parti e diviso che rispondono agli allrettanti capi ,
d' onde

muove la guerra che oggidi investe Roma. Primieraraente assalgonla

i nemici di lei dalla banda del suo Principalo ,
che coloriscono di

vizioso nelle radici e di funesto all
1

unione deir Italia. Ed il signer

Sauzet da cominciamento al suo scrilto combattendo di iilo quesla

unione politica ed assoluta. La quale con oltimo nerbo di discorso

prova essere impossibile a compirsi , per cio che s
1

oppone alle pre-

senti condizioni della Penisola
, ripugna alle anliche sue tradizioni ,

spegne la germana liberla de'suoi popoli, nuoce agl' incremenli della

naliva sua civilla e pericola di molto la pace dell
1

Europa.

Quell' unita sola che gli sembri potersi ammettere nell' Italia
,
e

di una Confederazione
,
in virtu della quale ogni Stato rimarrebbe

arbitro di se
,
ed in balia di ordinarsi nclla foggia piu conducente

all
1

util suo. Se non che a stabilire pur questa scerne malagevolezze

assai dure : e la ingordigia sleale del Piemonte che anela ad inghiofr-

lirsi per fas e per nefas quanlo piu gli cape nelle fauci di terra ila-

liana, ne difiiculla in estremo T adempimenlo. Tal non e il sogncx,

die
1

egli, che io avea fatlo per I
1

unione indipendente della Italia.

Ben lungi dal volere confuse in una le sue diverse nazionalila, avrei

anzi guslato che fossero di numero cresciute. Avrei preferito che

Venezia avesse cessalo di stare solto I

1

Austria e che la Lombardia

non si fosse regalala al Piemonte. Non che augurarmi rovesciata la

signoria di Milano, piu toslo avrei bramalo che quella di Genova si

rislorasse : anche avrei avuta cara quella di Palermo
,
ove la pro-

pinquila di Malta non mi avesse indicate cio a che potrebbe riuscire

T affrancamento di Sicilia, sotto Tombra del patrocinio britannico 1 .

1 Pag. 20.
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Dopo di chc svclali con elegante urbanita i danni . i rischi
, gli

errori tlei maneggi picmonlesi, del cui esilo fa trisli presagi ; e detlo

qual poslo avverrebbesi al S. Padre qualora la Confedcraziono si

t'lli'iluiissc: cio6 tale che n6 lo stornasse dall'uflizio di Ponlefice,

IK- lo spogliasse del grado di Principe ;
chiudo il capitolo ed entra

piu (iiriltamente nel suo tcma.

Al Valicano sono in presente rivolli gli sguardi dell' universe.

I/ italiano litigio, di cui s' e cercato menar tanto scalporc, s' impio
ciolisce c dilegua a frontc del romano : slanlcche se i fuluri de-

>lim delF Italia accendono le fantasie
, quclli di Roma scuotono i

cuori 1. Tulto il nodo si rislringe in queslo, chc il temporale dia-

dema del Papa e aggredito da chi mira poi ad abbalterne o awi-

lirne lo spiriluale. Costa parano gli odii secreti ma pertinaci dell' In-

ghilterra , cosla le arti machiavellesche di Torino
,
costa le trame

tulle degli avvcrsari o mascherali o scopcrli della fede. Che pero

1 Aulore con vigoroso polso di ragioni e caldezza di pia eloquenza

procede a moslrare inlcmerata ne' suoi principii, santa ne'suoi di-

ritli , benefica ne
1

suoi influssi la sovranita dei Pontefici : ne fa pal-

pare la nccessita pel buon reggimcnto della Chiesa
, per la lulela

delle coscienze , per la concordia delle nazioni : e appellando al te-

>limonio delle storie, agli oracoli del giure, al suffragio dci popoli e

all' interesse perGno dei monarchi, saldissimamente raflerma la mas-

sima che il Papa dev' essere Re, e Re di tulto sano il suo Rcgno.

La quale illazione gli schiude T adilo a favellare piu di proposito

della inlegrita del Dominio papale. Queslo qual giace addossato alle

due schiene dell' Apennino e dislcso
,

dal Liri c dal Tronic al Po
,

lunghesso i piani dei due man"
;

al suggcllo di un possesso di piu

secoli accoppia 1' incomparabile vanlaggio di aprirc co' suoi porli

un' agevole enlratura ai due piu vasli impcri della Cattolicita, cho

hanno ad essere insieme la gloria ed il lerreslrc soslegno della Tiara,

quest' ultimo c privilegio di tcnuc rilievo
; giacche 1' equilibrio

delle prolezioni guarenlisce 1' independenza 2. Per lo che non ba-

i al Papa Re essere immune dai soprusi dell' uno impero o dell'al-

1 Pag. 41. - 2 Pag. 81.
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tro
;
c <T uopo ancora die appaja : c quindi fa bisogno elf egli abbia

un Rcamc se non ampio di lanto chc ne scapili la cura della Chiesa,

certo nemmenolanloanguslo che ne soflranole regie sue prerogaliu>.

Che pensarc adunque del celebre divisaraenlo di strapparo Y Emi-

lia dal corpo de' suoi Stall? di lasciare a Pib IX in Roma una eapi-

tale, un sanluario in Lorelo, una ciltadclla in Ancona, in Sinigadia

una patria segnandogli poi nello il Rubiconc per confine? L' egregio

Autore discute con allo senno questo punto. RLsalc al Congresstf di

Parigi ;
esamina la nota faraosa del eonte di Cavour

,
e ne pone in

ispicco gli assurdi, le scallrczze, le seconde intenzioni Iroppo dai falli

sincerate; comprova, ollre che disastroso, iniquo e stolto, sacrilego

eziandio ogni scemamento del Palrimonio romano
; lumeggia i forli

inconvenienli di qualunque separazione ancorche feudale delle pro-

vince
;
ed inferisce vittoriosamente che a quesle per niim patto e

lecito segregarsi da Roma senza la volonla di Roma, nella guisa me-

desima che Roma non puo spczzare lo sceltro del Ponlcflce supremo

e del caltolico Senate, contra il volere dell'orbc cristiano 1.

Piu, quali pretcsti addurrebbero le genii dell' Emilia a giuslificare

uno scisma colanto pcrnicioso? Ma di questi insensati capricci non

sono da incolpare le popolazioni. Gli avvenimenti succedulisi dalla

primavera del 1859 in qua, manifestano a gran luce cui si abbiano

ad imputare. Maggiormcnte che i moti indi seguili mostrano come

i Taulori di tali novita
,
air aslio del trono collcghino il livore contro

quanlo ha del sacro e del divino. I ribelli percuolono il Ro per fe-

rirc il Pontefice 2.

Si aggiunga che lo smembramcnto del Regno papale, oggi prele-

so pur da chi nol dovrebbe
,

ridesta una conlroversia di principii,

dalla cui torla risoluzione germoglierebbero conseguenze fatali a tut-

to Tordine religiose e civile dell
1

umana compagnia. I principii so-

no che una signoria ecclesiaslica non puo piu essere
;
chc 1' Ita-

lia si ha da unificare
;
chc la sovranila dei popoli e onnipossenle.

Or il primo sfracella da per lullo la corona del Papa : il secondo

rompe tulle quelle d' Italia : il lerzo scrolla lutte quelle del mon-

1 Pag. 102. 2 Pag. 108.
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tin 1
. K.I even l.i ca^'iun mi-Hi dd ^rido .si unaniini 1 d indcgoaQ-

iiii li'\al>M loli- in <>_
rm roulrada, al xispdlo anco solo di 1111 lalro-

cinio die sj onr>|,isM' con tiloli ni nd'andi.

i di una rassognaa \oln d' aquila. d \ida il coinpen-

diaiv If mera\ii:liu.Ne paginr die 1' Aulore spende in clii.irirc i ve-

.|i
i

>idi'rii dell' iiuropa drca il Hcamc dello soinm . c in

iv L-!i olthli.'lii. ond' i- \incolala la l-'randa di larpaiv lc all alle

cupidigr ambi/iosc dd I'iomonlc : il qualc da i'urbo alleato brigasi

per o::ni MTSO di faro lei complioc seco dcllc usurpazioni agognato.

Viiupcra una condisceodenza die si umiliassc al segno di appagarlo :

e nun rcggendo al rossore di una polilica bifronle die allri insinuas-

sc alia magnanima Frane-ia, si stbga proleslandosi ch' dla nun si-

rebbe ni- accorla politica, no felicc. Sopra lullo , conlinua egli ,

nun sarebbe rcgalo iu uu paese die deve ad uno dr' suoi velusli

monarchi il bel detlo che : sc la lealli fosse bindila dalla terra
,

a\td>be ad albergare nol cuore del TQ. No: .gianimai uua polilica di

raggiri, di aslu/ie, di mcnzogne, die aspiraiisc a lullo fuorche a/fo-

nnir. non >i addomeslidieni ud reamc di Francesco I. Ad essa bea

M adatieranno i con^
riuratori c i corli<:iain : non mai i re 2

. (Jnde-

ili quesle speranze fallosi ponle, passa a discorrere i piu conve-

nienli modi di recare ad efiello il doppio dovere dolla Franda, die

nel caso presentc si riduce alia ditesa del debole e al cullo ildia

parola impegnala
;{

.

CoDservare inlalto il Regno sacerdolale di Roma non basta :

'

nnslieri e/.iandio cbc non .se ne allcri 1' essenza. 11 pcrc.hu loglic a

di>pulari' nt-1 capo seguenle ,
di quella eke i novalori vanno diia-

niaiulo secolarizzuzicnie. Che signilica quesla vocv? In arcesso dato

ai laivi nei niolli c s\ariali ollicii dc\\' awministrazione'l (/ e di fatlo

e da un pczzo. Una Iraslonnazione del governo? Non c'e, ne si

puo fare.

bedue le asseruoni egli conforta di prove irrefragabili, e ntel-

le in isplendida evidcn/.a cbe, rimossi gli uomini di Kbiesa dalle pri-

marie caridie del (ioverno , questo non solamenle muterobbe di

1 Pag. 112. 2 Pag. 130. - 3 Pag. 138.
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natura, ma fallircbbc in tulto al fine pel qualo fu costiluito. Cio non

si pu6 volere, salvo che da coloro die smaniano di rendere secolare

10 Slato per rendere piu tardi secolare anche la Chiosa.

Dal che lo Scriltore piglia occasione di parlare sapulamenle del

collcgio dei Cardinali
,

delle sue premincnze sovrnne in tempo di

sede vacante, della sua dignita di senato apostolico nei concision :

e poscia dell
1

inlima slrultura del Principato romano
,

il quale mo-

stra appunto non aver tipo che lo adegui nolle storie, perche ritracn-

do negli dementi suoi del fiorc di tutti , Ta scevero dagli sconci

d'ognuno.

Ma ci e forza lagliar corto il filo delle slupende osscrvazioni ch'e-

gli annelte a questo capitolo, ed csibire un cenno della seconda par-

te : la quale e conlro coloro che
, per vaghezza di civilli

,
si arro-

gherebbero di sostituire in Roma alle leggi romane, il codice fran-

cese di Napolconc.

Amplissima 6 la materia di questo trattato o meglio capolavoro

di giurisprudenza, intantoch^ lo slringerla pure in sunlo e negozio

che sovcrchia la pochezza delle noslre carte. Noi altresi pensiamo

col sig. Cochin del Correspondant
1

,
cho nitino finora abbia mai

compilato un parallelo o riscontro delle due legislazioni, sensato, iilo-

sofico, dotlo e crisliano al paro di questo. Se non che a formarsonc

opinione aggiuslata e
1

si vorrebbe leggerlo consideratamente.

Le discrepanze e le convenienze original} dei due corpi di leggi vi

sono ravvisate con occhio sagace : discussi i dettami
, sviluppate le

conseguenze, palesali gl
1

intendimenti
;
e Tindole di cio che e pro-

prio e di cio che e comune ad ambedue, defmita con raano maestra.

11 ragguaglio poi vivo e calzanle non lascia campo ad ambiguita di

sorta. Non e punto di rilcvanza sopra del quale non ispanda lume

sicuro. Si le leggi regolatrici delle cose, come qudlc moderatrici del-

le persone egli richiama a sindacalo e confronto : ipoteche ,
matri-

monio
,
divorzio

,
testamenti

,
succession!

,
contratli nuziali , morte

civile
,
confisca'/ioni

,
autorila patcrna , eredita, alienazioni ; tutto

\ien posto al cimento e paragonato. E dall' accuratissimo esame che

risulta alia perline ?

'

.s,fc^S .:1 t

1 Fascicolo dei 23 Maggio 1860, pag. 173.
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Dapprhua nc rlsulta die lulto qurllo che nel codicc napolconico

si at tin n- al dirillo dcllc genii, gli dcriva dal gius romano : c die

lauto moiilcrebbe ricondurrc in Roma quesld porzione , cbe e

piii della mcla di esso codicc
, quanto lisospingcre Ic acquc del

fiuino alia sorgenlc t . Appivsso ne risulla cho un' allra larga por-

/i'Hic. la qualc si aggira inlorno a diriiii di cilia, di padronanza e di

famiglia, esscndo slala pur dalla Krancia abolita percho difcltosa ,

mala grazia sarebbe a iolruderla in Roma sollo specie di migUorar-

iii- lo sorli. Per ullimo ne risuli.i cbo la rimaDeole porzione di codi-

oe, die Ira' francesi regge in piedi, vacilla anch
1

essa ed e ogni gior-

no in procinlo di soggiacere a scmpre nuove rifazioni.

ou.il pro dunque fame dono forzato a Roma ? Au/i trallo si bad!

a purgarla, a corrcggerla, ad emendarla ; avverlendo poi che dopo

quesla vagiiata eio che serberemo per noi
, conchiudo 1'Aulore ,

siccomo idoneo a' noslri coslumi
,

forse non quadrera a quelli di

Roma : cio che scarloremo da noi non va offerlo a nessuno 2 .

Tale si e la sonlenza che, rispetlo al codice da Napolcone promulga-

10 nel 1804, uno dei piu esimii giurLsperili della Francia non 6

stalo in dubbio di slampare nel 1860 sollo gli occhi de'suoi paesani.

V cro e che alle censure mescola sapienli lodi : fra le allre qualita

pregevoli che scorge in esso, commciida 1'unita, la disposizione, la

laconica s^mplicila. Di buon grado ancora concede che Roma pu6
( (Icve attignere qualche documenlo giovevolc dalle foresliere legis-

lazioni : lo puo senza scrupolo , giacche non mai tanli nc pigliera

quanti ne ha dunali : lo deve senza manco
, giacche la condizion

Mia vuole df ella lenda al perfelto
3

. Ma cale poco ai meslalori

che nel suolo romano si trapiauli queslo o quel geruie di salularo

miglioria , il qualc per sorle si cavasse da un ponderato studio dei

codici slranieri. Allri conli fanno cosloro e ben diversi. Per essi

11 Codice di Napoleono in Roma signified la religiosa indifiercnza

scrilta nolle leggi, e U pareggiamenlo delle fortune scrillo nci falli.

Mirano ad annichilare il carallere sacro del malrinionio ,
c in sin-

golar modo la libcrla di teslare ; perche il primo assicura a Dio una

1 Pag. 188. 2 Pag. 272. - 3 Pag. 2"8.
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sede nolle leggi ,
o la scconda confcriscc stabilita ai relaggi ed ai

rnsati 1 .

Quanto sia riprovcvole e nefasta ogni profanasione del sacramonto

matrimonialo non e chi nol voda : laondo farsi a credere cho Roma in

cio pieghi, sarobbo follia. Piu presto e chi prosuppone ch<> la Fran-

cia debba imporle la raassiraa deir uguaglianza Ira fralelli e sorelle

nei diritti di succcssione
;

si che per sempre e in qualunque caso

rimanga abrogata la preforenza maseolina. Pur qui', ripiglia \" Au-

tore, se la Francia
,
la quale impugna le armi per un

1

idea
,
brania

che la sua ad ogni cosfo prevalga, perche dunque non la propaga in

tutta I

1

Europa-?' perche non almeno in tulla Y Italia? perche solo a

Koma? forso perche la materiale potenza vi e mono gagliarda e la

morale piu augnsta che altrovc ? forse percM piu facile sarebbe sfor-

zar T una e piu decoroso oltraggiar Y altra? Chi la sentisse cosi in-

suHerebbe alia Francia. No . no
;
dato ancora che una innovazione

siffiilla fosse da ingiungersi a Roma
,
converrebbe esigerla innanzi

tralto dalla Toscana e in ispecialta dal Piemonte. Ben e giusto rhe

dai'nostri alleati proceda Y esempio, e che coloro i quali pei primi

scrissero nel vessillo italiano : Codice di Napoleone a Roma, comin-

cino anco i primi ad inalborarlo in casa loro e a curvargli la fronte 2
.

Tultavolta quest' esempio sar^i gran prodigio che s'impetri. Mercec-

che i valvassori della Toscana odierna stanno tonacissimamenle af-

ferrati alle precedence maschili, siccome a palladio d'cllc loro fami-

glie : il Piemonte poi, avvegnache sudi a fabbricarc un' Italia mtora,

n' e due tanti piu geloso : e percio le ha amplificate mollo al di Ik di

Roma stessa e di Firenze.

II medesimo e a dirsi dellc sustituzioni, di cui il signor Sauzet ra-

giona mdlo sottilmcnte e con mirabilc perizia delle cose. Che possa

diventare opporluno qualcho temperamento nellc leggi cho sanci-

scono la durazione immutabile dei patrimoni romani, egli nol nega :

ma nega risoluto che sia mai per tornar conlo a Roma dal loro to-

tale annullamento. Lo scopo che Napoleone si prefisse logliendo por

un lato nol'suo codice la facolta di stislituire oredi. o fondando per

1 Pag. 278. 2 Pag. 981.
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T allro maioraschi o primogeniture ; lu lull' altro da qucl cbc a

figurano i men cauli. Una sua Icttera a Giuseppe Ac di Napoli solio

i .", fiiu^no del 1806, ci manifesto die rgli inloe con quosli pro\\i--

dimenti tii sperperare in pueo tulle le opulcnte famiglie non booe

aflelle al >u i n.ndio Irono, e le devole di farsele ervc. II codke

chile, son parole dell' impcralore al fraldlo
, assoda la \oslra pos-

san/.a, daedie per suo mezzo lulto cio clie non
'

fidccommesso \a in

ruina
;
e dellc grandi case quclle unicamente reslano saldc chc voi

erigete in fendi. Questa e la ragiwe chc mi Im mosso a bandire un

cudii'.e civile e chc mi ha indotlo a staluirlo 1
.

Or di tali arlili/i dinaslici non ha punto mestieri 11 Triregno, si an-

lic in Roma e si caro al palrizialo del Campidoglio ,
die di lui na-

cque e per lui vive. Senza che per quesf abrogazione la cilia inlera

palirebbc danni smisurali. In un brcvissimo giro di luslri gl

1

islituti

di rarili declinerebbero, i palazzi principeschi si disortcrebbero
,
le

bibliotecho, le gallerie, i miracoli dell' arle chc raettono tanla gola ui

Uoviiiosi viaggialori del scltonlrionc si sperderebbcro : insomma la

madre delle magnificcnze loslo gemerebbe neirinopiae neU'abbas-

samcnlo.

Con ragione dunque argomenta TAuIore die la regina dei selle

colli si scoroncrebbc da so, qualvolla barallasse i cardini dellc sue

leggi immortali contro i modern! assiomi di oodici die nou roggono

allo sperimcnlo degli aimi. Non puo mular nome un giure che ha

il vanlo di appellarsi romano 2 .

Fonle di pcrpelui richiami conlro la melropoli del Crisliancsimo,

ollre il suo Principalo e le sue leggi ,
e in tcr/o luogo il modo che

ella liene di amminisli are la cosa pubblica: U quale si spaccia Ira-

colanlemenle csscre barbaro, crudele, odiosissimo alle popolazioni.

Pcrcio il signor Sauzel impicga un' ultima parle del suo libro in esa-

minare nella pratica il governo di Roma. lo parlo da te^limonio;

die' e^li di se, e non oslantc la dcvozionc di cui mi glorio e la gra-

liludine die scrbo ognora acccsa
,
mi ricordero die IratUisi qui di

1 Pag. 297, \.Memoirexdu roi Joseph Tom. II, pag. 275-71. Paris 1853.

2 Pag. 311.
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scrvirc, non di adularc, c chc le grand! cause non altrimenti si ser-

vono cho con la verila 1 .

E niente altro che la verit& gli mettc fra le dila il pcnncllo ,
con

cui maestrevolmenle ci istoria in alquante paginc un quadro fedelis-

simo dello Stalo papale. Ad ogni articolo di momento d& il convene-

vole silo e risalto. La nalura dei terreni abboniti
;
le condizioni e il

numcro degli abitatori chc vanno crescendo a un saggio doppio di

quel della Francia
;
la prosperity dell' agricoltura promossa insieme

coi commerci, con gli opificii e con la marineria mercantile raddop-

piala in venti anni
;

il ripartimento delle imposizioni la mela minori

che le francesi ;
il debito

;
1' erario g& ristorato con avanzi che la

nostra gucrra d
1

Italia
,
asseriscc cgli ,

s' incarico di bultare al ven-

to 2
;

le comuni gravezze inferiori d' assai a quelle di parecchi re-

gni anche rinomati
;
la pubblica onestJi che certamenle non teme il

riscontro ne di Londra ne di Parigi ;
la diffusione gratuita dclle let-

tere superiore senza conlrasto a quella d' ogni altro paese ;
le istitu-

zioni di carite e di beneficenza che non hanno le uguali in lulto Y u-

niverso
; gli agi della plebe, il decoro della cittadinanza, lo splendore

della nobilta, i cui sonluosi palagi sono il rilrovo del mondo inci-

vilito 3
;
e via via quant' altro puo attenersi al ben essere di uno

Slalo, e aggruppato in questa piltura con linte schiette, amabili, vi-

vaci e degne della mano che le distende.

Non gitl ch' egli esima percio il Governo di Roma dalle imperfe-

zioni inerenli a qual si sia terrestre governo. Punto meno. Ma .

cosa che parra strana al prim
1

occhio, soggiung
1

egli, e pur indubi-

tatissima a chiunque vi pon mente, i difetti che gli s
1

impulano son

proprio quelli che non ha
;
e s

1

avrebbe anzi a dire che sono Y op-

posito di quelli che puo avere 4
.

Cosi, a mo' d
1

esempio, i detrattori suoi lo incolpano di spietali

rigori, di vessazioni, d' inlolleranza, di disamore all' addollrinamento

dei suddili e di acerba durezza verso i piu naturali sentimenti del

cuore umano. Or bene
, replica egli ;

tante calunnie quanti rim-

proveri ! dovrebbero anzi scrivere : perdono, indulgenza, sopporta-

1 Pag. 317. 2 Pag. 329. - 3 Pag. 343. 4 Pag. 356-57.
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7/om\ ;\mmao>tramon;o. capita, sollccitudine per lutli i tempi c per

Uilii i laoghi. (>rl<> nii.i passiono tomeraria non mcno chc sciagurata

jiUNlo ! loro ponno a sccgliere accuso tali. Meglio sarebbc stato rol-

pirlo nel suo ftanco debole, di qucl chc simulate vizi la dove non si

scoprono veramentc se non virtu. Ma, sia detto con la sinccrita che

dobbiamo, qu<Nk nuMlisimo virtu possono averc i loro eccessi; e il

(io\ rrno temporale della Chiesa ha difetti che nascono dalleccellenza

dcllc sue qualila
1

.

E qui faltosi ad investigarc se il loro soverchio non pregiudichi

niai ill felice andamcnlo dcgli aflari . e massime alia soluzionc spe-

dila dclle civili cause e alia pronta cflicacia della giustizia puniliva;

s'inlromette a disaminarc, a ventilare e a proporre le riforme o piut-

toslo i miglioramenli che
,
a parer suo

,
avrebbero da prenderc in

oonsiderazione coloro nil sta a petto la floridezza del Regno papale.

A noi non locca entrarc nel merito intrinseco di questc proposizioni

che risguardano la convocazione piu frequente dei concistori cardi-

nali/i ; gli ordini maggiori . sc non il saccrdozio . da voters! piu ge-

iM.ilmiMito nella prelatura; alcunc prerogative piu ampio da confe-

rirsi ai Consigli di Stato e delle Finanze
;

le elezioni municipal! da

allar<;nrsi ; la inlegrita da richiedersi anche negl' impieghi umili ,

invigilando meglio i pubblici ofliziali , castigandone lo frodi ineso-

rabilmente e vantaggiandone se occorre gli stipendii; le scuole d'arli

e mostieri da dilatarsi
,
e quclle per gli sludi liberali da favorirsi in

guisa cho non ne segua uno spostamento nocivo delle classi del po-

polo; la coltivazione delle terrc
,

le industrie e i traflichi da riani-

marsi viemaggiormcnte ;
1' amministrazione della giustizia da ren-

ders! piu celere e meno avviluppala ;
e in line i dibattimenti a voce

da aggiugncrsi alle informazioni scritte nel Tribunale della Rota.

Di buona voglia lasciamo chc la prudenza di quelli a cui cio spel-

la, pondcri per ogni verso il valore di colesli suggerimenti. Due soli

punti ci piac^ notare. 11 primo e che Tilluslre Autore virilmente ri-

pudia por Y incolumita del Principato pontificio ,
lutti quei ripieghi

di Costitu/ioni airinglese, che a senno suo sopprimerebbero di

1 Pag. 363-64.
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falto il governo ecclesiaslico, gli loglierebbsro ogniragione d'cssar*.

e lo scalzerebbero dallo fondainenta 1. II secondo e die i giudizii

suoi sono espressi con si gentile modcstiae rivoronte soavita di ma-

niero, che ad evidenza si scorge come il puro zelo abbialo stimulate

a proferirli. Di qui e chc egli non osiia a riconoscero die panrchi

di qucsti gradi maggiori di perfezionc ,
da lui con tanta delicate//*

accennali, gia senza slrepito si vanno introduccndo
;
o che aleuni

allri avranno certamente pieno vigore, non si (oslo la malvagila dei

tempi consenla aJ magnanimo cuore del Pontefice di colorire tulti i

disegni ,
che medita a vro bene de' suoi popoli.

I/ opera finalmenlc e conclusa da un lungo e sustanziosissimo capo

che s'inlitola dei doveri del? Europa verso Roma. Vi sono svolti i

rispelli religiosi e polilici i quali hanno a delerminare ciascuna Po-

tenza non pure che manlenga inviolato il Dominio del Papa, ma che

lo schermisca dai fuluri assalti degrinleriori nemici e degli esteriori.

Ne riconoscano tutte insieme la neulralita perpetua ,
e lo guarentir

scano di patto comune. Quest
1

accordo tromihera per sempre i nor-

\i ai maochinatori di congiure. Niuno poi presuma di biasimaro il

S. Padre o perche assolda railizie straniere, o perche in conlingenzfc

di rovesci ccrca soccorsi di esercili amici. Negli Stati romani che sona

patriraonio della Cristianita, qucgli solo 6 straniero che ne turba la

interna quiete.

OHre di cio si vuole avvisare
,
che le guerre al temporale di san

Pietro
,

si suscilano da coloro che hanno piu in abbominio Chiesa ,

fodc e civilla. Pero non e equo chc i sudditi pontificii soli portino

tulto il carico dei dispendii e degli aggratii, che il furor dollc s<'tle

contro il Papato accumula unicamonte sopra di loro. Sarebbe dun-

quo oltimo parlilo e anche do\7eroso che la catlolica Europa ,
con

insolito provvidenze , sovvcnisse al debito dello Stato di Roma
;

e

cosi francasse popolo o Sovrano dagrimpacci dolorosi in che go-

mono, per ossere viltime dell
1

univcrsale salute della Catlolicila.

So non che anzi tullo preme sgomberarnc il territorio invaso dal

Piemonte usurpatoi'e 2. E poiche a disobbligare 1'Europa da que-

1 Pag. 369-70. - 2 Pag. 451.
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sl.i urgeaHarima imprcsa uH.in i.i>i il pretesto del non-inh /-iv/i/o

,

!, <:li uliiini fogli di bimn i 111.1:10 1<> ouifuta: nrando in palese

Ic aawrdita. 1 < odardie o Ic vcrgogoe che eela. Poi fallo un

llo in pro dflla Cnnuia papal-- i duno dri I'uirnlali

<!: p -r.rip- .' inn aU'iimaUl

i e trrmiiKi con qiK-xti mcmorabili drill. La Fiancia ha

fBwralo.gianel corrcnleaBCotetlie umi \ ha geuuina grandewa senza

libiMla : I' Italia pnite saftru che la Uborla uuu e durevuie

fate; e TEurupu alia volla sua iiwpareri die DOB si da. pace aeaoft

giuslizia 1. ,

la! r in i>.-n;-.-io P idea
,

ta parli/.ioue o 1' ortlilo di qiK'sla iusigoe

scritlura. 11 dttooiMJU e slriiigalo e servoro
,
saldi i piindpii, siou-

(iotlrioe: e cio coo quiinlo allro si kga al douima, alia iiw-

raie , alia gloria, alia politica ,
alia iiloolia

,
al gins pubblico, alia

cconoinia , tulk) > i e iutrecoiato con si bolla condolta o discipUfia ,

con tanla gntziu di liuguaggio , Uecoro di blile .e rubustoaa di clo-

j

. ii lil^Uo |Kiri alia pcr.Mia .,! IK-, ('.olakhi'
1 nun du-

di annoverarU tra gli omaggi piu oospicui di devozione, cUe

,
il s:\perc e la pi la del Laicalu callolico abbiao porto nei

eoslri tempi al soglio del Yalicano. E gia T accoglieiua fatlale dalla

Francia, si cakla oho I'eduiono appona vonula in lucosi e lutta sinal-

lila, niirabihueiile ci conferma noU'av>iso. Quaotunque ci duolo che

^uesta modemnia avidita abbia privak) di im maggior nuraoro di

copie la noslra Italia, (tovo possiamo uerliiicaiv 1 Autore cho una

^eoooda slampa sara lelUi coo gusto e profitlo nun minure di quello,

oodi' si sla Icggendo la prinia sullo rive del Uudaoo e della Scuna.

11 s-.i,. linn i- libro che abbia a tcMiiore la caduca sorte a cui

stanno lanti allri o grand! e piu-iuli (ii mole , i quali a si

<ki fiori del eaapo sbocciano pomposi al niattiiio o cascanu avviuili

4a<ra. Soprax \i\eri in quolla veto ai turbini iv.iandio die oggi

iempcstano il raondo IMBVC:'- Ni stimiaino di lusingarci in van^,

sjM'raisdn rhe al risor^on- doi di si-reni iiio\-ra anzi piu \alidajm-uU'

che ora alia (au.sa di Uuiiia . il cui trionfi. s pu' tardare uou puo

faUire.

1 Pag. 503.
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II.

Vicende memorabili daU789 al 1801 narrate da ALESSANDRO VtR-

RI. Opera postuma, prima edizione Milano
, tipografia Gu-

glielmini, 1858. Due volumi in 16. di pagg. \M1I, :;;>0.

V ha molti scrilti chc si dicono storic della rivoluzione francesc

scoppiata neiroltantanove. Pochi nei quali Tofficio dello storico non

sia violate dairarbitrio del censore o del pancgirisla. Pechissimi ove

rinsegnamento dello scrittore sia semplice comenlo al naluralc ma-

gistero dei falti. Eppure presentissirao e il bisogno di meditarc in

quella storia, menlre so ne rinnovellano gli avvenimenti solto la in-

segna di quei medesimi principii onde gia ebbero la prima origine.

Era pertanto a desiderare una nuova e imparziale relazione di qnel-

la grande rivollura, quale appuntoeroperasovraccennatache,scrit-

ta sul cominciare del nostro secolo dal conte Alcssandro Verri, iiscl

alia luce pur dianzi dalla patria stessa dcir Aulore. Perocche doTO

ad alleltfire i piu svogliati fosse poco Tessere opera contemporanea di

scritlore non per fcrmo servile, varr& certamente Toriginalita del

dettato e la novitk della pubblicazione. Dello stile di quel gagliardo

e polito scriltore non accade far parola, perche non e tra i colli ita-

liani chi ne ignori i pregi e i difetti. Diremo nondimeno che in ope-

ra di stile questo scritto del Verri non riuscira meno gradito e pro-

fillevole degli altri gia conosciuti. Cioche piu monta, ifatli vi si truo-

vano esposti colla schiettezza del semplice spettalore e giudicali co\-

la sobrieta del fllosofo quasi settuagenario. 11 piu delle considt-razio-

ni che dovrebbono farsi sopra quel memorabile rivolgimento, e la-

sciato alia meditazione di chi legge. Cosi avviene che questi dive-

nuto contemporaneo di quel passalo similissimo al prescnle non ric-

sea passionate seguace d'uno o d'altro parlito per colpa dello scrilto-

re, ma si bene alunno di quella grande maestra che vuol esserc la

storia. Con queslo medesimo intendimcnto noi toccheremo qui alcu-

na cosa di quellc memorabili vicende
, segnatamente in quanto si

annodano coi falti tesle compiuli in Italia e con quegli allri die per

forza degli stessi principii si potrebbono compiere coll' andare del

tempo.
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Inaupirala la rivoluziono col rcgicidio c uscila appena dagli or-

rori del novanlalre, cornincio a >[i<'^arsi il modo insidioso colqualo
i drlla rivoluzionc francese opcravano di rovosciare ogoi

in Europa. Da ccrla scuola segrcta die cliiainarouo Propa-

ganda con irreligiosa imitaziono di quella di Roma, uscivano liber-

coli e iinvsM a >|i,irgere da per tulto promesse di liberta. Quindi ri-

man<M scdolla e guada-rnata, olliv la giovcnlii inrsprrla, una inoili-

ludino di sciopcrati brarnosi d' innalzarsi nelle pubbliche rivollure. La

repubblica di (ienova In la prima in Italia a senlir gli efletli di que-
sia lusinghicra disciplina. Dove il legato francese valendosi della

impolenza di quello Stalo prenunziava o predicava scopertamenlo la

ribellione. Di cue presto ebbero a cogliere i Genovesi tristissimo frul-

lo colla perdila delF autonomia e della liberta, del commercio e del-

la ricchezza. Ma lo Slalo ilaliano al quale si tendeano lo trame piu

sotlili era quello della Cliicsa. Perche, slimando la rcligione oslacolo

mulesto a quella smodata licenza ch' essi avcvano per liberta
,
mi-

ravano afrancarsene riducendo a servitu il Capo supremo della cri-

stianita. hi pcro i messaggeri di Francia spiegavano le intempe-

ranti dotlrinc con baldezza tanto maggiore, quanto era minore la for-

za pubblica a reprimerli. II simile si operava fraltanto nel regno di

Napoli, ove non bastando le frodi si sped! un'armata con ordine a

quel Principe di dichiararsi spedilamentc amico o nemico della Fran-

cia. La prudenza dclle risposlo date da iNapoli ammorzo Timpeto
francese o fece tornare a vuoto il tenlativo della sorpresa. Ma questi

erano per T Italia meri preludii del decreto francese che promettea

oecorso ai popoli desiderosi di liberta. Ne i sedotli ilaliani pur so-

spettavano cbe si mirasse ad afforzarc di loro passioni il genio con-

quislalore dei seducenli loro collegali.

Rimaneano gia da due anni le armi francesi all' ingresso d' Italia

ncllo Slato di Genova e sui confini del Piemonte, quando il Direlto-

rio creo condottiero della impresa d' Italia un giovane cOrso, d' ori-

gine toscana, semplice ulliciale d'artiglieria. Solto la condotta del

nuovo Generate le rnilizie francesi nel giro di quindici giorni ebbero

Mfilli gli Austrosardi c ridolto il Ro di Sardegna a dimandan- una

tregua. Poco a|>pre860 fu conchiusa la pace a condizione cbc Savoia

ScricIV,tol.\II. 6 37 Giugno I860
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o Nizza si cedessero alia Francia
,

clip si demolisscro le quallro

fore/zc poste ai confini francosardi
,
die in tutle It

1 alhv si riceves-

* i" pivsidii franecsi lino alia pace generate d
1

Luropa. II vincitore

allora >o)gendosi daChcrasco a tulti grilaliani annunzio ch i \cni\a

siccome amicacrispettcrebboaveri, costuini, rcligione. Scgui In

tagliadiLodi e la pnsa di tulta Lombardia. In qiuvsto il senato bo-

lognese *Uind6 ambaseiatori poaendo Bologna sollo la prole/ionr di-1

conquisiatorc, die degno acrellarc quclla oflerla. II Cardinale legato

fu as^curato del rispctto che si avpebbe al Goveruo alia rcligione.

Maindi a poco cgli fu dlraessoe la cilia, dichiarala indipendente, do-

velle giurare ubbidicn/a alia rcpubblica francese. L'qscrcila intanto

gitinso a Piacenza, doye furono iinjwste gravi taglie in monela, in

vesti, in foraggi. Perocche Verario inilancse non bastava all
1

opera

lr<vj)j)o dispendiosa di ricuperare ai popoli d'llalia la liberta. HDuca

di Parma fu coslrello a batlcre in monela iino ai vasellamenti da men-

sa. In ModcnaErcole III futraltato, quasi fcudatario dclfAustria, da

nemico. Dovettc pagare selte milioni dilire,vedersioccuparc loSla-

to c abbandonarlo egli slesso
, per campar la persona ,

rkoverando

a Vfcnezia.

Moriva intanto Viltorio Amedeo III Re di Sardegna divenulo ostag-

gio dc
r
vincHori

,
e Cavlo Eraraanuele IV suo figlio gli SMccedeva

noi travagli della servilu. I reggitori (Jella Francia, che quest! avea

chiamato moi grandi e can amid nell
1

annunziar loro la perdita del

padre , gli veniano seuipre piu snmgnendo il rearae per mantenere

il loro escrcito in Italia. Indi a poco piu di due anni con quelFcMfr

cilo medc-simo coslrinsero il loro grande e caro annico all
1

abdicazio^

ne e aH'esilio.

Ricevula la Liguria solto tulek
,
ed occupalo il Piemonle

,
non si

rimasoro i conquistatori dall
1

aizzare Haliani conlro ilaliani promet-

tendo loro ogni bene, tanto solo che favorissero Y opera della repub-

Wica francese. E questi in luogo di rinlbr/arsi denlroe di fuori con-

tro la invasione colla concordia e colla lealla . si snervavano ognidi

piu per via di luraulti
,
di ribellioni

,
di 1'ralernc discordie. Parevano

acceeati per celeste castigo di loro colpe. Tripudiavano como fre-

netiei dovunque al suono della tromba francese si levasse 1' albero
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.;ii.-i 1,1 : in M a\ \ odcvano in quel dclirio die i nomi slessi delte

repubblidu dipendeiwa aervaggio. Anzi lulto in-

loei a paaceroi di sogni nun a\ \-Tii\auo che i soli conMkMniii <!!-

r*ercilo libcralorc cogu'evano qualcbe frutto diill.i demeoza a die

d a\c\ano ridnlii.

11 (iranduca di Toscana, tutloclie noulralc, fuobbligato a riceter&

c- maul.m iv nd MIO Slale milizio francos!. Furono ese poi ridiia-

DMto dal Gcner.il i- flu- ne avca duopo, ma si dovelte accompagnare

la loro nscila collo sborso di un iniliono di lire. Haflbrzato cosi I'eser-

dlo iranceso movea verso Homagna , quando Pio VI prcse a con for-

Urc i suoi popoli aila difesa. Le parole del Ponteliee furono un ddii-

to a giudizio dell
1

invasorc. Una colonna fraucese aceompagnalasi

aile k-gioni cispadane c Iraspadanc lulla giovenlii liccaziosae scher-

uilrk-e della religione) s'avanEo negli Stali ddla Cbiosa (ino al iiu-

mieello Senio, cui trovarono guardato da qualtromila lanli con al-

quaiiti cavalieri entro Irineee gucniile d' arliglieria. (ill assalitori si

meravigliarono die genie inferiore di numcro e nuova di guerra si d-

MiMiifle ton east onuai velerani e tanlo piu numerosi. Fu nondime-

n* la resistenza e 1' ordine lale cue moslro F animo superiors alle

forie, o ,
se non fosse slalo il tradimeuto di qualche ofiidale, avreb-

boio i repubblicani a piu caro prezxo riporlata quella vittoria. Oual-

tro ainbasdadori furono allora spedili da Roma per trattar di pace

col general Buonaparte. Dopo dnque giorni di pratidie Ira i rim-

pn\eri c lc niinacce del vincitore
,
fu forza fcrmar la pace a condi-

/.ioui da nrhiamari 1

per conforlo I't-la di-i (ioli c dei Lougobardi.

Si snieilCiisc T esercito ponlifieio ;
si provvedessero all' esercilo ne-

micd mille seccnlo cavalli in assello di guerra ;
si pagassero Irenta

mifani di lire fraucesi
;
si codessero i piu pi cgiati codici e i piu rari

inuumueiiti di Roma, si lasciassei
-

o in polere della Francia lo Slalo di

Avignone e le province di Bologna, Ferrani e Havenn.i. Ollcnulo

ci6, 1' esercilo francese uscirebbe dallo Slalo della Cbiesa, riserban-

dosi nomlimrno Ancoua lino alia fulura pace d Europa. Frallanlo il

Ponlrlice .spi'dircbbi' a 1'arigi un legalu die riprova.s>e solennemen-

le la un-i.xiow di 1 l',i^Ni!le
; sborserebbe Irecmltt lu.Li lire da ripar-

lirsi fra i danneggiali in quel fallo
;
ridunerebbo liberla agl' iinpri-
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gionati per dclitto di fellonia. Quesla raililaro eslorsionc die si chia-

rao Trallato di Tolcnlino fu dal Gencrale franccsc in una sua al Di-

rellorio intitolata La commedia del Papa. E queslo Irallalo mede-

simo, da vergognarsene qual e piii ingcncrosa dellc genii, ci fu teste

ricordalo da qualche slatista francese in pruova del potersi oggi il

Ponlefice rasscgnare alia usurpazione gia compiuta ! Giol Roma da

principio all
1

annunzio della pace, finche se ne ignorarono le condi-

zioni; ma quella gioia non valse che a rendere piii sentilo e incon-

solabilc il dolore della seguila rapina. Roma gemcnte per la perdita

de' suoi piu cari lesori vide ridolta ogni allegrezza entro T abitazio-

ne del legato francese, che con danze e convili fesleggiava quel dis-

oneslo trionfo. Ma che giovo finalmente al Pontcfice quel trallato?

Al primo preleslo di una sedizione mossa in Roma da im francese e

compressa dai militi romani, il Pontefice fu spogliato d' ogni polcre

e d'ogni liberla. Fu gridata in Roma una nuova repubblica simile

alle allre
, figlia ed ancella della repubblica francese. Corsero loslo

i commessarii deir esercilo liberatore
,
e

,
menlre gli oralori romani

si piaceano di declamare intorno alia rediviva liberla
,
essi atlende-

vano a raccogliere danaro dal pubblico e dai privali cilladini. II

conte Verri, che allora si trovava in Roma, riferisce per minulo co-

me trascorrevano ad ogni eccesso gli animi ingordi della ollcnula

liberla. Inlendevano clT essa dimorasse nel ragionare con orgoglio ,

nell
1

aggroltare le ciglia dinanzi ad autorevoli persone, nel farneli-

care in beslemmie, nel secondare ogni appelilo come legge sacra di

nalura. Non vi era piu molesta condizione che quella di padre e di

marito. Menlre cosi era scomposlo ogiii ordinc della domeslica e ci-

vile sociela, qualtro scienziali francesi, spedili dal Direttorio,txm

somma gravila medilavano leggi per la nuova repubblica romana.

Apparvero esse finalmente dopo lungo aspello. Ma che? il frulto di

tanle veglie e di tanli studii non fu altro che una seconda edizione

del codice francese ! Una sola giunta, osservala poi nella piu parle

delle decisioni, fu Irovata nel nuovo codice imposlo a Roma
,
ed era

un arlicolo che dichiarava nullo ogni plebiscite non approvalo dal

Generale francese. Non e a dire delle impostc che in brc\ issimo tem-

po si riscotevano col mezzo della milizia urbana da magistral! fecon-

'
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i nol oroare titoli e dirilti. Dopo il prexlito forzato la

formaziono dHlo pedole in rr*/;'. dri rrsti in fti/cm, dci bvoni inat-

snjnnti pose il colmo allo spogliamonto e alia miseria della nuova

repubblica. A qnesto prezzo si dovolte pagare il codice franceso
,
la

inilizia franccso, il comando francese imposto agl' Italiani solto nome

di liborta.

Dopo r infamo tratlalo di Tolonlino con simili arlifizi favorili dai

liberali di quolla eta si pose fine alia repubblica di Venezia. Menlro

il general Buonaparte slringca Manlova d'assedio, avea promesso al

comandante vencto di Verona
,
clie nel trattalo di pace avrebbe ce-

duto Mantova alia Venezia in premio di sua lealla. In quella vece il

capo del presidio francesc in Bergamo, citta veneziana, chiama i prin-

cipali ciltadini c impone loro di soscriversi al volo del popolo per la

liberia. Fu vana ogni resislenza. Si dovelle cedere alle minacce del

prepotentc straniero. I ribelli gia preparati ebbero in breve ridolta

quolla citta a governo libero, secondo il linguaggio e le forme di quel

tempo. II simile si cffettu6 poco appresso in Brescia ed in Cremona.

Intanto i Frances! ritraevansi ordinatamenle dagli Stati austriaci nella

woczia e consigliavano i rappresenlanti dell' antica repubblica a li-

ccnziaro per minor dispendio la milizia veneziana. L' Ambasciatore

vcneto in Parigi significo al Senato della sua repubblica che si trat-

tava di compensare cogli Stali veneli le concession? fatte dair Impe-

ratore in Leobcn. Ma prevalsero le minacce e le promesse dell'am-

basciatore francese in Venezia. Che in quella citta, siccome in Geno-

va , in Boma
,
in Vienna

,
la ribellione fu apparecchiata e condotta

per coloro chc dalla Francia erano stali inviati o da ciascun Governo

accolli come messaggeri di pace. L' Ambasciatore adunquo presentd

al Senato uno scritlo del general Buonaparte ove si respingeva come

calunnia 1'avor occitalo sodizioni nella Venozia e si provocava il

Senato a scegliere tra dodici ore o pace o guerra. Se pace ,
d>

liberta agli arrostati per sediziosi , licenziassoro le milizie
, scioglies-

sero lo bande popolari, s'affidassrro alia protezione del general Buo-

naparlo. Se guenra, 1* ambasciadore francese partirebbe da Venezia

irno d
1

incominciate oslilith. Tergiversando il senalo, i Francesi

entravano semprc pin addontro in terrafenna e s'apparecchiavano a

sorprendcre Venezia dal mare. Allora il consiglio dei Savi lumultua-
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riamente determine di Iraltarc coll' inva>ore
, ofl'orendosi eziandio a

mularc il governo della rcpul)I)lica. Gonscguenza iminrdiahi dollc

traltalivo fu lo smeltere la cuslodia na\ale della lagnna, il congedo

dalo alia soldalesca meglio disciplinala ,
il pornicllcre all

1

csercilo

fraiu'ose di enlrare per a truverso quelle acqur da tunli sccoli iinio-

latc.Scguilo lamutazione del governo confcrmata per un dccret0,cae

aboliva la illustre insegna delFestinta repubblica soalitucmlolc Tigno-

bile simbolo della roj)ubblica francesc. 11 banco e la zeccu con esso

i ricchi doni eslorti per invito pubblico dai piu doviziosi ciltadini fu

data in promio al gencroso liberatorc. 11 dolorc dei leali vcncziani o

la gioia dei scdolli novatori quindi a non mollo si cangiarono in di-

sporata frencsia
, quando si soppe conebiuso e si miro eseguilo il

IraUato di Campo-Formio.

Ecco alcuni pocbi falli die si apcrarono in Italia sollo Vinscgnadi

quei fanaosi principii. Tutla quolla sloria.italiana sccvcrata dal peg-

gio chc T accompagno in falto di moralila c religioue ,
si riducc ai

traUiseguonti. Eccilamcnlo dclle passioni j)iu turbolcnlo tragrilaliani

e lega strella con esse da una nazione conquislalrice contro i Icgit-

limi sovrani d'llalia. Disarraamcnlo e invasiono deisingoli Stati solto

pretesto di vcndicare offese ricevuic dai governanli c di renderc ai

popoli la pcrdula libcrta. Estorsioni e rapine scfUo norae di compcnso

o d
1

espiazione o di conlribuzione allc spcsc faltc dalla nazione libe-

ralrice. Da ultimo vcndita di territorio italiano per compensare allri

acquisli dclla -Francia
,
ovvero dominazione militare francese a litolo

di neoessaria tutola verso i nuavi Stati ilaliani. Quul bone dtnuitie ci

venne da quel terribilc rivolgimcnlo? La Francia in vero ne colse

qualcke frulto di bene maleriale. Ilinsanguino 1'esauslo erario colla

riccbezza ilaliana, ingrosso 1' ese^oito di giovcntu ilaliana
,

si allargo

colla giunla di piu Slali ilaliani. Senza cbe non avrefabc potuto con-

durrc a termiuc quelle sue coslosissime guerre. Ma (jucsto frullo

presto avviazl, ne fu compenso bastevolc ai mail prodolli dalla rivo-

luzione. La stolta pretensione di risolvere l;i sociela nei siioi clciuenti

per poi ricostitairla senza lenercontone dellc rclazioni ond'era nata,

ne di quelle cbe avea prodotto, partori necessaviameiHe 1'anarchia.

Dall'anarcbia fu forza passare al dcspotismo mililarc : a questo con-

seguito la ristorazione deH'ordmc primilivo. Se non cbe T avere una
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volla furiMsamenli 1 nin'uMl il ri-p'-llo (!<>\ulo aU'uulorita la-

Franda quclla irrequieta agila/.ionc che Ic fece mularc in pochi liwtri

\olle i .siioi onlini e Ic su<- dina>lic. Crebbe ,
a dir vcrn. in

virtu di siflalte convulsion! I'.allivita dclla Franeia. Ma qual bm
'

que.slo die si guadagna aspesc della pace, die iiupnlix-eil progres-

so dclla sooicta tajilu piti M.TO quanta piu Iranquitfo , cho remle

-irio un apparecdiio p-nnanentc di guerra , die minaccia di

i.p'inv il dominio delta fur/a al ngno dclla giusli/ia, die f.i

signuro dclla Francia chi rirscc a guadagDarsi I

1

aQello dclF escrcito

fianccsc? Ma sia die vuole della Fraocia. Che cosa guadagnu 1'llalia

con lanlo spondio di tosori c di sanguc? II gcrme della insubordina-

zionc all'auloril<\ prcsc piu vigore tra noi, cd ogni Stato speriraenlo

quel gran vero, chc guai al popolo il qualc cospira ad indebolire c

dislruggere il suo Governo. Chi non sa le diffidcnze, i Iradimcnli, Ic

ribdlioni chc ha prodolloqufl gcrrae allecdiilo singolarmenle nei Ic-

iihor/ji della giovano llalia? Si 6
j,
riuulo aJ segno d'iuipedire

ogni bone inizialo dai governanli e di proteslarc che ogni' larghezza

vcrrii usala a spodeslarc chi la faccia. II peggio fu che la gucrra

ddle passioni al freno bencfico che Ic corregge ,
si \enne facendo

scuipre piu aspra conlro la piu salulare e rispcltabile aulorila, che per

-izionc inallerabile della Provvidenia siede in Italia. Dacdie si

tcnlo per ogni via di-volgere a disdoro e danno d'ltalia quello die c

il inassiino de
1

suoi heni c dejlc sue glorie,Tessere hi lascde libera

dd supremo Ponliiioalo. Miscra llalia se darai fede alle menzogne

onde i falsi amiei si argomenlano di farti linunziarc alia piu invi-

diabile delle tuc prerogative ! Chi potrebbe offcndortl impunemenle

quulc sarcsti unita di religionc, sicura del progresso morale, strctla

inlorno al Caj>o supremo e indipeudenle dllulti i chstiaui? DOM- al

conlrario
, rapita al Padre dei fedi-li la indipendcnza , quak) delle

BBOiii cri>lj:ine non (rovcrchbc il (li>stro di a>Kilirti a titolo di giusta

Tcndella? Noi non sappiamo sc tra TAlpi e il mare In polresli in

quel caso difcMulerti dagli uoinini gia. troppo ghiolli d Ha Lua ric-

^||pia: ma Imiaino per fcrmo che non potiv>li dilcudcrli da Dio.

('he l.iseiando stare la ragionc crisliana oggimai b,i>lcsolincnte spie-

gata su tal proposilo, la indu/ione di molti secfi ha dimostrate^, non

cseguirsi iinpuncmenle ne durare a luugo quel sacrilego misfallo.



ARCHEOLOGIA

1. Una risposta al sig. Ascoli sopra il Semitismo della lingua etrusca -

2. Studio delle antichita scandinave 3. Memorie degli Scandinavi in

America, prima di Colombo 4. Epigrafe runica del Leone del Pireo,

oggi a Venezia 5. Opere del Rafn.

1. II dotto israelita G. I. Ascoli ha inscrilo nell'ircAJcio storico italiano

di Firenze * im articolo, col quale impugna il mctodo di spiegar 1'Etru-

sco per le lingue Semitiche, adoperato simultaneamente
,
senza saper

1' uno dell'altro, dal sig. Stickel Professore di lingue orientali nell' uni-

versita di lena in una sua opera pubblicata in Lipsia nel 1858, e dal

P. Tarquini Professore di Gius canonico nel Collegio Romano in alcuni

articoli di questo nostro Periodico nel 1857, e nel 1858. Lasciando al

dotto Orientalista di lena cio, che ad esso apparticne ,
noi toccheremo

brevemente cio che riguarda il secondo, recando qui le sue risposte al

censore fiorentino.

Gli argomenti del sig. Ascoli si riducono a due, 1'uno intrinseco, 1'al-

tro estrinseco
;
e 1'estrinseco, cui egli premette, siccome forse piii palpa-

bile, consiste nel confronto delle traduzioni fatle e dal P. Tarquini ,
e

dallo Stickel dell'epigrafe dell'Aringatore, nelle quali, dice egli, perk)

concordare, che fanno i due professori circa il Semitismo etrusco dovea

pur Yedersi una ccrta armonia nelle particolari circostanze, e pur non-

dimeno av\i Male diversita d'interpretamento. Del qual raziocinio per-

che il lettore possa formarc il conveniente giudizio, egli e necessario

avvertirlo di una coserella che il buon israelita dimentico o credette bene

I Auoca Serit, Tom. II, P. I. Firenze I860.
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<li-iimilnro ; cd . rhe (|iiantunquc I'aggregato dcllc Icttcrc del testo inter-

pret.iio si;i nei due interpret! presso a poco il mcdesimo liendie non in

d\ir . come assinir;i il sii:. Asroli . ma in quattro lettere . die vale a dire

*/ doppio, essi dissentono, cioe nella S3, nclla 31 , nella 52, Delia 59),

pur nondimeno le TOCJ, chc ncl lavoro dei mcdesimi risultarono, sono da

capo a fondo diverse, a cagionc del diverso scompartimento da essi

usato. Imperocdie, ineniro i! Professore ilaliano pens6 chc le frequent!

interpunzioni ,
die j vedono nell'originale, fossero A ere mterpunzioni, e

pcro indicassero fine di pnroln, I'Alemanno crcde il coDtrario; c per con-

seguenza mentrc il primo leggeva Aultsi . Metelis . Be . Besial . hi

Ensi . Ken . Pie Res . Teke . Sansl . Tenine . Tut In Es . Bishili Ks ;

i'altro lesse Aulesi Mctel Is Bebesia Lclensi Ken Ble Rest Ekes Anslt

Enin Edut Ine Shhis Bilics . Ci6 posto, \egga omai da per se il lettore,

qual giudizio si debba formare del raziocinio dell' Ascoli. Egli oppone il

concordare di amhedue i Profcssori circa il Semitismo etrusco : ma tace il

discordare di essi nel metodo di lettura. Ossenra, che il testo etrusco da

loro interpretato e il medesimo : ma nascondc
,
che

, a cagione del loro

metodo sostanzialmonte diverso nel leggere, quel testo ha dovuto presso
ioro riusrire necessariamente in due iscrizioni da capo a fondo diverse.

Cou un giuoco di cotal sorta si potrebbc dimostrar subito, chc la lingua

Fcnicia, principal tra le Scmitiche, non e Semitica. Vegga infatti il let-

tore la seconda iscrizione Maltese nell'opera del Gesenius sopra la lingua

Fenicia, e Ic tre interprelazioni della mcdesima dale dal Kopp, dal Drum-
mond . dal desenius. II dissenso inlorno le leltere e tra essi minore, che

non tra il P. Tarquini ed il sig. Stickel
;
le interpretazioni eccole. II Kopp

Penetrate in abscondito sepulcri polluti purgatum fst. Quo perfecto,

incrustavit extensionem eius populus sepeliendo Chenbaal filium Barme-

leci*. II Drummond Penetrate Sancfaarii sepulcri Ifannibalis. Illuslris

in consummation calamitatis dilectiis est. Lamentabalur populus, CUHI

strueretur (aties). Hannibal /J/iiw Barmelcch . II Gesenius Concla-

ve domus aetemae (est) sepulcrum. Depositus est pins in hoc clausfro.

Spiritus remissionis (esf] mater iynominiae. Hannibal filius Barmelerh .

Dgnun vede, che queste interpretazioni sono tolalmenle diverse. Or
liene si taccia la ragione della diversita

,
che e la medesima

, che tra il

P. Tarquini cd il sig Stickel: si argomenti, come I'Ascoli : ed ecco

dimostrato, chc la lingua Fenicia non c Semitica ! ! -Passiamo al gecondo

argomento.

Qucslo consistc in un sottilc csaroc filologico delle due prime prove
fatte dal P. Tarquini, cioe dell' interpretazione dell'cpigrafe di S. Man-

no, e di alcune vori gcogratichc tra le moltissime dal detto Padre pro-

poste. Si polrebbc dire, che 1'assunto preso dal sig. Ascoli prcsuppone
un concetto e pel P. Tarquini troppo onorevole, e nella storia dclle sco-

perte troppo singolare. Egli avrebbc voluto veder la Minerva balzar
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fuori ncl primo atto d',l su<> n;i- -i n;-;ito adulta gia e vigor-

giunta anche nrmala, prmprio come e scritto nclla

cio da parte, aflinche il lettorc possa Tare anchc di quoin ar, i.icnlo

giusta stima, e.necessario in priiuo iu.i^M cbe vc^a i! Ibndaiiu'iiio, so-

pra cui riposa. Oguuno sa, die, nellc i: mi < iir'confrouli dellc

linguc, capitalissima e la distinzione Ira lingua a/fine c lingua corrotta.

L'affine dee certamentc nvere molt'* rcgole proprie, e non comuni all'altra

lingua con cui si riscontra
;
che altrinienli non sarebbcro due linyue afpni,

ma.bensi -una medesima: ina.purnondrmcno ncl sisteuia fondanienlale della

graranialira dflihono ainhcdue irella piii gnin parle convenire
; perciocche

altrimeitti non vu sard>bc ovc fondarc la ragionc di aflinit.^. Tali p. e. 60-

no tra loro la lingna Etiopica, 1' Ehrea, la Siriaca, i'Arabica. Ma in quanto
alia lingua corrotto, ogni cosa piii o mono, secondo il maggiore o minor

grado di cornizione, vi si irova allcrata
;
e solamentc \i si ha da rinviMii-

re una copia noUbilc drvooi comuni alia lingua cou cui si conlVoiHa, siano

intere, siano anche guaste, ma chiaramcntc riconosciltili
;
cd osse non gia

tc.ciuche di scienzc od arti, la qua! cosa indicherebbc la derivazione uou

della lingua, ma dell'arte o della screnxa, ma hensi di cose e di concet-

ti
,
che per natura sono a tutti coraani. E tale e p. e. la lingua italiana

rerso la latina
,
di cui tutti confessano csser quclla una corruzione

; poi-

che vcfameute trovasi ncll' italiano una quantita di voci latine o intere,

o alquanto alteratc ;
ma tutt' insicme vi si ^de ogni cosa mutata e gua-

sta; i termini, la sintassi, il fraseggiare, la strutlura dc'periodi. Or bene

che oosa ha-egli fatto il sig. A.scoli per alzar la macchina del suo argo-

mento tilologico? Ha assicuralo i suoi lettori, che lo stato della qucstio-

ne proposto dal P. Tarquini non e gia questo generalissimo , quale con-

yiene anche ad ana lingua corrotta , cioe, che la rera chiave dell'etrusco

sono le lingue Semitiche, come appunto chiavc dell' italiana sarcbbc la

latina, quando si fosse perduta la notizia di quella; ma bensi quest'al-

tro, che 1'etrusco non e gia un Semitismo corrotto, ma una lingua pu-
ratnente Semitica ,

e ncl suo proprio senso affhie dell'ebraica. Ne basta ;

ma carpendo qua e cola qualchc proposizione pronunziata dal Tarquini

intorno a qualche vocaholo, ovvero intorno alle sole lettore radical!
,
e

generalizzando a suo talento i giudizii dal Professore romano pronun-

ziati con certi limiti e in certi casi
,
ha soggiunto, che il Tarquini pre-

tende, che tutto mtiero I'idioma etrusco sia un pretto cbraico; che vale

a dire non piii etrusco, ne lingua da se, ma la medesima lingua, che

1'ebraica
;

anzi non 1'ehraico sempliceinente, nm al tutto I'ebmico bibli-

co *
. Posto il qual fondamento, egli precede alacreniente sciorinando

qua e cola quelle, che egli dice regole ebraicbe, enregole Semiliche, e

leva in alto la sua mole lilologica.

4 Pig. 22, 25 e altroTe.
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Ma di grazia , colal fondanuMito e r-!i pm hen saldo? A rovesciarlo ,

nnim |.rrcisi con cm il l.in|uini. in uno di que* mede
artiodi di mi parla il sig. JUcftli, area formulate il suo seniimento.

F.
1
uaicbe dato per apriw col medetMO

u mrzz drill- Impi.' snmtirlir tin ijunlrhr >pn,idl( di lurr ill qucllii

iuipenclrahili-
I i^a sollrailasi lino ad ora alia sagacita dei

'.ti pel inevcolaini-ntn drlla lingua Lida, e pet If aUernziomi ottntratl?

u dalla prattea di altri popoli xia in grazia delte perpetue navigtzioni ,

c sia in grazia dfl confutare con yfnti di di verso linguayyio '. Che ne

dice il lettorc? Gli par questo uu asserirc
, ciie la lingua elrusca none

puulo alleiaU .' nun c puiito corrotla? c una lingua puramenle semitict?

un pretlo ebraini? uu chraico biblico? gli par egli un armeggiere con

lealta. questo del sig. Ascoli ,
cbe im-uirr dissimula dicbiarazioni cosi

lanipauti. \,i pin pi-Miiiido qua c lii qualcbc thiM> iucidente, storcendonc

anco i) seuso, per far diru al Yarquiui tulto il cootrario di quel cbe \uole?

line cosa dunque ne segue? Ne segue, che ancbe il secoodo argomento
dell' Ascoli

,
siccome foiidalo sopra un falso lundainento, va in fascio.

Ne cio solamonte, ma, qoel cbe e
piii hello, ne segue eziandio, che il

lavoru di lui riesce al contrario del suo disegno, cioe a dire dimostra,

che il P. Tarquini ebbe tutla la rayione in aaserire, che la chiace deU'e-

trusco sono k luujue semitiche. Ci spiegbereuio brevemeute. Abbianio

detto poc' anzi
,
che nellc linguc corrotte la prova della toro deriva-

zione dalla lingua, con cui si riscontrano, non si trae gia dalla medesi-

inezza della sintassi , o del lr.iM'_.;iiirc . o del collocamcnto de' vocaboli

ailia strultura dc' periudi , lo quali cose souo ordinariaineule tra-

volle e mutate
;
ma bensi da uua copia nolabile di \nri . non tuciiiche,

ma naturali ,
ossia risguardanti cose o concetli

,
che per natura sono a

tutti conumi , le (ujali voci si Irovino in, anibedue le lingue , cbe si ri-

sconlrano, o al tullo intcre, o, se giuistr, ehiara-nente ricouoscibili. La

prova di fallo ed a tulli nota (perclit nessuno possa dire : di cotali cose

io non men'iutendo) 1'abbiamo data iiella nostra lingua ilaliana, la qtialc,

come tulti sanno, ha sintassi, ha frascggiare , ha coRocamento di vori e

strutlnra di periodi , tutlo diversa e contraria a quqlla de' La tin i
;
e pur

nondimcno per scnlenza coiuuuu ,
< slimala derivare dalla laliua

; e cio

perdu* ha appuulo in se una copia notabilc di un-i naturali o al tutto la-

tine, o in tal guisa guaste , che souo pcro cbiaramentc riconoscibili. Cio

poslo, volendo aucbe accettarc i ^iudizii del sig. Ascoli r e stare alia sua

parola, alia quale ci protfstiamo di non poter noi stare
,
da tutto ii suo

discorso d.dla sua nu-di'siina n-nsura segue., che la lingua etrusca e
Teramenti' ini scinitismo , couieche corrotto ,

e che di la trae per con-

..iniza la :>ua derivazione. luiperoccbe esauiinando eyli 1'epigrafc di

4 Citilld Cattolica, III Scrio, \v\. I\ . p*g Wf.
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S. Manno, delle trentacinque voci, chc vi si leggono, tolti i nomi proprii,

o i patronimici dedolti dai nomi proprii, ed i \ocaboli ripctuti, nicnleracno

chc in venti , e tutle voci natural! ,
e non tecniche

,
uon ha potuto con-

traddirc 1' intcrprctazione seraitica datane dal P. Tarquini : Ic quali TOCI

sono : Kehen , sacerdos *
;

Taure
,
taurus 2

; Laut, inflammatus
;
Se t

prelisso di Kle (del qual yerbo diremo apprcsso) qui
3

; Kare emit ;
S

let! era iniziale di Scqalim (moneta) corrispoudente al verbo emit; RS ,

CCX, nuniero corrispondente alia voce Seqalim
*

;
S/

, insectatus
;

.il
,

supra ;
Ole holocaustum 5

;
Ad usque ad

; Panu, facics 6
; Murts, il cui

signilicato (stapenando) nega nell'ebraico, confessa nell'arabo; Eru,

(diremo appresso del Ke, che le e preposto) ecce 7
; Ilec, murmuravit ;

Tsari, adversarius; Tunur, fornax; Lu (diremo appresso del Ke, che le

e preposto) non; Tiva, ossia Tibet, crucial; Tselu, assatum 8
. Ne' vo-

eaboli poi che rimangono ,
salvo qualche eccczione , non nega ,

che v i si

riconosca deutro la voce Semitica indicata dal P. Tarquini, ma sola-

mente strepita, che vi e alterata, cioe, come dicevamo, corrotta; come

1 Le prime due voci Kehen Suti
,
Sacerdos Serapidi$ (

Jove la seronda conterma il *i-

gnificato se>nitico delta prima) sono lascrate intatte dall'Ascoli.

2 Cioe Tor all'aramca. II sig. Ascoli, ammcttendo questa spiegazione, tenie, che il ptdre

Tarquini ne abbia vanto, e sogj;iugnc, cbe non & congettura nuota, pag. 2i.

5 L'Ascoli dice delta voce Laut * in realta cuol dire avvampato ,
e del prcfisso Se

in rralld vuol dire Che Qui. pag. 25.

4 Kare S RI, Compero (per] Atsi CCX. I. 'Ascoli non ha che opporrc a questa spiega-

zionc, se non che nel testo mancano le interpunzioni, che vuol dire, non ha panto da opporre.

Imperocchc sa ogni principiante ,
che anche nolle Rpigrafl dellc lingae eolte id certittimum

ett, neque ob multitudinem interpunctionum , neque ob defectum in anliquit monument!t

debere not admodum cue tollicilot
(
FA'Pi Epitaph. S. Sev. . X. in fine). ArgoincaUre

poi sopra le interpuuzioni nell'cpigrafi elrusche e cosa da ridcre.
'

Anohe 1' Ascoli spiega Stn, cioe Soten, Attertanle, che
, quantunque mal tradotto, a

\'!nscrtntus del P. Tarquini ;
e parimenti spicga Al, tupra ; Ole, holocautlum. paj. 27.

6 Ad panu ad pane: Quemdo pure csistetse (son parole del sig. Ascoli) il tingolare Pane

(ami esiste lo stesso panu in ^avcu-T)., dice il Clesenius Tkes. pag. 4108, col. 2, lin. 40)

direbbe: Sino faecia
' pag. 28. Duoque Ad signifies verameote usque ad, c />anu, facitt.

Del resto come Ad panu doveasi spiegarc, lo ascolli il U-ttore dal dctto Gesenius (Thet. pag.

991, col. 2, lin. i6), il quale alle voci Ad llpne (Lipnc e il plurale dclla voce Pane col

prefisso L, di cui 1'Autor medcsimo avrerte, chc non altera panto il valore dell'.-Id ; perche ,

dice egli, Ad-l non differt ab Ad) dii la eegucnte pigazione I'tque ante propriaraente

uique ad facict ; che in iUliano con pari seuaitismo diciamo fin tulla faecia sia del laogo ,

sia delta persona, o piu strettamente in faecia.

7 Aru, dice 1' Ascoli, tale Ecco in Caldeo, pag. 28.

8 Hec Ttari. Tunur. Ke Lu Tiba Ttelu. Di tulle qnesle voci riprla 1'Ascoli la
k]

ziooe del P. Tarquiai, e, tranne la voce Ke, non ha panto che ridire. Solauiente in nota con-

iicca d'un punto ammirativo la pronuncia dulla voce Tiia, o Tiba
,
che avrebbe voluto ve-

dere scrilta Tibbahh. Ma chc vuolc? Ft P. Tarqaini non erode di poter allerare lo scritlo

dell'Aulore ctrusco, il qualc ebbc la disgrazia di non essor venuto al mondo dieci sccoti dopo

per imparare da qualche Rabbmo a conGggcre con un Daghesch la R, ed ebbe altrcs'i la dis-

grazia d'imitarc la Volgata e i FAX, i quali scrirono A'oe invece di Xoahh, voce, che ha quel

raedesimo I/heth in fine, che il nostro Tiba.
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in Triusi , ossia Don In'- il /W/< Ktrii-.M v.il.- aurhe D, e la V
anclu 1 O tmplorans , in cui jmr confcssa vedersi 1'ebraico Dores, impto-
)-ax.v. in-i -IP-pit, i per l,i vo me mulata , la qualc consiste in una

I paragogica ,
i cui escmpi in voci uguali , cioe in altri parlicipi atti-

vi, potea leggere nHIa Ilihbia '

;
ed inoltre in un'A sostituita ad un' K,

della (|iial
nmi.i/.ione e uno stnpore, che on filologo faccia Ic mcraviglie;

in PRBCO, ossia Brfco (perche la P etrusca esprime anche la B) , in cui

riconosce il Semitico Bcraca, favor, ma non puo tollcraro, chc termini in

alia Siriaca, per la ragione, che nn'altra TOCC dclla medesima iscri-

zione (Ole , holocaustum) tennina in E ; che vale a dire per una nuova

legge di grammalica , la qualc pronunzierebbe , chc nelle iinali de' nonii

non \ i li.m iia esser mai varieta, ne eccezioni (!) ; in SAINS calorc, in cui

declama contro la S finale, cui dice Indo-gennanica, ma tutfinsicme sog-

giugne Vero e per6, che dal semilismo extra-biblico s' inferisce etimo-

logicamente 1' originario valor di calore
,

d* infiammazione pel nostro

Tocabolo ecc. ecc. In qiianto poi alle voci geografalu, tra le cento

proposle dal P. Tarquini , appcna ne nomina diciassette; e diciamo ne

nomina
, perche nella maggior parte di essc non fa che riferire il nome ,

ed apporvi la spiegazione data , aggiungendoyi solo quel motto : Credat

ludaeus Apella; parole , che non ibrniano argomenlo ,
e che, suonando

disprezzo verso i Giudei, dal sig. Ascoli, men che da ogni allro, dovreb-

bero venir citate.

Che pero, ripigliando il noslro raziocinio, egli e chiaro, che dal di-

scorso del sig. Ascoli risulla che neU'Etmsco, benche la sintassi, la

poslura di alcuni vocaboli , e alcuni termini si voglian dire diversi dal

Semitico , nondimeno una parte non pur notabile ma grandissima delle

voci (c queste non tecniche, ma naturali) si riconoscono per veramente

semiliche. Or questo appuuto e il carattere della denvazione legittima

di una lingua corrolta da un' altra. Dunque dal discorso medesimo del

sig. Ascoli risulta . 1' etrusco legittimamente derivarsi come corruzione

dal Semitico , eppero avere il Tarqnini ottima ragione d' asserire che la

chiavc delfelrusco sono le lingue Semitiche. Per maggior chiarezza e

couCcnna della qua! cosa, toruiaiuo per un istante al paragone gia sopra

accennato delle lingue italiana e latina, le quali sappiamo, che accon-

ciamentc si adoprerebbcro per chiavi Tuna dell' altra, se I'una o I'al-

tra fosse perita, appunto perche I'una dall* altra deriva per via di cor-

ruzione. E tingiamo esser perita la latiiia, c da un anlico papiro es-

ser teste uscili fuora i primi periodi della prima Calilinaria : Quous-

que tandem abutere, Catilina , patientia nostraf Quamdiu etiam furor

tste tuus nos eludet ? Quern ad finem tua sese effrenata iactabit auda-

oa ? Se un interprete riscontrando quell' abutere col nostro abusare
,

4 litut. \\MII, 1C, ed illrave.
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quel patientia nostra col pazienza nostra, quelle allre voci furor isle

tuns nns eludet, quern ad finem tun sese rffrenata iactabit ntnlm

queste altrc italiane furore esto tuo noi elude, r/uale a fin? tna */
sfre-

nata yettaea audacia, e cosi osservaodo, che la massima partc di quei

vocaboli lianno i loro corrispondenti noil' italiano , gridasse chc 1'ita-

liano e la chiave di quelk lingua ignota; ed a tat grido si lr\a un

cotale a oontrastare dicendo che, quantunque la massima parte de' vxv

caboli corrisponda, Ban pcro corrisponde la sinla-si , la postura delle

voei, la struttura de' period! , e pero la spiegazione di quell' interpret*:

HOD essere che un informe accozzamento di parole, un guazzabuglio,
cosa orrenda , cosa spaventeoole, un monstrum

(
sono tutte gontilezze

dd sig. Ascoli) : ditemi
,
savio lettore , qual del duo in tnl contesa

avrebbe ragione? Certo 1'interprete , come accade nelle prime prove,
avrebbe in qualchc voce fallito, ma quanto alia sostanza delta cosa, e

quanto all' avert: indicato la \era chiave dell' inlerpretazione, non avreb-

be egli avuto ragione pienissima?
Del resto noi abbiamo cosi ragionato, argomentando dai giudizi me-

desinii del sig. Ascoli, per amore di brevita; giacch6 non e qui luogo
da entrare in lunghi e sottili esami ftlologici. Ma come abbiamo gia pro-

testato, cosi protesliamo uuovamente ,
che per quanto noi stimiamo la

sua dottrina, non possiamo tuUavia accettare i detti suoi giudizii, ne

stare alia sua parola. E perche il lettore veggh che questo non e un tor-

to
,
che noi facciamo al sig. Ascoli

, glie ne daremo qualche prova. II

sig, Ascoli dice * che il semitico ;-|S3 spiegato per avcerbio dal P. Tar-

quini, e cosi riscontralo coll' etrusco j[j/l , e un aggettivo femminile,

e non pud essere avverbio. 11 lettore riscontri il Gesenius Thes. pag. 836,
col. 1, Un. 12, e 43, ed iyi Icggera Apud Rabbinos . . . ^^j congntum,
ET WBRBIALITER bene, opte. Non crediamo, che il Rabbino \oglia dire,

che non si dovea dare ascolto ai Rabbini
;
ma se cosi gli piacesse parlare,

lo riraanderemmo ai Prolegomeni del sig. Luzzatto N." 81 e seguenti.

Parimente il sig. Ascoli da la sua parola al lettore, che 1'ebraico ^3,
riscoutrato dal P. Tarquini coll'clrusco 3-J3' s ' dovea tradurre e fini-

to, e non si potea tradurre
,
come il P. Tarquiai t'ece , consumptus est a

:

Riscontri il lettore il Gesenius Tkes. pag. 686, col. 4, lin. 15 e seguenti,

ed ivi trovera nbj CONSUMPTVS EST Gen. XXI, IS: Etconsumpta erat

aqua ex utero : hinc ABSVMPTVS, CONFMTI'S LSI, PEBUT e qui una quan-
tita di esempi.

II inedesimo sig. Ascoli vi giura, che ne in ebreo, ne in aramaico, ne

in arabo rcyge la costntswne, che faccia precedere iaygeitivo al sostan-

tiv& 5
. Prenda il lettore 1' iusigne grammatica dell' HoHhiann dolla linirua

.siriaca, cioe aramaica e nel . 118 Adnot. I trovera non pochi esempi

1 Pag. 25, 2 Pag. 25. 3 Pag. 25, e nuovamente pag. 29.
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ctntmAff*?*
'

ptrfda toror iw et r .

II si ii nmwrfrgrandissMM) contro 1' elrusco

I supporre , flu-
])fc<>()

-h Ktni-ri.i ii

piem Yaiore dell'ebraico /#, *iV <. Ebbcn<

tral tM'iarr v>le . .-lie uirivM .TO nn di-ruoo |,m Inn.:... rn-i !,i

reiiin OSM T\iirc. rlic sc !a drlta sn;>|ii>suioiir r illmla. <di < nnT--ar>
.sxi-n- ;il tulto impusMltilr, a Imenu improbahile, die prt^so pli

fiftnuchi il AB pctessc perdore la N linale, c ridursi a Ar. ()rn a|wa il

lettore il Gc-cniu- Thcs. pag. 833, col. 1, tin. 37, cd ivi lofjga C*wwn

pronvncMif/i satis (ems ;Nj /tiww videatw, in wibus for^vudia nnn

raro abiictiur. Ac ^ in*/i' (e qui molli escmpii) ; Z. i/ii# ooi'6(/.v e

c|iii
r.ioltissimi Jiltn 'rmis tfflci^OT (C(fii non }>ochi altn . Anzi

*TC|p il inedesimo (itsciiius alia payiva 6'4W, oc/. ^, //. .7.V. ed ivi tro-

Tcra, die lo stesso ebmico />? ilecwrtatomt&e f-r ken
, oiultvnu* est *m-

tentia tutu aitliqutorum, turn recentiorum. Ma hasli tin qui del sig. Asmlii.

2. Le anlichita ScMiidinavn da alcuni lustri in qua sono <liv^iwrtc sog-

fiolto di forvidi >ludii preaso ^rfi eruditi nordici , e mcrce qaesli st-
dii non pure sono diradale, le arcano tenehro che k ooprivaaft, na una

1m l ilpeMllliivaMe sparsa c/iaudio sopra niolti monunwoli di altrn

contrade d Kuropa e d'America 2
. E il principal nierito di quedti <u4H

appartiene alia J?rt/r Sorieta dtt/li a*tiqar*i del 'A'wi/, Ibndala nel

I x-j.'i a Copcnha^hcn, dove ^ia esisleva, da mezzo secoie inuaozi, il he-

miertto iMUuto Ama Maynfano, COM chianialo dal sun lomlatere Aruc

Magonsson. ed avcnto .inch' esso per principale scopo I' iUustrazione del-

ianteria, drlla lingua c peneralnicnte di-lle aiitichita delle regieui se*-

tcnlrionali.

.\el 18i'i la Real Socifta conipie I'Msigne pubhlicazione degii Seriffa

hititorica Islandorum 5
, dove sono -contenuti ed illuslrali i monuuK-nti

prccipni ddla Iciicratura islandese, che hi riiltuno e piu splendido irullo

deU'autica ooltura scandinava. Inipcrocchc, nunC uoto, dnjMirlir I'lsian-

da fu nclla secaada iwftii del nono secolo colonizzata dai Nonnanni . c

speciaknente dal norvegio lit^olf, che vi Ibndo nnll'anne 875 la pria
colonia *

, non solamcnle si serbo inaUerato in quell
1

ultima e s

\ Pg. oO, j ivi in noU.

2 Gran part* Jell* noitiir segnenti ibbiaiao MtrMe Jal Discort* he il oJ. Conl Oun
Carlo Couwukile Ii* prrmctio al suo TolgtriszMiieiUo ddllt Meiuari* .S'tW^j Cottruzianr dellf

Sale trtte dei (Xgm*H <li S. M il It.- r,,leri, Ml di DaoiaiMca
,

da ni C ii aanuuiiata
,

<WI <julc dr-m<> altiw rolta tprrialc r|fWfli.
r. Scripta hittorica Itlandorvm, de rebut gttiit veifnwm iMVMMW,iolii rrddii* ft

critieo intlrurta, ajwm t ttudio SveiiMbmti JSgiltonii. Sono 42 rokai in 8.*

ti a Copwihaghen. 11 tecto blandeae i tmloilo in UnM itioJerao e in latins.

Hi VBOLOT, Cotniot I. il, P. 2, c. \ I
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terra 1'antico idioma del nord (norrocna tungu) , ma vi fiori, nel tempo

appanto che il rimanente d'Europa giaceva nella
piii oscura barbaric

(secolo X e XI), nna nobilc letteratura, lonlana certamente dalla squi-
sita gentilezza delle nostrali ,

e selvaggia c ncbulosa come il clima del

circolo polare,ma plena di vigore ,
di fantasia c di originalila ;

della

quale sono monumento precipuo YEdda e le Saghe, chc conservarono

colle poesie degli scaldi e coi canti delle profelesse nordiche
,
le alroci

favole della mitologia scandinava
,

le imprese dcgli eroi
,

la storia dcgli
antichi Re e tutte le tradizioni della gente Normanna dai tempi di Odino

in qua.
3. Dall'Islanda, che fu come una scconda Scandinavia dove ri fiori

e si conserve inviolalo per piii secoli il tipo originale della prima ,
le

indagini degli arcbeologi del Nord s innoltrarono ad Occidcnte verso

le regioni Americane
;

e seguendo le tracce delle pictre runiche
,
le tra-

dizioni delle Saghe ed altre memorie scrilte, recarono in sempre maggior
luce il celebre falto della scoperta dell' America, cseguita dagli Scandi-

navi cinque secoli prima che Cristoforo Colombo approdasse al nnovo

mondo. Infatti egli e oggimai indubitato, che fin dal secolo IX, nei me-

desimi anni che Ingolf popolava 1' Islanda
, Gunnbjoern scoperse il primo

la Groenlandia; che un secolo dopo, cioe ncl 983, questa riceve una co-

Ionia islandese
;
e che verso il 1000, Leif figlio di Erico i! Rosso, tragit-

tatosi dalle coste di Groenlandia alle opposte rive del Labrador, approdo

primo fra gli Europei al Continente americano, veduto gia 14 anni pri-

ma, ma non tocco da Bjarne Herjulfsson ,
e lo corse dall' estremila set-

tentrionale fino giii alia latitudine di 41* '/, cioe fin quasi a New York *.

Molti avventurieri normanni seguitarono poscia la via aperta da Leif, e

piantaron colonie, ediedero il nome alle nuove terre. Mikla Hallyland,

Litla Hallyland , Markland
, Yinland essi chiamarono quelle ,

che poi dai

piu recenti scopritori ebbero il nome di Labrador, di Terranuova, di Nno-

va Scozia e di Massachusetts. Nel Vinland 2
,
cioe fra Boston e New York,

dov' era la principale colonia normanna
,
mentovata anche nelle vecchie

canzoni degl' isolani di Feroe, il primo Vescovo della Groenlandia 3 Erico

Upsi nativo d' Islanda intraprese nel 1121 la propagazione del Cristiane-

simo. I medesimi Normanni
, piii di sei secoli prima delle celebri spedi-

1 HMIHOI.DT, Cannot I. cit.
; 1UF>, Antiquitatet nmericanae.

2 Adamo Bremense, che scrivea verso il -1075, nella sua Detrriplio intulnrum Aqnilvnit.

parla non solo dell' Islanda e della Groenlandia e del Cristianosimo ivi
giii propagato (n. -10,

55
} 36), ma nomina anche un'isola posta al di la, i/ttae dicitur tl'inlaml. eo quod ihiritfs

iponte tuucuntur rinum optimum ferrntet. E sogijiHnpe: I'ott quam insvlam terra non

inrenitur habitabilii in illo oceano, ted omnia quae ultra Hint rjlarit intoterabili of ca-

ligine immenta plena tunt. In conferma di cbe narra, come avendo testc Icnlato quci niari

il principe normanno Harald (niorto nel IOGO), tandem raligantibut ante ora drfiricntit

mundi fnibvt, immane abytti barathrum relroactit rntif/iiipcne FIX tnlrutrnitil
(it.

58 .

5 Nicolo V neH448 oomiob incora un Vescovo di GroeulanJia. HIMDOLDT. I. cit.
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2ioni di Parn c di Ross, salpando dalla costa oricntale della baia di Baf-

fin am^ ,1110 iicriodii-amrntc nclla >talr al iionl-os ol a far pesra di foche,

di ur.si inariui c di cetacei ne!K> arqnc piii borcali dcllo stretlo di Lanca-

>ir;- c ill
tjui'l

di Barrow. Lc saghe chiamano Kroksfjardar la stazione di

qudla pi-M-a c>liva, e narrano cbe la prinia sprdizione vi fu condotta

nel 1-GG da ulami preli groculandesi ddla diocesi di Gardar. E sono pure
dci Normauai i tre moimiiu'iili , die a guisa di liinili

,
furouo cretti Milla

costa oricnlalc ddla baiu di Baflin , a 72' 55' di lalitudiiie in una delle

isolc dclla Donua (Woman's Islands) al nord-ovest di Upcrnavik chc e og-

gidi la piii settentriouale dcllc colonie danesi. La pietra runica ivi scoper-

ta noil' autuimo del 1824 dal Groenlaadu.se Peliuut, porta, secondo il Rask

c Finn Magnuscn, la data dell' anno 11&!>; c alia medesima epoca ap-

partcngoQO Ic roviuc trovatc a Upernavik c Ic iscrizioni runichc scoperle

pure in Groenlandia, dodici gradi piii a niezzodi, cioe ad Igalikko ed Egc-

geit. Ma Ic memorie degli Scaudinavi in America cessano al secolo XIY,
c 1' ultima di esse e il viaggio d'uu vascello cbe nel 1347 approdo nel

Marklund (
Nuova Scozia

} ,
e tornando, fu da una tempesta costretto a ri-

fugiarsi a Strauuifjoerd sulla costiera occidental dell'Islanda. La peste

nera cbe verso quel tempo dcsolo anche il nord, le invasioni degli Skre-

lingi Esquimosi, ed altre cause fecero cadere in rovina le Gorenti colonie

piaulato dagli Scandinavi nella Grocnlaudia e ncll' America
,
lino a can-

cellarae quasi la ricordanza.

4. Come ad Occidcute, cosi aacbc ad Orieute gli anlicbi abitalori della

penisola Scandinava dislescro le spedizioni e le conquiste. Nel mcdesi-

mo secolo chc essi occuparono 1' Islanda , fondarono solto la condotta

di Rurik 1' impero di Russia , coi nome di Varegbi Russi
;
e per Inn-

go tempo nci secoli appresso , mantennero continue relazioni colle con-

trade orientali del Gardarike, cio6 della Russia, dell' Impero Bizan-

tiuo e di Terra Santa. De' lor pellegrinaggi in Palestina non accade qui

parlare, essendo cosa uolissima e slreltamente conncssa colle spedizioni

e conquiste de' Normanni in Italia che formano tanta parle della sloria

nostra. Quanlo all' Impero di Costantinopoli essi non vi fecero conqui-

ste, ma lo sgomcntarono talvolta coll' anni , e piii spesso ancora colle

medesime armi lo servirono, a guisa di soldati avvcnturieri. Quei Va-

rangbi, che alia Corte Bizantina dal nono al duodecimo secolo formava-

no la guardia imperiale, erano Normanni. E quando il popolo greco nel

1040 si ribello contro 1'Imperatore Michele IV il Paflagonio, quesli, a do-

mare i ribelli, si vals'- dci %alorosi stioi Normanni , capitanati dal regio

principe llarald il Grande, che poi fu Re di Norvegia. Del qnal falto es-

si lasciarono la memoria nell' epigrafe runica
, che scolpirono sui lianchi

del celebre Leone del Pireo *
: epigrafe che dopo avere lungo tempo

4 Qttrtto Icon*, opera An bissi tempi, i di ourmo pnUliro ,
Hi forme coloisili , ritto

oll* i* inpc anteriori
,

ccusciilo sullo postoriori ;
e imivi di ornamenlo ad vna fonUna
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esercitato gli archeologi ,
crcdendola allri ctrusra, altri pelasgica, altri

arcaico-irrera , (inaloicntc fu dal chiarissiino Uafn dimi>str;;l<> csscr rmii-

ca, conic gia lo svedesc Akerblad ed altri avcano creduto, o fu dal ine-

dcsiino inUTpretata nrl s -,!'. so tcsle acmmato. Ecco la celcbre op;..

secoiido la lettura e 1' interpretazione del Rafu '
.

Sul fianco sinislro del leone :

: H A K U N : VAN : 8 I R : II L F R

AUK : ASMiDn : A UK : AuRN : HA! \ . nESA
8 I R : M e IS : L A G U : A : UK
H A R A D a : H A F I : U F I A B L T A
UP II A i Star : V c g n a : GRlkiAelei
V A R (-) : D A L K r : N A U i G R : I : F i A H 1

L A U M : E G I L : V A R : i : F A R L : in i

RAGAARi : TIL : RUraan IU ____ auk : ARMEMU
Uakon unito ad Vlf ,

ad Asmund ed a Orn comjiivito questo porlo.

Questi uomini e Harald il yrande ( dall' alta statura) imposcro- ( agli

abitanti delta terra) multe considerevoh per la ribctlionc del pnpoh
greco. Dalk e rimasto prcso ( fu ritenuto } in terre lontanc ; K(j,

i/o alia guerra con Ragnar nella Rumania . . . . e nell' Armenia.

Sul (iaoco destro del leonc :

: ASMUDR : HJU : RiNAR : 0ISAR : 0AIR : ISKir : auk :

R : HUR6R : AUK : IVAa : at : RON : ILvRADS :

eUAT : GRIKiAR : uf : hUGSAttu : auk : bAnaOu :

Asmund scolpt queste rune in&ieme con \syar, Thorltif , Tlwrd a

IMT , per domanda di Harald il (jrande, benche i Greet riflcltmdovi

lo vietassero.

5. II Rafn, interpretc di quest'iscrizione, & im degli autori piii benemcrili

dell'archeologia scandinava, e dci membri pin cospicui della Soriefd degli

Antiguari del Nord, della quale oggidi e Segretario. Dopo le ricerche del

'

in suir eotrata Jt-1 1'iroo <li Atcno, al qualc iifl niedio evo cKoile il nomo di Pin to l*tnt.

Nl I (187, Francesco Morosini doge di Vcnrzia, a rui le tiUcrir rijxtrtatc in Grccia rontro

i Turchi meritarono il nomc di Peloponnetiaco . lo trasporto com* Irofco di yiltoria , in-

aiciue con altri due leoni
(

a Venezia , cd il Scnnto lo fe collocarc snlF ingresso maggior*

Jril' Arscnale, dove tuttora si fetle.

4 I caralteri in cui e.scolpita 1' epigrafe snou quoi die chiamaosi runt, e trovirei usati in

tntte le lapidi c i monument! antichi delta Scandinaria. La lingua k lo Scandinaro antico, ai

<jnlp. piii il'ogni altro idioma nordiro, si accosta ancbe ogpd'i 1' Islondese.



ARCHEOLOGU 99

"Wormsaae, del Werlauf, del Wiborg, del Munch, del Finn Magnusen,
drl Petcrsen, del Rask, del Suhui c di altri illuslri investigator! dei mo-

nuiucnti nordici, egli ha aggiuolo nuovi tesori all* archeologia norman-

n. i . inn \ o forse niuna partc di r
.,li non abbia dottamonle

illustrala. Del die faimo IrJr i molti scntti da lui mcssi a slampa ,
Ira i

quali , tacendo di altre opere minor! sopra la lingua ,
la milologia ,

la

storia
,

la lelteratur* rfegfi antichi Scaodinavi c le loro migrazioni ad

Occident^ e ad Oriente, ci bastera noininare come precipui i sequent! :

Fornaldar Sogw Nord-rlanda ccc. ossia Saghe mitico-istorirhe degli

avcenimenli del Nord, prima dell' occupazione del? Islanda net IX seco-

lo, edile nell' antica lingua del Nord, in 3 volumi
;
e le medesiine tra-

dotte in danesc moderno, in altri 3 volumi.

Fertgnytt Saya , ossia 'Sloria degli abitanti delle isole Fcroc , edita

nell' autica lingua nordica, coil traduzione in feroino moderno ed in da-

nese
;
ed altre storie di simil genere.

*

Gronlands Historikf Mindesmerker
, ovvero Monument i storici della

(irocn Ifindia, editi nell' antica lingua del Nord, e tradolti in dancse, in 3

volumi ; opera, a cui col Rafu coopero il suo dotto collega Finn Magnusen,
ora defunto.

Antiquitates Americanae, sive scriptores seplentrionales rerum ante-co-

lumbianarum in America; grande e pregiatissima opera pilbblicata a Co-

penhaghen nel 1837.

Antiquite's Russes et Orientales d' apres les monuments historiques
</w klandais ei den anciens Scandinaves Gopenhagheu, 1850-1852.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 30 Giugno I860.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. II S. Padre a S. Maria in via lata e a S. Pielro in Yin-

coli 2. La Guardia Palatina oflre al S. P. un Triregno
-- 3. Offerla

al S. P. dei giovani studenti dell' Universita 4. Indirizzi e offerte ar

S. P. da tutlo il mondo cattolico -- 5. Applausi ai Gendarmi entrati iu

Roma 6. Circolare al Corpo diplomatico del Card. Segretario di Slato.

1. La sera dei 20 Giugno il S. Padre si condusse nella chiesa di S.

Maria in Via Lata ad assislere al Novenano in onore dei SS. Aposloli

Pietro e Paolo. Uscito poi e traversata la \icina coutrada, si porlo a pie-

di alia chiesa di S. Ignazio che era nel magnifico apparato ondeyi e so-

lennizzata la festa di S. Luigi Gonzaga, i prinri Vesperi della quale erano

presso al termine. Innanzi all' altare, o-ve riposano le reliquie di quell'an-

gelico giovane, Sua Beatitudine prego IDUOD tratto. Quindi tra\ersando

1' atrio dell' annesso Collegio Romano, confidato ai Padri della Compa-

gnia di Gesii, salita in carrozzasi ricondusse alia residenza del Vaticano,

Furono straordinarii e -viyissimi gli applausi, le dimostrazioni di rneren-

za e di affetto, e gli augurii di ogni felicila in che la folia immensa, accal-

cata in tulti i luoghi per ove la Santila Sua fece passaggio ,
e special-

mente nella piazza del Collegio Romano, proruppe, anlicipando la mani-

festazione dei sensi ispirati dal ricorrere nel seguente giorno I'anniversa-

rio delia sua coronazione. Per si fausta circostanza la cilia, piii che ncgli

anni trascorsi, fu vagaraenle illuminala quella sera e la seguente. Gli

stessi \i-vissimi applausi accolsero Sua Sanlila quando nelle ore poraeri-

diane del giorno 27 di Giugno recossi allo stesso Novenario nella chiesa
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di S. Piclro in Yincoli. Del resto il S. Padre non puu piu ora recarsi

deotro Uonia, senza che la folia 1* appluuda altumente, gli gridi viva,

augurii, prosperila, coraggio contro i nciuici suoi e della Chiesa. Que-
sto hanno guadagnato coloro che da lanlo tempo, come pazieati ragni,

lavorarono quclla niiscra lela di astuzie e di sotismi, che ora il buoa

senso romano squarcio, toglieodo la speranza che possa essere rifalla.

La forza ma HOQ I* ingaono, si dovra ora usare per riuscire a liberare

i Romani dal Governo Ponliticio.

2. I militi della Guardia Palatina di onorc, di recentc organizzata in

Roma e composta di cittadioi romani
, per mezzo di una volontaria con-

tribuzione fecero lavorarc UD nohile Triregno , che, qual signiticazionc

dell' alto scopo cui la Guardia stessa intcndc , che e la difesa dell' augu-
sta Persona di Sua Santita e dei dirilti della Santa Sede, destiuarono ad
csscrc olTerto al Santo Padre nclla ricorrenza della sua coronazione.

Nella vigilia pertanto di qucl giorno sulle ore pomeridiane , una deputa-
zione composta del signor marchese Gugliclmi , Colonnello comandante,
c di un individuo di ciascun grado di quel corpo, fu ricevuta in udienza

da Sua Santita, che si degno accogliere 1'oiTerta. E per dimostrarc quan-
to accclto fosse tomato al suo cuore quesla signiiicanza di riverenza e
di fedclla

,
nell' annivcrsario della sua coronazione , quando portavasi

ad assislere alia Cappella nella Sistina, il S. Padre ricinse 1'augusto capo
di questo Triregno. Esso c di squisito la\oro > e tempestato di pietre pre-

dj belli e svariati colori. II disegno ne e correttissimo
,
e la forma

toccu la perlezione. I scuticieati dei inilili oderenli erano dichiarati nella

seguente nobile epigrafe, che accompagnava il dono : Pio . IX . Fortis-

simo , Principum . vindici . Religionis . Cohors . praetoria . cioium .

romanorum . parata . in . omne . discrimcn . pro . xplfiidore . mai?-

statis . alque . ainplitudinis . eiu* . Pontificium . ct . Jlegium . insigne .

capilis . D . D . xi . cat . iul . anno . awn i \ .

:{. Nel mcdesimo giorno auniversario della Coronazione del S. Padre,
1'Eilio Card. Altieri, Arcicancelliere dell' Univcrsila romana, offersc a S.

Santita un bel volume di componimenti poetici , ncl quale inolti giovani
studenti dell' Univcrsita aveano espressi , in varie linguc e varii melri ,

1'attestato di loro rispcttoso amore liliale e fedele suddilanza al Santo

Padre. L'oflerta fu benigtiamentc riccvula da Sua Santita, che dcgnossi
anche mostrarne un particolare gradimento. II volume < formato di

circa 400 pagino di grande sesto, con ricca cd elegante legatura. .Ncl-

la parte superiorc del frontespizio ,
latlo all' acquerello da valenle ar-

lista, campeggia lo stcmma di Sua Santila, e nella iufcriore sono espres-
si gli emblemi dellc diverse facolla inscgnate ncll' Archiginnasio Ro-
mano. Lc pocsic ,

cui e antcposta nobile ed affcttuosa prefazione , sono.

con metro svariatissimo deltaic in ilaliano e lalino , inlramcsse pcn>
u (]iiaiuiu a nii.mdo da composizioui ebraiche , sirocaldaiche

, siriacbe .
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araho, armrne, caldaiche, greche, e sottoscritta riascuna di proprio pu-

gno dal rispettivo Autore. Gli argomenti doi canti, espressi in tanta \a-

rieta di linguc e di ritmi ,
sono tratti <lai fasti del Pontilicato Romano

,

dalle imprese del regnanle Sommo Gerarca , dai sentiment! drslatisi a

4ifesa della S. Sode nell' orbe catlohco
;
dicono le

cwujuisle del pa-.sito,

magnificano le glorie present! ,
valicinano le future. E a notarsi ancora

la bella variela <le' caratteri, colle quali le poesie sono scritte, conic an-

che il fregio che corre in ogni pagina attorno alle medesime. Nel tint;

del volume rappresentasi un obelisco, dipinlo all' acquerello, corae mo-

oumento eretto al Sommo Pontefice Pio IX dagli studenti della Univer-

sita Romana, avente nella sua lunghezza una iscrizione cinese e nel pie-

dislallo la traduzionc, che dice cosi : Pio . IX . Pontifici . Ma.rimo .

fausta . omnia . a . Deo . adprecantur . Auditores . Lycei . magni .

romani . xi . kal . Jul . MDCCCLK,

4. Abbianio a quando a quando (dice il Giornale di Roma dci 15

Giagno) fatto conoscere ai nostri lettori i belli e commoyenti indirizzi

che alia Santita di Nostro Signore sono stati mandati dalla piii eletta

porzione del Patriziato europeo, E si ricordera qnanto, per elevatezza

di concetto e delicatezza di sentimento, andassero segnalati quelli che

da Parigi ,
da Madrid e da Genova fecero pervenire al Soglio pontificio

nobilissime Matrone. Ora le Dame della gentile Fireuze hanno anch'esse

espressi in un Indirizzo i sentiment!, coi quali si sono studiate di recar

consolazione al cuore amareggiato del Santo Padre, cui tornarono tanto

meglio graditi, quanto piu, avuto riguardo alle circostanze della Tosca-

na, rivelano la fermezza e la costanza nei principii della retlitudine e della

Religione in chi seppe dettarle e firmarle. Ne queste espressioni sono

dirette solo a quel conforto che nelle avYersila della Chiesa e dello Stato

sa il Santo Padre trarre dalla professione dell'attaccamento dei cattolici

suoi figli ,
ma rengono ancora avvalorate dalle oflerte che si mandano a

sopperire ai bisogni. II quale spirito di venire in aiuto al centre della

oattolicita e diffuso in tutta Toscana
;
e ne fanno testimonianza il perio-

dico torinese YArmonia, e 1'altro di Genova il Cattolico, che, assuato

il compito di raccogliere il denaro di S. Pielro, stampano ranghe note

degli oblatori di quella contrada.

Ne solo dalla Toscana vengono offerte al Santo Padre, ma dalle

altre regioni eziandio dell' Italia centrale
,
che al par! della Toscana tro-

vandosi oppresse dalla vertigine rivoluzionaria
,

si vorrebbcro far com-

jwrire come dominate tutte da scntimenti contrari all'onore ed al do-

vere. Oltre agli Stati di Modena ,
che continuano a dare somigliauti

dimostrazioni a Sua Santita
,

si leggono testimonianze che provano le

Romagne non stare in cio al disotto delle altre contrade italiane. L'Ar-

monia ha gift pubblicato parecchie liste delle ofTerte riccvute di cola.

E ci gode di poter assicurare che a quelle somme registrate sui periodic!



spicne se nr debboiio aggiii i riiuessc diret

ih Koi]iii.".i,t , nl iti qu<Mi iillnin -lorni da Bologna, da <>-

sen* e da Rimini nrlle main di Sua Sanlil.i.

QnrMi fatli , <li PIT se stessi oloqueuli, lo divengono ruollo piii

quando si po:i::a attcnziooe alle condizioni dclle cootrade che li porgo-

110, a lie difhVolia vinte a raccogliere e trasraeltere i deaari
,
e alle di-

izioni cho arcompagnano le oflorte. Lo quali sono ris;. Midonti a

qni'lle I'.itto in tiitte IP allre conlrade del globo, da cui fiimni
|
vr\r:)ne

li somnia di scudi roniani Ottocentmnila , prodollo del-

'i'do imisono dclla fedc e della carita ,
lo quali al Capo della (

raandano il tribulo da ogni regiooe. Che noa pur la nMtta

KurcjKi \i prendc parte ; ma c le Amcriche, e KAsia , e 1'Africa
;
dai cui

lidi ,
P propriamente dal Vicariato Apostolico di Bengasi ,

in Tripoli di

Barberia, uno lie pcrvcune fra le piii recenli oblazioni .

'i. In mezzo agli applausi del popolo che corse a riccverli lino a Pootc

Mollc e poi li arcompagno giulivo o |ilaudeute fine alia easernia delta 1':

lotta, giiinsoro in Roma, il giorno 25 di Giugoo verso le cinque pome-
ridiaue, i (iondaruii ponlitini clic presso le Grolte aveauo tesle poslo in

fuga le orde garibaldiuc del Zaiubianrbi. XonoMantr 1'ora caldissima, po-

polo e sigtiori iu gran folia si trovarono sul loro iagresso in cilia e per
tutta la via da loro pcrcorsa: e plaudendo ai liruvi gendarmi, foccano

sempre meglio intendere di quali alTetti sia compresa Roma verso il par-

tilo che prelende liberarla.

6. Troviamo nei giornali la seguenle leltera circolare, che il Segretario

di Stalo di Sua Santila, 1 Km. Card. Anlonclli, indirizzu, sottu i '21 Mag-

gio, al corpo diplomatiro, riguardo all'inYasione dei corpi franchi delta

Toscana, ed al combattiinento che avvennc con essi presso le Grotte.

Noi lo pubblichiamo ootaiido che essa non e il lesto, ma la traduzione

fatta sopra il lesto francese pubblicalo dai fogli. Quasicho non ba-

atasse la sacrilega spogliazione drllc Legazioni nogli Stati della S. Se-

de, vi si aggiunse ora una nuova invasionc a mano anuuta nel ter-

ril<irio di Viterbo j)er part
1
.' di una bauda di profuglii \ciuiti daila limi-

trofa Toscaua. I 1!> maggio, seroiulo la relazione del colonnelk) Pinio-

dan , un corpo dei COM detti volontari . fotlr di :<.'><> ntuuini
, pa6a6 11

cwaline r saccln'ggio l^alvra. Informal** di cio a Monleliascone, il men-

4>vtlo colonncllo Piniodan >i avanzocontro di essi nm un dislaccautoiao

di "< gendarmi a cavallo, c allorquando seppc che i ribelli erano pene-
trati ael pae delle Grotte, accorsc losto in quel luogo, ove coloro era-

no riuniti in numero di 200. Allorclit* cominrio il combatliiuenlo , i gen-

darmi, sebhnir con for/c abbastanza inuguali, si prccipitarono con tal

artiore MI
(jii^r-ti intni>i die ne UCCIMTO uiniui, ne furirono e disperwfo

molti. Sgrazialamente la gendarmeria, die dicdc prove di mirabite va-

iore e coraggio, soflcrse la perdita di due de'suoi, menlre uu ufliziale e
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due gregari rimascro feriti graveracntc. Questo nuovo attentato, coni-

messo contro il patrimonio della Chiesa coll'aiuto di uomini armati come

militari rcgolari, die irruppero da uno Stalo vicino sotto gli occhi di co-

loro che governano presentemente le sorti della Toscana, che si provvi-

dero paleseniente di armi, e a cui fu pcrmesso di porlaro la rapina ed il

saccheggio dappcrtutto a loro beneplacito, contro ogni diritto divino ed

umano, erapira scnza duhbio di giusto disprezzo il mondo caltolico c lut-

ti i governi die amano 1'ordine, la giustizia e il diritto ddle genti. II

-sottoscritto Cardinale segretario di Stato si alTretta a comunicarc a Vo-

stra Eccellenza quest* atto, di vandalico saccheggio, aflinch* ella voglia

recarlo a cognizione del stio governo c infondergli la convinzione che
,

qualora, colla coopcrazione dei potentati, non si ponga freno ad un' arro-

ganza cosi inaudita, aflalto degna de' secoli della barbaric, esso avra a

deplorare le funeste conseguenze, la cui risponsabilila ricadra su coloro

che, postergando ogni rispetto per il diritto, scalzano le hasi della so-

cieta. G. Cardinale ANTONELLI .

tiuERRV DELL'INDIPENDENZA IUZIONALE 1. Riso comandato 2. II Clero car-

cerato in massa 3. Esilio di un intcro Capitolo 4.Un canonico po-
liziotto 5. II Cardinal Corsi carcerato in Torino 6. I cospiratori

vecchi occupati a carcerare i cospiratori nuovi.

1. Poiche il Clero non vuole cantarc spontaneamente, per eccesso di

gioia ,
Te Deum solenni in rendimento di grazie a Dio

, pei trionfi dci

nostri buoni liberali italiani
,
e ben giusto che sia fatto lieto per forza

ed eccitato a cantare e, se i liberali vorranno
,
anche a ballare a onesto

divertimento dei nuovi padroni. E solendo il Clero esser chiamato il

partito dei ncri, e cosa naturalissima che esso sia trattato appunto come

i negri ,
i quali quando sono trasportati dai liberali europei d'Africa in

America, sono falti cantare e ballare ogni giorno per qualcbe ora a suo-

no di frusta sulla tolda dei legni negricri, per motivo d' igiene. Cosi ora,

per tutto quasi 1'Italia, il Clero e frustato pcrdie non canta e non si mo-

stra abbastanza allegro ;
c se non cantera di lena ,

e se non sara allegro

a dovere, sara frustato ancora : c guai a chi non cantera e non sara alle-

gro siccom* e comandato. E non istate a dire che do e contrario al sen-

so comune : e che 1'allegria e
,
come la confidenza

,
una cosa che suole

Tenire da se e non puo esserc comandata. Giacche appunto 1'allegria e

coraandata ora al Clero dalle leggi. E sc non bastano le leggi vccchie,

se ne faranno delle nuove
,
finche non ci sia piii

in Italia cbi non rida,

non canti, non balli
,
non muoia di allegrczza al ricevere le liete novelle

delle gioie innocenti dei nuovi padroni liberali. Ai tempi di Tiberio era-

no vietatc le lagrime, siccome narra Tacito : ma il progrcsso moderno

Tuole che sia ora comandato il riso. E per veritii i nuovi padroni , in
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un certo MtyWQ, oltcngono il riso : ma non quello appunto che

rm'lihrro. liitalti e cosa che, sotto UD ccrto rispctlo, fa ridcrr , il vc-

d'
i re ctuii'

1

i lil>nali si anucgano talvolla da si- in un Im'cliicrc di acqua.

(hial i: in fatti il motivo per cui voi lihcrali prctcndete chc il Clero ran-

li ogni qualvolta voi intascate qualche nuovo oggctlo di mal acquisto ?

KvHlnUi'inentc il motivo si e, perdu'
4

il popolo fedcle, che suole cre-

dere ai prcti piu chc a voi altri, vcdcndo chc i preti canlano quando voi

rubalc, creda chc il furto e cosa sanla c bcncdclla dalla Chiesa, poiche la

Chirsi rania di gioia ad ogni furto ben consummate da voi. Sc dunque de-

siderate che il popolo s' inganni sopra il conlo vostro e de' vostri bei faiii,

perche v'incaricatc voi mcdcsimi di rendcrc pubblico il dissidio che

passa tra i preli e yoi ,
e s for/ate cosi anchc gli ignoranti e i ciechi a

vedcrc e toccar con mano che la Chiesa vi condanna ? Se avestc quel

giudizio cbe non avelc, dovrcsle dissimulare
;
accorrerc bensi con com-

piacenza nelle chicse, dove preli di buona volonta e di miglior appetito

divertono le vostre orecchie con Te Dewn simili a quello canlatoda Fer-

rau e da Rinaldo:

E dissero un Te Dcum si scinumito

Che non storpiaron tantoVegliantino

Qucgli uccellacci dcll'artiglio ardito

QuaiUo essi quel bel cantico divino,

Perche Rinaldo non ebbe appetito
In vila sua di volgure o latino

E Kaltro 1'ebbe a noia ai giornl suoi.

In conclusione egli erano due buoi.

Ma non dovevale render noto al comune de'fedeli che il Clero pio e savio

vi disapprove c condanna. Ma taut
1

e. Avete volulo ingannar la gente .

T avete, invece, disingannala. Yolcvatc che tutti credessero, che il Clero

vi approvava, ed avete invece pubblicala voi medesimi la condanna che

esso vi ha inflilto.

2. Infatli non vi e ora, quasi cilia ne borgo degli Stali Unili d'Ilalia r

che non abbia qualche prcte e religioso carcerato, per delillo di non

aver riso abhaslanza dei fatli liberaleschi , e per simili colpe di alto-

Iradimcnlo. Pubblicammo gia nei passati quadcrni lunghe lisle di queste
vittime della moderna liberta di coscienza. Ma ora la lista cresce a dismi-

sura, ed ogni giorno rcca nuovi alii del coraggio subalpino, che, senza

aiuto di francesi, fa da se contro i preli e conlro i frati. A Forli narrd gia

YAdriatico, che fu carceralo, il 27 Maggio, il religioso Domenicano Doo-

Biginaldo Barbiani, profcssore di Teologia in quel Ginnasio, per non aver

volulo assistere al Te Dcum, per la fcsla dcllo Slaluto
;
cd ora sappiamo

dai fogli che csso fu condannato ad un anno di carccrc e due mila franchi

di multa. A Pieve di Cento presso Bologna, narra I' tr/now'a, che 1'abate

Giovanni Giberti, avendo porta querela al iisco, per insulti avuti di nolle
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da due gnardie nazionali, fu arrestato egli ravece dpi duo accusati : e ci6

perche egli eprete non cantantc. L' Arciprele di Ccrilo Mons. I). Antonio

Aniadei fn chiuso il 17 Giugno nolle career! di Ferrara. I sarcrdoti ret-

tori di Bibola c Posara in Lunigiana, narra il Cuttolico die turono car-

ccrati. A Modena fu pure arrestato un religiose, secondo il Corner?

del Po. In Orislano di Sardegna ,
fu fatta porquisiziono domiciliare al

Canonico Soggiu : in Torino le pcrquisizioni si fccero al Can. Ortalda,

yero ornamento del Capitolo dalla Cattcdrale di Torino, a I). Cafassi,

superiore del Convitto ecclesiastico di S. Francesco, a D. Bosco pa-
dre del povcri fanciulli di Torino, e ad altri assai sacerdoti e laici. La

Gazzrtta di Torino assicura, che si fa processo contro il Cardinale

Arcivescovo d' Imola. In Casal Pusterlengo presso Lodi
,

il Governo

aveva la l>uona intenzione di arrestare il parroco : ma i contadini ri

si opposero colla forza
, giurando che si sarebbero fatti ammazzare ,

prinia che veder torto un cappello al loro pastore. II Lago Maggiore
narra che

,
il 9 Giugno ,

fu carcerato il Parroco di Cuuardo presso

Luino. Reca la Gazzetta del Popolo, che in Geneva fu arrestato un P.

Cappuccino. Si scrive da Pesaro, che il Vescovo di Comacchio
, e i

due parroci di Codignola e di Bagnacavallo, nelle Legazioni sono stati

arrestali.

In Faenza cinque ecclesiastic! istitutori del Ginnasio municipale, per
non aver voluto inlervcnire al Te Deum per lo Statuto, furono issofatto

destituiti dall'impiego. Cosa assurda per molti capi : e spccialniente

per la assoluta mancanza di ogni possibile capo d'accusa , non polendosi

trovare niuna legge che obblighi un maestro di scutla ad ohbedire

all'mvito d'assistere ad un Te Deum, ancorche dirolissimo e lecito, c non

.sacrilege ed illecito come era quello a cui erano stati in-vitati i maestri

faentini. In Cherasco una coorte di questori , delegati , carabinieri cd

altri simili arnesi di pubblica sicurezza, spediti apposta dall'arsenale di

Torino, fccero perquisizione in casa di alcuni sacerdoti c dei PP. Som-

maschi. Da Parma e da Milano dovetlero sloggiare le religiose del

S. Coorc. Nel Seminario di Piacenza si fece severa pcrquisizione ;
e si

pretende ora dai giornali che si trovo di che processare il Vescovo. Bella

norilal E chi non sa che, se si vuole, si trovera di che impiccare tutto

il clero del Ducato? LEspero narra che fu denunciato al fisco il Priore

do' missionarii per non aver permesso di celebrare la S. Messa ad un

pretecaHteflfe: a Forli venne deslituilo da non sappiamo qual uffizio

un prete accusato di aver negata I'assoluzione ad un volontario. la

S. Giovanni di Valdarno in Toscana un cappuccino fu carcerato per

aver [>arlato in pulpito del dominio lemporale del Papa : il Coadiulore

del Borgo di S. Angeto [trcsso Lodi
,
I). Domenico Savari e da un pezzo

carcerato por aver disapprovato il furto delle Romagne. I parrochi di

Longiano e Gatteo (dice Y.idriatico) furono catturati per ordinc del gius-

dicente di Savignano, e cio per arer essi ritiulato di assistere alia
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delta fuaziooc religiose dello Statni < In Bologna II iisco coochiusc per
!.i (-undaima a tre anni e mezzo di careen; e -2o(i franrlii di mulu COB-

Iro il Yicario Arcivescovile Mons. HatUi. In Torino
|>oi seguono ad es-

(.-arcerati i quattro sacerdoti pieiuonl<'-i I' iuolio, Protasi

c
>,i|n'iii della Cwupagiiia di (i.'-u.

.! I ,;\ vi'iinln ai (ian-iniri di Piaccuza incrita specials racconto. II -ior-

I
< <pux Domini ,

la (Inanlia nazionale dovevu interveiiire alia

processionc ; e gia da quindici giorni essa stava occupata iu esercizi

a fuoco di parala per fare gli oriori militari. Alia M-ilia del Corptu
Domini il comaudante della Guardia nazionale inauda ad CflflCit

IK- Ino.uhi soliti gli ordiui ai milili per intervenirti alia fuazioae del

giorno segucnlc. Ala , giualo il matlino, il cummidaule pretest* di avcre

il diritto di farsi invilarc dal Yescovo o dai caaonici; quiudi fcce aflig-

gere un coatrordiac alia (iruardia naziooale uvverleodola di nun uMet

renir, 1 alia proc^^ioae. (iiova notare clie I'auoo scorso la Guardia na-

ziouale iutcrvenae alia processione seuza invitu di sorta. Questo cuo-

trurdinc fu la vera cagione di tutlo il tafleniirlio. Di fulto, appeua ai

seppe per la citla, si conuncio a tumultuare
,
ed una grao folia di scbia-

mazzatori Irasse al duomo. Finita la Messa . siccotuc il tempo ininac-

ciava pioggia, i canouici decisero di noil fare la processiooe. Ma i tu-

mult nun! i comiiu iarooo ad urlare coolro i cauoiiici , i quali per lortima

poterouo chiudersi in sagrcslia. Crescendo il tmnulto, iu niaiidata una

OMBpagnia di soldati per proteggere la vita dci canoaici, i quali, liitli

entrarc in tre currozze, e scortati dai carabiuieri , fiirono coadotti al-

1 inti'iulcn/.a. Onivi radunati i ^iudici della cilia, esamiiiarono se i ca-

nouici fossero o no colpevoli. Ma la scnti'iixa In clie quesli erano iimo-

ceoii. AUora riutendenle pronunzio che uoa aveva forze baslanli per
difendere gl' ianoconti dal furore del popolo, o quindi ordino che i ca-

oonici fossero condolli alia stazione di S. Nirolo, dislante tre miglia

da Piaceoza
,
dove i poveretti furoiio lasciati liheri di amlarsnie do-

ve loro piacesse, non pero a Piacenza , peiu i'esserc lasciati in balia del

popolo. Ed ecco un capitolo inlero esiliato senza delitlo e sebza proces-

so: e cio ne.i paesi cbe pretendono riforiHare gli abusi altrui.

i. l.aliatf Yaidietta, servitore antico e iimibssimo del Go?ero sap-

do, (lanoniro del Duomo di Torino, di cai e ben lungi dalfewero

UD ornamento
, zelaotissinio nel porrc i deboli Mini lunn ad ogni servi-

gio del GoTerno negli alTari di polizia sopra il cle.ro, prese ad esami-

siccome narra YArntonia) le note del danaro di S. Pietro pubbli-

cate He' gioroali ,
c dove trova il nome di uu prete cone ai regislri deK

1* ecooonaio per vedere se tpMti ha qualche pensione, sopra quei londi.

trova che si, aspclta la sua preda al varco della peusioiic, la qoaie gli

!;:_, i ivrivasncnlc per il delitto di aver dato danari al S. Padre. Quecie
SODO azioni che avvtiiscono chicchessia, aaeorche not fosse tale da pre-

slar la sua opera al Governo pertino nella carceraiioue di un Cardiuale.
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Ma dicono che il Vacchclla e beato e do non ode
, assordito come forse e

dal suono di ben altro che della mala fama che lo circonda.

5. Segue poi ad essere prigione in Torino (sotto 1'alta sorveglianza
dell' Abate Yacchetta) I' Em. Cardinal Corsi Arcivescovo di Pisa. Molti e

insigni sono le raostre di ossequio, di rispetto e di ammirazione che I' Em.
carcerato ricevc da que' molti che, dopo tanto allagamento d'idee libera-

li, sono ancor capaci di intendere quanto sia piii glorioso essere viltima

che persecutore. 11 glorioso MODS. Fransoni Arcivescovo di Torino gli

scrisse da Lione, luogo del sno esilio, la seguente letlera. Emiuenza.

In mezzo al profondo dolorc che in me cagiona lo strazio che in questi
momenti si fa della sua venerata persona, benedico la Divina Provviden-

za d'aver disposto che 1'Em. V. dovesse santiticar la mia diocesi, dando

in mezzo ad essa esempi si luminosi di quelia fermezza apostolica , che

la rende ostia accettcvole a Dio e oggetlo di ammirazioue agli uomini.

10 mi prostro iu ispirito a baciare le gloriose sue orme, c quantunque ben

comprenda che si trova in Torino per soffrirvi la persecuzione, tutlavia

la prego di considerarsi investita, e tale ne la dichiaro, di tutte le mie

facolta. Con questo, se non altro, prevengo forse i voti di qualche pio

genitore, il quale osasse di supplicarla di volere in quest! giorni far di-

scendere sui proprii tigli quello spirilo sanlificalore, die solo puo colla

pienczza dei suoi doni renderli inacccssibili alle insidie di un secolo, che.

accoppiando alia pertidia 1' ipocrisia, si ostina a fare la pin aspra ed acca-

nita guerra alia Chiesa. Possa il rivercnte omaggio di quesli miei senti-

menti rattemperare alquanlo le amarezze dell'animo suo, e degnisi di be-

nignamente accogliere le proteste della profonda veuerazione
, con cui

,

previo il bacio della sacra Porpora ,
mi glorio di essere dell' Eminenza

V. Revma, Lione, il di S. Gregorio VII, 1860. Umil. Dev. ed Osseq. Ser-

vitore { LUIGI, Arciv. di Torino . Sappiamo, dice YArmenia dei 7 Giu-

gno, che molti altri Yescovi del Piemonte, o per mezzo di letterc private
o di persone delegate specialmcnte, inviarono i loro omaggi e congratu-
lazioni all' illustre prigioniero Cardinale Arcivescovo di Pisa.

Scrissero poi indirizzi bellissimi al loro Arcivescovo il Capitolo e il

collegio dei cappellani di Pisa, i Parroci dell' Arcidiocesi, e moltissimi

Toscani, tra cui molti andarono a Torino apposta per riverirlo. Da Fi-

renze poi il Card, di Pisa ncevette, tra gli altri
,
un bell' indirizzo da

don Gustavo Bacci prof, di S. Scrittura e lingua ebraica no I Seminario.

L' indirizzo si legge nell'Arnjonm dei 15 Giugno, a cui il Bacci I'iuvio con

una lettera che dice cosi : Compreso come io sono del bisogno che ab-

biamo di unita
,
noi specialmente qua che componiamo il Clero tosca-

no, per acquistare cosi unitamente una forza maggiore ,
ed opporcisenza

paura alle mene dei cattivi, le signilico come, ove a lei piaccsse pubbli-

care nel suo giornale questo piccolo omaggio che intendo fare all'illustre

Arcivescovo, non mi vi oppongo, mentre non altro desidero se non che

11 mio esempio sia seguito da molti f'ra noi, per la piuparte, credo pure di
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oitiini scntimenti, ma sfortunatamcnle picnidiuna soverchia paura, ch'es-

si confundono colla prudciua.

Troviamo poi nt'll' Armonia del 16 Giu.^no nn;i Ifttera dell' Em. Car-

dinnlo Corsi al ttitlo dt^na d' un la! personaggio. Quando siano (cosi

scrivc o^'i in ri>;x)^ta all' indirizzo di un saorrdole '; come lo sono, dirct-

ti li oss'.'ijuii e Ic dimostrazioni, chc per ogni parte ricevo, alia gloria di

i. MI Cristo, fondatore dcll'Arca di novella e piii nobile alleanza, ed a te-

timoniare devozkme al Capo visibile della Chiesa, colquale stacongiun-

in M Uamenle ciascun membro dell' Episcopalo cattolico, a professionc

di (|uelle verita, di cui la Chiesa stessa e depositaria, posso bene anch'io

senx i scrnpolo ricevere come dagli altri, cosi da lei cotali signification!

c proteste. Quando per6 dovessi rivolgere lo sguardo sopra di me, non

saprei trovare dove fondar si potesse un tale procedere dell' altrui reli-

gione e benevolenza. Conosco di non averc dal canto mio cbe soddis-

fatto a strettissimf obbligazioni, manoando alle quali avrei suscitato nel

mio petto un verme divoratorc che, rimproverandomi villa e tradimento,

mi avrebbe reso impossible il sopravvivere. Leorazioni poi dei ferventi

frdcli e dei zelanti ecclesiastic!
,
che ad ogni pie sospinlo incontro da

queste parti, mi fanno sperare maggiori aiuli ed assistenza dalla Divina

Misericordia e dalla protezione della Vergine Immacolata. Nel S. Sacri-

fizio dell' Altare non dimentico quei benevoli che pregauo per me e per

la mia diocesi. Con distinta stiina mi dichiaro ecc. Torino, 11 Giugno
1860. In Cristo alTezionatissimo f C. CARD. ARCIVESCOVO DI PISA .

Col Card. Arc. di Pisa e in Torino carcerato il Vescovo di Piacen-

*a Mons. Antonio Ranza. Slava egli ritirato in una sua villa, costrettoa

star fuori di Piacenza da una persecuzione mossagli controdai tristi, quan-

go il 9 Giugno ne fu condolto a Torino dai Carabinieri come prigioniere

<li Stato. Tratto dinanzi al Ministro di Grazia e Giustizia ebbe la soffe-

renza, egli Pastore, di udirsi insegnare il Vangelo da una lal pecora.

Interrogate poi dove volesse andare, e detto che alia sua diocesi, fu eon-

finalo invece in Torino nella casa dei Fratelli della Dottrina Crisliana.

Menlre scriviamo ci giungc parimente la notizia dell' incarccramento

deU'Em. Card. Baluffi Arcivcscovo d'Imola.

6. Questo elenco non conliene che una ben piccola parte dei Cardi-

nal! , Vescovi , Preti e religiosi di ogni sorla che ora sono carcerati ,

proressati e vessati in ogni guisa in lulta 1' estensione degli Stati sardi

sooi annessi. I giornali e le anlorita vanno dicendo che cio si fa per-

ch^ non iscoppi una congiura clericale
,

i cui sintomi si videro il giorno,

in cui il clero non voile in Italia incorrere la scomunica col canto di sa-

crilegi Te Deum. Ed e certo cosa assai curiosa il vedcre una frolta di

rospiratori vecchi ,
che passarono la loro vita nelle contrinro, tutti occu-

^ali ora in Italia a carcerare e processare il clero accusato di congiurare.

A questo proposito si assicura che in Sicilia ai ladri liberati dalle carceri

fu ora aflidata ki cura ddla polizia e dellc borse dei cittadini.
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ACTONOMo Di ToscANA. 1. Nuou iiicoraggiamenti al bostiame -
2. La religione adoperata a politica 3. II Caumr li^i-hiuto in Firen-

ze 4. Beatitudini present! toscane 5. II danaro di S. Pietro -

6. l!n Senatore scambialo con un Prelo - 7. Noslra corrispondenza

sopra il carceramento dell' Era. Corsi 8. Altra corrisponden/.a di

Fireuze.

l.'Dopo che la maesta del Re Vittorio Emanucle di Sardegna si < d<v

gnala prendere tanto interesse per la razza de'cavalli di Pisa, siccomc fu

fatto noto dal Monitor? (oscano
, che anche riferi il niemorahile discorso

tenuto dalla prefata Maesta Sua in quella solcnoe circbstanza, 1<^ mandre

de'cavalli sorto oggetto di specialissirae cure in tutta 1'estensione dcgli

Stati unit! italiani. Infatti si legge nella Gatzelta di Modtna dei 20 Giu-

gno che una commissione composta de'Generali raarch. Parapara di

Pamparato, e cav. Griffini, de' Maggiori Revol di S. Andrea, e marchese

Costabili, e del capitano S. Marzano si e recata a Pavullo, capoluogo del

Frignano nclla provincia modenese, a prendere inforraazione sul luogo se

si possa stabilire una mandria o deposilo di stalloiii di razza cavallina in

quelle localita. Oggi parliranao da Modena . Ed e questa la
piii importan-

tenotizia che quella povera gazzetta di provincia ci abbia data da sei nn->i

a questa parte. AJlo stesso proposito leggiamo la seguente Notificuzionc

nscita alia luce propria in Pisa, dove e ancor fresca la memoria delle me-

morande reali parole sopra rieordate. La Notificazioae e sotloscritta dal

Gonfaloniere F. Ruschi e dice cosi : Ottenuta dal superiore Governo la

facolta di assegnare im nuovo termiue a quei proprietari del bestiarae ca-

vallino e mulino ,
che non hanno risposto al replicato invito fatto colle

Notificazioni del 28 Aprile e 11 Maggio p. p., portando cioe all'uffizio

comunale la denunzia del bestiame , che rispettivamente posseggono ,
si

deduce a puhblica notizia che questo termine e ora protratto a tutto il 20

corrente. Spera il sottoscritto che i suoi concittadini terranno ad onore

rispondere ad un appello, che ha per iscopo I' avvantaggiare un induslria,

che S. M. il Re nostro prende principalmente a cuore, ed ha fiducia che

cio hasti per non provocare contro i renitenli quelle misure di rigore, ohe

pur sarebbero indispensahili onde soddisfare alte richieste del Governo ,

quando ogui altro mezzo fosse riuscito infruttuoso. Tali denunzie
,

che-

potranno essere rimesse anche per lettera al sottoscritto, dovranno conte-

nere, colla maggiore possibile accuratezza
,
le indicazioni che appresso:

1.* Nuraero delle cavalle da corpo al di sopra di tre anni. 2." Idem dollc

cavallo al di sotto dei tre anni. 3. Idem degli stalloni
,
indicandom- l;t

razza. i. Idem dei cavalli sotto i tre anni. K. Idem dei cavalli domati, al

di sopra dei tre anni. 6. Dei muli e mule. Pisa, dal Palazzo Comunale,

I'll Giugno 1860 // Gonfaloniere F. RUSCHI . Volendo anche noi

concorrere, nella misura permessaci dalla coscienza, alia prosper! tii di

quelle industrie che (come dice la Notificazione di Pisa) S. M. il Be (sar-

do) prende principalmente a more, abbiamo creduto dover pubblicare
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per dislcso il supra citato inlcrcseanlu documenlo sopra il modo di far

re in Italia I' indu>tria <lrl liMiam.-.

8. 1. , lilaTali'. 'lic >trilla <>ra
piii

rhc niai contro la religione

jtdoperata a politics, non cessa di adoperarc la rHi^ione a polilica quando

|tn-ii di bitvim vulonta pnuiti ail ..urn *-osa finil

morli ; inline \ i sara cln- >i ronsurare che si caiHino Mefltt

10 pri'ilirlu
1 a sullrngiode'Toscani niorli a CurtaUmc e Monla-

i.iUi dei 29 Mapgiodel 1848. Ma quando il Monitore toxra-

;,ir,.i . iirl suo iiiiui. df' : (iiu-iiu , rlif duraute la Messa vi erano

cinqu -noreche * liniosinavano JMT la rivoluziouc di Si-

la fun/.i<w i cuori lurouo comproi dalla -prrunza di poter

salutarc la patria liliera cd una . lullo ciu odora a milk* mi^lia <1 ijm-
'

d'impostiira, r la crcil.'rc r!n- in (pidla chiesa di S. Croce ed in

quclla funzione non si siaoo motto Millra^atc le aninie purganti di <PMM

; defuuli. II si^uor Canonico eavalierc Brunoiie Bianchi, segretario

deirAiratlfinia della Crusca, diyoto dclla croce di cavaliere piu che uoft

di quella di Cristo, lessc inter nmsantm solemnia una sua tiritera scrit-

la (dice il Monilore] con virile eleganza e riccn di nohili pensieri cioo

porera di senso comune c tutt'altro che piaed edificante, coine puo ve-

dcre chiunquc vuol loggerla ore che I'u resa pabblica per le slampc.

::. Le bugie hanno Icgambe corte persino nel re^no unito de'libcrali :

il ehe e tutto dire. Ricordcranno i lettori le assicurazioni date dal Monito-

rs toscano sopra gli applausi, di cui fu falto segno il Cavour in Fireir/e

ID vi ando col Ro. Le quali assicurazioni furono, con laccia tosta, ri-

pctute in Parlamento da tjiu-1 tipo di lealta che e il signor Bon Compagni.
Allora niuno protesto contro, perche cosi volera 1* interesse. Ma ora si

coraiocia a sapere il nelto
, cioe 1' opposto ; e la cosa ci c fatla nota dal-

1' Gnita di Genova che dice cosi : Dopo lette le parole dette al Parla-

mento dal signor Bon Compagni, relative all' accoglienza che ebbe in Fi-

renzc il signor cenle Cayour, era venuto in niente a molti giovani di

finuare una protesla contro quanto 1' onorevole ex commis.-ario slraordi-

nario a>scriva. Ed infalti ,
se il signor Bon Compagni non ha pcrduto

adatto Li memoria, dovrehbe rammentarsi, egli che sla^'a allato del signor

(lavour il giorno d>e questi entro inPirenze, che uno solo fu il grid<> rhe

1'accol- .
c tii

ijii'.'llo
di Viva Mzza ilaliana. E tanto energico fu queslo

grido da o^ui jjarti- , che 1' italiauissimo signor Ministro Don pole tratle-

nere un raoto di sdegoo : e cio arvenne in via Vaccheria , precisamente

im prossimit i di un calif rln- jmrta il suo noine. Queslo dico per provare
v-hr il p ,)

.ID di Firenze scale quanto ogui allro popolo d' Italia tutta la

j;na della trisle convenzione che ha dalo allo straniero una delle piu

belle nostre prounnr .

i. Dalla To.M-aua cosi -cri\' un rMrnp<ni<l(
inle all' Unita italiana di

lienova. 1'uvrri i-untadini ! ID li li<> ^^ 1
(l(ltl arci-rrcre in l<Ila c hraiu<>>i

coil bandiere uaiionali a deporre nefl'urna quella scheda rht- i!
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decidere della nostra unione al Piomonte. Si, io li vidi in questo entu-

siasmo ,
cd oh quaDto divcrsi li vedo adcsso ! Delusi dalla sprranza di

un piu lieto avycuire, giunscro i conladiui a maledire il momento, in cui

si condusscro a votare per 1' unione . Segue per un pezzo su questo me-
tro il corrispondente dell' Unitd e, riferendo poi le parole che asseri^-e

aver sentito dalla bocca di varii contadiui del Lucchese, dice : Chi-

disse che il governo liberate sarebbe slato migliore di quello di Leo-

poldo era un bugiardo; e pur troppo e vero cio che dicono i preti.

Leopoldo alia iin fine non odiava che i liberali
,
senza nennncDO perse-

guitarli. Lc oneste persone sooo ora tenute lootane peggio di prima:
i danari

,
lasciati da Leopoldo, dispersi , non gia in yaotaggio e a difcsa

del paese, ma solo per ingrassare gli sfacciati. Tutta gente nella quale-

nessuno puo collocare fiducia, come quella che unicamenle e sempre spe-
cola per se a danno di tulli. La noslra condizione diveane quindi peg-

giore dopo 1'annessione ; oggi le cose vanno peggio, e si vuol far credere

che a tutto sia stato provveduto. Maledetto il momento in cui votammo

per 1' unione . Queste cose le stampa 1' Unita nella citta di Genova.

5. In tutta Toscana ferve 1' opera del danaro di S. Pictro con gran ro-

vello di chi si e preso il carico di governar il paese nell'anima e nel cor-

po. Al qual proposito cosi scriye da Arezzo aWArmonia la nobile signora
Maria Lennox dei Duchi di Richemont. Dalla Delegazione i poveri preti

in questa Diocesi sono perseguitati , accusandoli di aver falto collelte pel
S. Padre, mentre che la colletta I' ho fatta to, ma privatamente tra ami-

ci. Avendolo saputo la povera gente, e accorsa col suo obolo senza che

mai se le thiedesse un soldo 1 E se non fosse per la polizia, si sarebbero

raccolti in pochi giorni e in piccoli luoghi scudi mille per Sua Saiitita,

invece di scudi 225, che ebbi 1' onore di porlare a' suoi sacri piedi .

6. In mezzo a tante perquisizioni e carcerazioni di preti, frati, Yescovi

e Cardinal! per lutti gli Stati uniti d' Italia, per isbaglio curioso, fu fatta

la perquisizione in Firenze anche ad un senatore del regno; cioe al Conle

di Collobiano. Quando uno monta in collera e distribuisce pugni a destra

ed a sinistra ne lascia andare talvolta qualcuno anche agli amici : ma
ogni cosa poi si acconcia con un atto di scusa. Cosi accadde in Firenze,

per puro errore, al predelto signor Conte, che trovandosi in mezzo al fu-

rore delle perquisizioni, ne tocc6 una anco egli a mezza nolle. E bisogiwr

udire cio che sopra tal caso si pubblico in Firenze in un foglietlo a stampa,
Fosse caduto il mondo, non si potevano stampare parole piii accrbe con-

tro 1'innocente errore. Ma che volete? Quando noi vediamo Cardinal! e

Yescovi carcerati, a parecchi alia volta, contro i concordat'!, contro i

canoni
,
conlro le leggi ed ad onta delle sconiuniche che s' incolgono da

chi pon inano sacrilcga sopra gli unti del signore , noi non possiamo pol

concepire si alto furore per la violazione di un piccolo arlicolo delto Sta-

tuto che dichiara inviolabile uu senatore piemontese. Che anzi ci seiubra

che, tra tutli i delitti commessi in Italia da qualche anno in tal gcnere di
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co*e, questo si;i, sen/'alrnn dul.lno. il nicno atroce. (iiacvlit- poi ii

ma HUM M vcdr clir I'ailirV.o ilrllo Siatuio. che dichiara imiolabili i Se-

nalori. dt'hha csscrc
|iiu n>pctlal<> drllc M omunicbe c del conrordati giu-

rait in fede t parola di He. L" arrcslo , per errorc
,
di lutto il scnato e di

tutla la present*
1 camera d<-i deptitali in una volla, parrcbbc a noi cosa

molio menn drplorabilc die non 1'arresto fatto apposla dell
1

infimo dci

preti innorniii che ora cmpiono le carceri ilaliane.

N>pra il carceramenlo dell' Km. (lorsi ahhiamo riccvuta di Firenze la

segtienle corrispondenza. Ora che il giornalismo buono pubblico la rc-

lazioDc tcdele dell'arresto dell' Em. Card. Arciv. di Pisa, cooviene ancora

lie ess<> pubblichi cio oho
,
a parerc del Ministero, e stata la causa per

nu -i i- indotto a quest' estrcina risoluzione. Nelle vostre cronache,

pariando della Festa dcllo Statulo in Toscana
,
ne riportastc qualche

prezioso particolare ; nia sc non erro, non riferiste mai ci6 che e passalo

fra il Cardinale Arcivescovo e Ic Autorita goveraative in quell'occorrenza.

E un tratto di storia contcmporanca che non deve esscre tralasciato.

Quando il Re venne a Pisa, \oi gia sapcte comeil Cardinale, senza

allontanarsi dalla sua residenza (come falsamente qualche giornale pare
abbia creduto) ,

si era totalmentc astenulo da qualunque alto di ossequio,

nfiulando costantementc di cantarc o far cantarc Te Deum nelle sue

chiese. Allora Ic feste religiose andarono in fumo, e TOJ sapete come il

~ito privatamcnte il bel Duomo di Pisa, senza che vi fosse unprcte
che gli facesse gli onori.

v Non and6 cosi per la fcsta dcllo Statulo. Prima di tutto giunse a

Sna Eminenza una iettera del Gonfaloniere della cilia, colla quale veni-

vagli parlecipato c^me, nella prossima domenica 13 Maggio, dovcvaaver

luogo la fcsta dello Staluto: lo pregava poi a vnler prendere le neccssa-

rie disposizioni, a preparare la catledrale ed onorarla colla sua presenza.

Ma il Cardinale mando il suo secondo segrclario a rispondere un no

bell'e tondo : ne lui ne il suoCapilolo, nc preli addelli al suo clcro avreb-

bero canlalo Te Deum, neppure avrebbe ceduto la chiesa
;
finissero una

volta di imporlunarlo; le sue intcnzioni a qucl proposito ormai loro dovo-

vano abbastanza esser nole. Questa risposta fu spedita subito a Firenze,

ed eccoti un giorno o due appresso, se non isbaglio, una letlera del barone

Bellin Ricasoli
,
nella quale . costui senza tanti complimenti, annunziava

al Cardinale che, non oslanle la sua ucgaliva, la funzione avrebbe. a vu-

lo luogo Domenica 13 nella Primaziale. Trattandosi di funzione religiosa

(cosl la Icllcra che forse avrele di gia vcduta in qualche giornale) ordi-

nata per legge dello Slalo, nessuno potersi opporre alia medesima, ed il

Governo cssere, ncl dovere e nel dirillo di intcnrenire colla sua aulorita

per procurare 1'osscrvanza della legge e lutclare insicmc il culto e 1'or-

dme pubblico. Che vi pare di questo linguaggio? Lo Czar al suo Sino-

do, la Regina d* Inghilterra al suo Clero non parlerebbero altrimenti .

ScricIV, vol. VII. 8 30 Giugno 1860
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11 i,
riorno dopo coraparve an'altra letters, scritta dal sig. Barsolti,

prirao consigJiere di Prefettura, facente funzione del Prefelln ;i^ente.

In questa confennava (jiianto nclla priina il Ricasoli aveva detto : si riu-

novava a S. Eminenza 1' invito di inlerveniiT alia funzioiie, o almeno di

perroettere che \i inte.rvenissero il Vicario cd i canouici, o se nou altro

di oedere la Primaztaleperche altri pre.li non del suo Clero 1'cxv

ro. Concludeva sperare da S. Kminenxa il consenso, poiche una nfijati-

va sarebbe stata non confacente allo spirito ed ai principii della nn--lrii

veneranda religione cattolica. Faceva inline osservare (c nutate qu -tu

trc propnswkmi capo lavoro di Pcotestajitesimo e giansenisoio )
1 .*

chc il tempo e dei fedeli cd destinato alia preghiera ed al cullo, e

quando vi cutrano i Fedeli col sacerdote per pregare non possono ea

impediti; 2 che 1'autorila ecclesiastica deve rispettare questo dirittodei

Fedeli, onde'non eludere lo scopo al qnale i templi son destinali
;
3 rim

nel caso di opposizione 1'autorita governatiya ha il dovere ed il diriito

d'interporsi per tulelare insieme il culto e 1'ordine pubblico .

L'Ajcivescovo senza smuoversi dal suo proposito, iovio tosto il suo

secondo Segretario alia Prefettura per dichiarare esplicitamenle al sig.

Barsotti che rigcttaya e condaonava la lellera di lui, perche picua di

senlimenti e princ'ipii anticattolici : che rifiulava di bel nuu\o <iua-

lunque condisccndenza per rapporto alia funzione religiosa : che ne egli ,

ne il Yicario , ne il Capitolo , ne altro pretc del suo Clero \i avrehbe

preso veruna parte.

. Dispeuati in Prefeltura per qaesta irremovihile fermezza, si misero

in moto per vedere se.loro riusciva di trovare ahneiio mi prete, che per

fas o per nefas cantasse questa magna Messa e non rimanere cosi del

tulto scornati. Cerca, domanda, gira, alia fine trovarono il prete Oigli,

il quale, noto tin dal 48, per il suo pazzo procedere, fu all'epoca delle re-

stauraziom ritnosso, per decreto deUa S. Sede, fino a uuovo ordine, dal-

la sua Parrochia dei Bagni a S. Giuliano presso Pisa, e per disposizione

governativa esiliato dal suo paese, e dove rifugiarsi in Corsica, donde

sbuco fuori, quando, dopo il 27 Aprile 59, si diede ampia venia ai rei

politici.

Intanto, ynuta la Domenica, il Revdmo Gapitolo con tutto il. Clero

esegui la solila giornaliera ofTi/iatura alle 1 della mattina : antiripau-

dola co.si di beu due ore: per ordine del Cardioale fu tolto il Santissimo

Sacramento di Chiesa, spente le lamp id \ sorrali sot to rhiave tutli i >a-

criarredi, tutto lasciato in perfella solitudine. Come proceih-SM' la fun-

zione celcbrata in queste circostanze ve lo potete imaginare. Siccome

non vi eran moccoli e le lampade erano spente, certi capipnpolo. nionlati

sull' altare cogli zolfini accesero i ceri. Superate le prime difficolta, e

paratisi cogli arredi porlati dalla conventuale di S. Stefano, il cclebranle

GiglLe gH'assistenti Begliuomini o Yaurelli , preti addelti alia surriferi-

ta conventuale, tutto parea essere in pronto, quando su>,piii bello \edesi
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rhe manrano !r herrrtte [MM i pr-
1

prenderle ; iulanto il po-

-|H-C,I
c lirniitnl.i. Fiiulineflte fu cantata l.i magna Messa e poi il

Te /nm. \ <> cheJa vista del ciborio apvrto |.n\alodel
.iment'i prodvase nel popolo viva e profouda comniozione.

II Cardiuale informaio del fatlo feee it suo doverc. Ai Ire preti cele-

kante ed ateistenti spedi subito una teliera di sospcnsione. E simnne, la

sera ii'.nair/.i crann state souale le campane contro suo espresso divielo,

chiamo a si> il primo cnstode della Primaziale e si ft- rendere ragione
dell'infrazionc dei Mioi urdini; od udito die em era accadulo per le inti-

roazioui del sig. Consigliere Barsolli, del Gonfaloniere ed operaio, spedi
immantiiicnte a questi Ire signori uua lettera di solenne prolesla cuolro

::i!i'sUi violazioue dei diritti e giurisdizione della Chiesa, con un

sovero monito per devenirc alle pene e censure canonichc nel caso di

ripetizione di atti consimili. A (juesta lettera non rispose altri rhe il

fir.rsotti, inviando a S. Emircnza un ccrto Barzetti impiegalo addetto

alia Prelettura. Qu^ti si prescnto A\ Cardinalc eglidisse : II sig. Con-

si-ln'tr in' invia a fare i suoi reclaim alia lettera di prolcsla e di monilo

chc ieri rici-ve. Di pin avcndo saptito the V. Em. ha sospeso i preti chc

si prestavano alia religiosa ftinrione, fa osservare che queslo alto 6 un

abuso di polere ecc n. A queste. parole il Cardinale, ordiuarianiente sere-

no, dolce, soave, uon pole piii I'renare la giusta sua indignazione ; ed ani-

niato da santo zelo di ditendere I' episcopale aulorita oltraggiata : Tac-

cia, esclamo, taccia
; coleste parole ineritorebbero che io esercitassi tutta

la pienczza dolla roia pntesu'i . Quindi chiamati a se le persone che st

trovavano nell' anticamera
,

al loro cospetto protesto di nuovo con ener-

Ki<>. ma al tempo stesso con dignila, contro I

1

insulto faltogli con tai pro-

posizioni. Le sue parole severe e dignilose cavarono Ic lacrirac agli assi-

stenti, ed il Barzetti confuso, shalordilo, spaurito, non sapeva che fare
;

impacdato non trora\a piii il cappello, e nell' uscire inciampo in uoa po-
vera donna che aspettava T udienza in anticamera. Seppi ancora che, fra

le altre cose, il Cardinale gli aveva ingiunto di riportare al sig. Barsotti,

a swo nome, severe e gravi ammonizioni
,
che io non saprei adesso ripe-

tere precisamenle.
Ouesto eroismo di apostolica fermezza ha provocato le ire ministerial!:

ii Cardinale Corsi trovasi ora, condotto dai carabinieri, in Torino. Vedre-

mo a che titolo potranno ghistilicarc una condanna. Quelio che io vi ho

riferito e la pure verita
;
c ve la garautiseo ,

avendo saputa la cosa per
tii'i < per segno da persona degnissima di tutta fedc. Sebbene on po' stan-

tia. lio erfduto hene di M-mem-la per ininuto.

\Ji citla e la diocesi, cli<T( lie ne ahhia dctto il Monitors, si e mostra-

ta sensibile alia parten/a del Cardinalc e 1'ha inustrato in niolte maniere,

avanli e dopo. Suhito si fecero in tulta la cilia e diocesi pubbliehe preghie-

re., e tridui. II (iapitolo ha gia mandato il suo Indirizzo al Cardinale. !.<>

stesso ha fatla la Congregazionc dci Parrocbi, della cilta c dei sobborghi,
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il proposto di Seravezza, di Pietrasanta, di Pontedera, 1' Univcrsita del

Cappcllani ecc. Quest! indirizzi li vedrete, se pure gia non li avete visti,

stampati. Lo stcsso, sono assicurato, hanno fatto gli Arcivescovi della

Toscana. Inoltre il Capitolo si e soltoscritto a cclebrarc a turno per un

mcse, c piu se occorre, una Messa tutti i giorui per il suo amalissimo

Pastore. Potrebhe essere stato fatto di piii, ma dovete ricordarvi che vi-

vianio sotto il dispotismo piii tirannico, e guai a chi parla. Nelle vicine

campagne vi sono parecchi contadini , ed anche qualche donna
, sotto

processo e in carcere per aver gridato : Viva Ferdinando, o aver detto

che deve tornare. Conosco raolti preti che, dopo la partenza del Cardi-

nale, non sono piu usciti di casa perche non si credono sicuri. E cerlo

che vari preti e frati sono stati insultati in varii modi; ne possiamo ripro-

metterci raeglio in seguito.

o Quanto all' Em. Corsi (per tornare a lui) ogni lode sara sempre al di-

sotto del merito, perche egli veramente riunisce in se tutte le qualita da

costituirlo un S. Carlo Borromeo. Zelo per la gloria di Dio e per la salute

dell' anime
,
una vita povera ,

mortificala
, penitente. La sua carila e in-

dicibile, perche non ostante le sue rendite considerevoli
, egli. si trova

con debiti, e tutto questo per soccorrere i poveri , per provvedere all'i-

struzione e all' educazione del Clero e per altre opere pie. Non parlo del

suo attaccamento alia S. Sede, del suo spirito di sacriticio, di preghiera,

di sopportare ogni fatica, ogni rischio quando trattasi di operare il bene.

Vita eminentementc angelica e penitente al tempo stesso lino dalla sua

giovinezza, zelo per la gloria di Dio
;

farsi tutto a tulti. Cura iudefessa

per formare un Clero veramente pio e dotto. Severe ed austero verso se

stesso, benigno e paziente verso gli altri. Egli frequentemente annunzia

la parola di Dio, e nella visita pastorale iino a tre volte e quattro al

giorno ,
e sempre in guisa da restarne chi ode commosso fino alle lacri-

me. Nell' esercizio poi delle sacre funzioni, neU'Amministrazione dei Sa-

cramenti specialmente della Cresima, dell' Eucaristia e dell'Ordine; ma

piu di tutto nella celebrazione della S. Messa si ravvisa in esso non un

uomo ma un Seraliiio. Queste sono alcone delle doti di quell' Em. Car-

dinale
;
ben meritevole percio di non andar a versi dei nostri preseoti

padroni .

8. Del resto la guerra al clero (ci scrive da Firenze tin altro corri-

spondente; precede sordamente tierissima. Vi scrissi gia che, dopo aver

tentato inutilmente di avere 1' adesione dei Yescovi per 1' abolizione del

Concordato e di spargere la scissura fra lore, faceano di tutto per ottenere

quella degli individui del clero. A questo efletto domandarono a tntti .i br-

neficiati ecclesiastici la portata della rcndita del benefizio. Dissero che si

domandava loro per far poi quell' cquo riparto di beni che gindicherebbe

il Governo dopo proposizioni di una commissione ecclesiaslica a cio nomi-

nata, tra cui ligurano i nomi del sacerdote Brunonc Bianchi e del P. A. B.

La portala di ogni beneiizio il Governo 1'ha e documenlata, lin dal mo-
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tnentochc appono I' ffffjnatur aH'ammi^ione al possesso del beneli/.io

siecbe gli era inutile il domandarla, se non fosse stato per coglicre un' al-

tra occasione per dividon- il Hero, traendo seco i malconlcnti
,

i pau-
i mail aororti. Alouni reslnrono al laccio: ma i

piii
temerono di

;idcrire con ci6 all'aholizione del Concordato, mettcndosi in opposizione
con 1'operato dai lore Vescovi : ne consenlirono. Hincirae. Oggi flu-

la Camera ha approvala 1' applicazione al clero del codice penale sardo e

Hir , inollre, quclla cinia d'uomo del deputato Trcchio ha dichiarato

pnterdisi dare anche forza retroaltiva
, ne vcdremo delle belle addosso

ai prcli. Intanto ijni si sospendono Io vestizioni c le profession! delle

monache e dei frati e si fanno statistiche dci raedesirai molto parti-

cola ri. II resto col tempo, se Dio non 1'abbreviera .

COSB VARIB ITAI.IANE. 1. Ladri in Bologna 2. I Lombard! emigrano iu

Austria 3. logerenza in Sicilia del Governo sardo 4. Anarchia in

Sicilia o. II (ioverno sardo e le corli forastiere 6. II Cavour giu-

diciitu iu Italia 7. Dimissione voloularia del Marchese Cantono di Ceva
- 8. Morte delf illuslre Prof. Belli.

1 . Delia pubblica sicurczza in Bologna cosi si scrive all' Vmone dei 20

Gingno. In quest' infelice cilia la popolazione e preoccupata dalla quan-
lila enorme di furti, di aggressioni e d' invasion! a mano armata. Col

t<> che simili narraziont danno pascolo all'Armonia, si lasciano in-

cancrenire le piaghe per far piacere a quelli che ci governano ,
i quali

vogliono tutto il mondo tranquillo, quando essi ed i loro corifei sono ginn-
ti ad alTerrar una scranna e ad adagiarvisi mollemente. Nou si parla d'al-

tro nei cafle e nei negozii che del pericolo permanentc in cui e la vita e

roha dei cittadini. II Ministro Farini sembra abbia la Stella contraria ri-

guardo alia pubblica sicurezza. Nei 1848, come Commissario, fece disgra-

ziata prova : nelle cpoche recenli comincio col suo governatorato I' intem-

peranza dei furti
;
e vero ch' ei vi diede una buona spinta mandando in

liberta 400 circa fior di canaglia ripetutamente inquisiti per aggressioni
c assassinii , e ch'egli pensd meglio porre in liberta a diriltura invece

di far loro dei buoni e giusti proccssi ; ma malgrado I' arresto di buona

parte diqucsti, gli assassinii continuano. Noi accenniamo il male, il

Governo deve sapere come rimediarvi
;
se il Farini (a cui come a Mi-

nistro dell'Interno spetta ora questa cura non ne e capace , puo fare

MR altro mesliere; giacrln'- non vi e mezzo migliore di fare dei nemici al

GoTerno, che ahbandonando Ic popolazioni in mezzo a queste sciagure.

Speriamo che gli altri Ministri faran scniiro qucsto verila al signer Mi-

nistro deirinterno che dicesi si rida di tutti i reclami . A tutte queste ac-

cuse sapete come risponde I' acuto Monitor* di Bologna? Risponde che

locca ai Bolognesi a difendersi dai ladri e che non si dee romperc on

lamenti il capo all' autorita per simili inezie. I ciltadini debbono pcr-
suadersi (dice quei giornale nei suo N.' dei 91 Giugno) che essi medea-
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iui hnnno gia in nuiiio una buoDa difcsa, quando DOD e piu ad cssi vietato

il portare I'anni, e quando allc pattuglie civiche e aflidato lanta pacte

di sorveglianza . Insomnia i Bologncsi dHtlmno intcnderla una volla :al-

L'autorila tocca sptigionare i ladri e melterli in cireolaziune per aiuto

delle dimostrazioni poliliche : ai cittadini tocca difendersi conic nif-lio

possono. Del reslo il Fariui e ora occupato a difendersi dalla nniiutira dei

preti die uon vogliono cantare: ai ladri ci si pensera quaiido si polra.

2. Abbianio poi sicure notizie da ogni parte del Regno unilo, che il mal-

coutento per le mutate leggi, per le iwove tasse, per le i. , per

ogni cosa e grande assai. Anche 1'esercito e sconlenlo. Leggiamo u modo

di esempio nel Diritto de' 13 Giugno cio cbe segue : Da letlr:" cho ci

perTengono da varie ed autorevoli fonti sappiaaio chc le diser/ioni sono

numerose nei soldati lombardi gia appartenenli al servizio austriaco ed

ora chiamati da noi allc armi. Sarebbe inutile il di>siiiiulare 1'atlenzione

del Governo sn questo argomento . Lo stesso narra la Lombard di Mi-

fano; citata dall'a Gazzetta di Vienna, chc dice cosi : La Loin bar(Ha con-

fessa ora essa medesima, che soldati lombardi disertano per recarsi in Au-

stria, e manifesta insieme il desiderio che ci6 non si dica nella Camera.

3. Sopra 1'ingerenza del Groverno sardo ndla rivoluzioue siciliana, eosi

si esprime 1'iiicauto Diritto nel suo N. dei 14 Giugno. E ancora debito

nostro di notare clie il Ministero ha commesso un altro grave errorc in-

Tiando il signor La Farina in Sicilia. Ma qui ci si domandera, come pos-

siamo aflennare che il signor La Farina e partilo per la Sicilia con mis-

sione governativa ? Ceclameflte noi non possiamo mostrare , a conforto

della uostra asserziooe, le istruzioni del signor La Farina e le lettere del

Ministero che possono accreditarlo in faccia a Garibaldi ; ma osscrviamo

che questa e la voce pubblica ,
e che la voce pubblica rarameote $. in-

gnuna ;
osserviarao ancora che questa opinione gcnerale e proiiwida e

legittimata dalle strettissime relazioui che corrono tra il signor La Farina

e il presentc Ministero, e fanno di quollo uno slruinentu di (jui'sto . E

peco dopo : L' invio del signor La Farina pnrva che il Govern* MO
vuol rimanere alieno dalle cose dclla Sicilia , del che noi ci rallegriauio

perche in sostanza esso e il rappresentanle morale di tutta la nazionc ,

ed e bene che intervenga mdircttaiuentc od aaehe diivttamcnle
,

s i tn
1-

corresse . La stesso dice il Movimtnto di Genova: 11 signor La Farina

a bordo di un legno da guerra sardo enlra nel porto di Palermo il jrior-

no 6. UEspero il giorno 10 sa a Torino che immense dimostrazioni ac-

eolsero il presidente della Societa Nazionale. Questa iiolizia non puo es-

sere stata trasmessa all' Espero che da La Farina stesso o da qualche suo

segretario. II fatto e invece che le acclamazioni furono pei due legni da

guerra sardi che entrarono nel porlo di Palermo, su uno dei quali trova-

Tasi il signor La Farina. QuaJ'e la missioue di quest' uomo ? Secondo

carleggi di Torino all' Esperance di Ginevra, giornale chc [>are molto

deyoto a La Farina
,
costui sarebbe andato a Palermo con istruzioni di
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Cavour per consigliare Garibaldi di BOO uscirc dalla Sicilia . QuesU 6

It !! 'opinion*' pubblica, Ma le noto diplomatiche assirurano ch

il Governo sanlo uon sa ntilla di le in Sicilia.

ribellala di Sicilia ! CUM- non procedono Iroppo allegra-

ineiii
'

i nami. i. > . i^li iilicrali : L ();>mioi* di To-

rioo> nel suoN.'dci t!0 Giiifino, din- cos). V-suno e persuaso chc i mi-

nistri seelti da Garibaldi, mentre piii ler\c\a la inischia, sapputno gover-

nafle lo stalo. In n; i cui 11011 v'ebbe roai coscrizione, si j>eusava a

una le\a ill iloii in. uoiuini, o li vollero tulli i^li sforzi di Orsini per

ridurla a H inila.Si decn^a oho da lutti i coosigli civicisiaooeschisi frli

anlicbi ioipie^a!i
n ,-i, die in ccrli p.iuuicipii sono i soli che sappiano leg-

gtrr Si sminuzzcino le proviurii- die sono sette, crcando go-

vwnalori in lulli i distrotti che sono 27. Si fe goveniaturc di Palermo

un pmiiwUo di Muiu-ilcpre clu- ucssuuo couosce. Si asscgiw per paga
aii'.i uuiiiini delle bandu 4 tan al gionio ed a^

r
li ufticiali 3 tan. Si riuni-

scoao ucll' inlrndciUc dell' csorcito \\ oflici di tesorierc e di p.igaire

geaorale dello slato, come so la Sicilia non sapesse clu- cosa e ammini-

".ione. 1'iiu (jiiindi imma^inar.-i ipiali rfl'i'tti producano qucsli decrcti

in ua paese iu nii c dillicile otlfiier plauso sc non e goveruato assai bcne.

I goveruaiili *ooo caduti in Uil di*!avorc, che il popolo prcnde a iischi

Crispin RatTaele. Om^li, chc e miuislro d.-i hivori pulildici.
c persona

cosi iuviia, date lo stesso Garibaldi stclle per ordinarnc Tarrcstu. Monsi-

i-'oor I'^diilt'iia r il haroiic Vi^\m ^\\\n ualaatunniiiii not- lUm-ali , ma

il popolo non ha gran fode nella loro capiicila. II govcrno non ha qnindi

abbaslauza saido foudainenlo nclla stinia del paese, e isolaio c riinane

come fcocaaipato in un p-u-so iguoto. Alia sua durata non \' ha alcuno che

creda : non c'e che Garilialdi in cui la tiducia e M-n/a limit i. Si vorrebbe

la i-unifocaziniio immcdiata deH'assemblea per votar rannessione ed ordi-

oarc il suffragio uoiversale. II goveriio sa che non vivrebbe un giorno

niblea convocata c si oppone col prt'testo che I' affrcltata anues^

sione renderehbe inipossibile 1' impresa di Napoli. Garibaldi e secctto,

noiato, sUnco in niodo incredibile; si vede beue parlaudo con lui che le

cure govi'MiatiM- lo -cliiacciano , lo atterrann. Giammai noo lo si e TC-

dnlo in talc >lalo n. poco dopo : L'inipopolariui do' minislri va cre-

scendo, e par difficile ch'essi si reggano ancora per qiialche seltimana.

La nomiiia dci ^roM-rnalori lui colmato la mistfra: con si poicraiw sot-

gfiere womini piii inetli o mono gradili iille popoiazioni.

TuUo cio luirra 1' Opinionf. Ma il hiriilo cho e garibaldino ,
c ama

Otpfi JT medcsinio tutti ({uvlli cho non sanno govemare , s' iufurin il

UugmCDo cull' <>i>ininne per tali riM-l.i/.ioni e scrisse cosi: Gia da al-

cuni ^i-.rni aiula\ain> Missurrando : in Sicilta reg& I'anarchia: la voce

dUBflHMT<*A/a ficiliana non poteva di'maro dn- dai labriniaiii
, percbe

il ioro gfan ponVetice ra stato ricoTtito urbanainenlc cd ancfae cortcso-

men to- da Garibaldi a Palermo, ma non invitato a far parte delKam-
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minislrazione dcllo Stato. Se Garibaldi avesse offerto un portafoglio a

La Farina, tutto sarcbbc andalo per lo mcglio, c il nnovo Govcrno

provvisorio siciliano divcniva il tipo di tutti i Govcrni ; ma Garibaldi

non fcce quella profferta a La Farina perche non ha tiducia in lui e per-

che sa die La Farina non e stimato nella sua patria, cd ccco cbc il Go-

verno provvisorio siciliano divicnc subito inetto
, dubbio

, ostile all' an-

nessioae della Sicilia allo stato nostro, e rco di non sappiamo quali altre

colpe . E conchiude cosi: Rivolgendoci al Ministero, noi lo preghiamo
nuovamcntc a richiamarc il signor La Farina. Noi dicemmo cbc la costui

presenza in Sicilia sarobbe il porno della discordia, e gia se ne veggono

gli indizii. Con uomini pari al sig. La Farina egli non acquistera mat in

Sicilia 1'ascendente legittimo. 11 giorno dopo YOpinione rispose al Diritto

cosi II nostro corrispondente ha riferiti I'aiti . che noo v'era alcun incon-

veiiiente a rivelarc. E ch'egli non siasi sbagliato, ce lo fa credere, oltre le

notizie ricevute direttamente da altre fonti, anchc la lettera che il Movimen-

to, di Geneva di martedi pubblicava colla data di Palermo. 14 giugno .

5. Sopra le relazioni diplomatiche del Governo sardo colle altre Poten-

ze merita di esser letto il Diritto , giornale poco prudente e cbc , colla

franchezza della sua ciarla, fa talvolta ridere i codini a spese dei liberali.

La nostra causa, egli dice, nel suo N. dei 9 Giugno, e indcbolila anche

all'estero presso tutte le altre Potenze. Dopo la cessione di Savoia e

Nizza alia Francia la nostra causa ha perduto 1'aspelto (cbe non aveva

mai avuto) di movimento nazionale, ed ha preso (cioe conservato e af-

forzato) quelle di un traffico. E non solo le simpatie, ma ancora gli inte-

ressi ci si mostrano contrarii. Perfmo YOpinione dovette ripetutamente
intrattenere i suoi lettori dei sospetti contro la Francia che 1'aniiessione

di Savoia e di Nizza ha dovunque destati. Ci giova tener conto di que-
sta confessione fatta per bocca degli organi ministerial!

,
che cioe il

nostro Stato non puo scnza ansicta assislere a questo risvcgliarsi di im

sentimento di diffidenza e di sospetto : e una confessione non volontaria,

e strappata proprio dalla forza delle cose : ma percio appunto tan to piii

valido . Cosi 1'ingenuo Diritto di Torino.

La Gazzetta di Augusta poi narra che il Conte di Cavour e di catlivo

umoreper 1'accoglienza fatta dalle Corti della Notificazione che egli loro

invio della compiuta annessione di Toscana , Modena e Parma
,

e delle

Legazioni. CheT Austria, dice quel foglio, abbia protestato formal-

mente contro questa annessione di paesi ,
nella piu partc dei quali ha in

virtu de' trattati un diritto di succcssione, non fara maraviglia ad alcuno.

Ma il conte di Cavour erasi lusingato che a Berlino si sarebbe riconosciuto

questo progredirc del Piemonte. Al contrario
,
venne dalla Prussia una

espressa ricognizione dei diritti dei Principi spodestali e un richiamo ai

trattati, coi quali stanno in aperla contraddizione le operate annessioni.

Anche da parecchi Stati tedeschi secondarii giunsero risposte sul mede-
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simo senso, spot ialnipnle dalla Kavirra. Anchc questo regno rilirne por-

fettamenle Ifgitlima la prolc-ta dri Priucipi spmliMatt. c ravvi-a ncll'an-

nessione una violazionc dei trattati. La risposla della Baviera iuoltre

assai em-rgira risprtto alia signoria lemporale. del Papa, nclla qualc scorgp

rentigia drlla sua indipeuden/a. Ma ancor piii sgradito riusci al con-

tc di Cavour il contegno dplla Russia rispetlo alia pol:
i <!' annr-s

siont 1
. Anche a Pictrolnirgo aM-a pgli inandato la notilicazione del oun-

piuto ineorporamento. Ma il gahinptto russo riliuto porsino di riccvcrp

quella carta ; sirrhf MOD vi chlic npmincno luogo alia risposla .

Allo stesso proposito la JVuora (iazzeltn di Monaco scrivp cosh Sap-

piamo di buon luogo chc le proteste dei Principi spodcstati in Italia, in-

dirizzatc a tutte le corti di Europa, ottennero rispostc mollo chiaro

o f;norcvoli da tuttc IP corti grand i c pipcolp, eccpttuato il solo Pie-

montp e I

1

Inghillprra. Nitin gabinptto europeo (c npmmeno 1'inglpse) ha

finora riconosciuto Tanncssionc al Pipmonte dplla Toscana, di Modpna,

Parma c delle Lpgazioni .

6. II Cavour dpi resto comincia a ricpverc i ringraziampnli chp mprila

anche in Italia. QUP! grand' uomo di Slato chp tutti applaudivano ipri ,

ora chp si fc moslrata a nudo 1' artP dplla sua gran politica, chp consistptlp

in n trafRco da ghptto, con cui fu cpduto il cprto ppr T incprto, il proprio

ppr 1' altrui , il (Vdi-lp ppl traditorc, il fortp ppl dpbolp, qnpl grand' uomo,

<Hciamo, e dpcaduto assai tutt' in una volta nplla stima dp'suoi medpsimi.

Nella politica prpspntp, dicp il Dirilto dei 12 Giugno, la partc chp vi

presp F attualp prpsidpnza dpi Consiglio fu quella dplla cpssionp di Savoia

o di Nizza : p questa partp crpdiamo chp anchp a' suoi occhi non sia np

h piu ulilp, DP la piu dpcorosa .

",. I.a Gazzetta nflicialc di Torino dpi 4 Giugno contipnp la spgupnlp

notizia: Con dpcrpto in data 2i scorso maggio S. M. ha accpttatp li*

diinissioni
,
statplc rasspgnato dal marchpsp Cantono di Cpva, incaricato

di affari presso la cortp di Bavipra . La notizia pra slata poco prinia

nnnunziata dalla Perseteranza di Milano a cui il suo corrispondpnto di

Monaco scrivpva : Rincrcscp a tulti la forma risokizionp del Marchp-

sc il qualc , da quando trorasi tra noi
,
cioe da quasi qnattr' anni , seppo

rattivarsi la slima o 1' affczionp non solo dpi nostro Sovrano c di tutti i

mcmbri dpll'augusta casa rpale, ma di tutto il corpo diplomatico p del-

I'alta nobilta . Sopra i motivi poi della sua rinunzia cost dice un gior-

nalp di Tripslc : 11 Marchpse Cantono di Ceva si ritiro dalla camera

diplomatica P sppdl la sua formalc rinunzia al suo Govprno, coll'espro-

sa dichiarazionp die a qupslo passo pgli si dovcttp dpcidcrc per la spie-

srata avversionp clip il govprno ha verso il Papato pd i suoi diritti, p chp

oirli, come cattolico, non puo assolutamente servirc un tale govprno, se

nnrhp sappssc di dover per la sua rinunzia pssere sottoposto alia
j)iii

ccani'i :?nsura dpi suo govprno . E lo stesso assicura una corrispon-



122 dKvur.A

denza di Monaco del C&ttolico nel N.' dei 19 (iiugno: L'incaricato di

aflari del vostro He presso la nostra cortc, niaivhrsr Cantouo di Ova, si

dispooe ad abbandouare per seinpre la aostra cilia
;
e la sua rrplicata ri-

mmzia e la sua insislenza di volersi ritirare dalla camera diplomat

alia tine riconosciuta a Torino. Qui il marchese in quesli giorni fu 1' og-

getto della piii alia ammirazione, ed a ceulinaia gli si portavauo i vi^liclli

di Aisitn per far omaggio alia sua vera costanza di non voler piii
oltrc

servire quel governo che perseguila i ininistri di Dio. E questa e Tunica

causa per la quale egli si ritiro. La cosa, lo accerto, spiacque assaiasiao

a Torino, per la trista tigura che fa il gabinctto torinesc presso le corli

gt'nnaniche .

8. Le scienze niaturali haimo falta una dolorosa perdita nella persona
del cav. G. Belli prof, di fisica lU'H'Univcrsita di Pavia, dal quale, bon-

chfc avanzato nell' eta , poleva 1'Italia aspettare nuovi lavori. In qncsto

doloroso evcnto ci e di non lieve conforlo la memoria della virtu e rcli-

gione dell' illuslre scienziato
,
intorno allc (juali abbiamo sou' occhio un

auteutico documento in una lettera scrilla il giorno medesimo della sua

morle (
1 Giugoo ) 4a un cospicuo e dotto (-ccl'-siastico di Pavia , in-

triuseco del Belli, fino dalla prima ela, della quale trascriviaino qui una

porzione. Dopo qualtro giorni di leggera oialaltia
,

nella notte dtfttft

dello scorso Maggio, alle ore I* pomeridiane ,
fu assalilo da forle dolor

di capo, accompagnalo da vertigini ,
che gli oHuscarono la visla : indi

a poco perdelle la favella , conservando pero saca la mentc. In tale

stato chiese nna carta, oye scrisse a stcnto ii mio noinc : a\\isalo di cio

corsi subito a \isilark) , gli amministrai il Sacramento della Penilenza e

senza indugio lo feci munire del SS. Viatico, e il di seguente dell'Estre-

ma Unzione , i quali Sacramenli ricevelle con somma contentezza c con

quei sentimenli che caratterizzano le nniine eniinentenicnte pie. Tutti

lamenlano la perdita di qucslo cclebre scienziato, onore della nostra Uni-

Tersita. Le persone di ogni. celo cncomiano la sua singolare pieta , to

sua morale condolla
,

la sua vita cristiana esemplare. Aderapiva senza

\crgogna i doveri di religionc, ascoltava tutli i giorni la santa MI

alia sera si recava in qualche chicsa, ovo si dava la bencdizione del SS.

Sacramcnlo, e quivi il suo contegno era di universale ediiicazione. Que-

sta sera sara con ponipa accompagnato il suo cadavere alia chic^a par-

rocchiale
,

e dopo le esequie sara trasferito alia sua terra natale a Cala-

sca nella Valle Anzesca. II cav. prof. Bussedi Bibliotccario dell' I'ni-

versita compose la seguente epigrafe pel cartello mortuario. h-fijali-

il preniio vterno alia Candida anima del cav. Giuseppe Belli Pro/'

di Fisica nella R. I'niversita, morto di 68 anni, il il'i i di Giurjiio '.

del quale vedestf passare la pura vita screna al lumc della buona co-

scienza ,
e piena di pieta, di manxuttudine, di modextia, in mezzo al-

f ampia fama e ai meritati onori d'una rara dottrina .



CONTLVPORANEA 123

COSE >/7;t Ml

.Y.tlra carriipnndrnza) 1 . La Session? parlamnnlare
--

'j II niio vu Miuistero 5. I Cattolici ed il Papa.

la mia loltera col dam notizic della sessionr parlaei>-
taiv icroalc, la quale non ha prodottn alcun favorevole risullamculo. Iran-

ne qurllo di aver porla occasionc al cambiaraento del Mim.-'.cro, del

chf vi parlt-ro tra poco. Oltre all'essersi discusse parecchie leggi d' im-

portanza secondaria , ammcssc o ripudiate , si e volato il prevcninro

del I860 quale e stato prcscntalo dal (iabinclto. Ma e giusto di ricono-

scere che in quest' auno 1' arlicolo riguardante Ic spese per cniio catto-

lioo e stato aU'uiianimiiu approvato, seDza che siano sorti lainenti wile

carnerc intorno all'aumeDto di essespesericonosciuto neoessario sin dal ri-

stabilimento della gerarchia. Da cio puo conchiudersi che i nostri legis-

latori diTengono piii tolleranli yerso i Cattolici ;
o chc almeno si conten-

UDO di riservare la loro intolkranza uellc camerc legislative-a tempi

pin propizii.

2. Neil' ultima mia lettera vi dissi che il Ministcro avova proposto allr

Canacre un discgno per fornire il pacse di strade ferrate costosissiroc,

e che tuttavia non poteano soddisfare ai bisogni generali c comuni del

paesc. Ora cosi fatto discgno, da cui dipendeva, secondo certuni ,
la

\ it. i M i.i mortc dcll'industria e del comaiercio, e stato ammesso a piccoia

uggioranza nella seconds camera, dopo una discussione di 12 giorni;

mentre in vecc, con piccoia maggioranza, e stato respinto nella prima ca-

mera. II disegno adunque non ha ottcnuto la sauzioae reale.

Dopo questo Toto i Ministri dell' interno, dalle iinanzc, degli csteri e

del culto i-attolico lianno dato le loro dinussioni, mentre gli altri Miuistri

banno rassegnato i loro portafogli a disposizione del Re. Sua Maesta, con

decrelo reale, ha accettato onorevolnieuie la dioiissione dc' Ministri sud-

detti, ed ha norainato Miuistro dolle finanze il sig. Barene Van Hall
;
del-

riuterno il sig. Van Ueemstra, deU'estero il sig. Barone Van Zuylen van

it .!! culto cattolico il sig. Mulsaers, e finalmenteMinistro di giu-

siizia il si<:. Gudcfroi. Non souo state pero accettale le dimissioni dei

sigg. Ministri Rocbussen delle colonie
; Lotzy della marina ; Bosscha del

culto riformato, cd llir Casembroot della guerra.

Tali cambiamcnti compiutiai ncl (Jab'iit'tto non diedero gran fatt>

motivo a' cornmcnti de'giornali. La stampa si occupa meno della ton-

den/a pulilica dc' nuovi Ministri. di qiirllo chc d' una prossiinu sulu/i.>-

aedclli- questioni pendeuii Ne dovele merayigliarrene, conciossiache ,
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polilicaraente parlando, il Ministero Rochussen non ha avuta alcuna mo-

dificazione; sicche dominano le slcsse lendenze. Resla solo a vedcre se

il nuovo Ministero avra la forza ed i mezzi di effcltuare cio die la nazio-

ne aspctla da dodici anni, come naturale consegucnza della legge fonda-

mcntale. Generalmente adunque la stampa si mostra bcnevola al Gover-

DO. lo riepilogo cio che ne dicono i gioroali piu accrcditali.

II Ministero dee conchiudere important! afTari
,

sin da gran tempo

sospesi, come le vie di ferro, il passaggio dell'Olanda nella parte piu

stretta, 1'organamento giudiziario, e, se si potra, il codice penale: sefa-

ra tullo rin rendera gran servigio al paese. Sc vogliano giudicarsi i

niiriistri scparalamente dal lato della loro abilila, I'opinione non puo es-

sere loro sfavorevole. II Tyd parla con molta lode dei Ministri, e spe-

cialmente di qucllo della Hnanza, deila guerra, ddle colonic e della giu-

stizia. Quest' ultimo, israelita di credenza
,
e un abilissimo giureconsulto,

e godedi molta autorita presso i suoi collcghi.

3. I Cattolici dell'Olanda, nati e crcsciuti nclla lotta contro 1'errore,

sanno per espericnza che si dee soffrire per la Fcde. 1 travagli della

Chiesa sono per essi una gloria da loro stimata, per avvenlura , piu che da

qualunquealtranazione. Qual risultamento avranno cotcsti senlimcnti ora

che vedesi il Padre comunc de'fedeli, il Sommo Ponteiice Pio IX, immerso

neH'afflizione e nel pianto? Piangono e si affliggono col Padre loro, ma

protestano ancora altamente contro i mancggi rivoluzionarii ond' e fatto

segno il Sommo Pontefice c contro lo spogliamento de' suoi Stall. Conti-

nuano a pregare, a soscrivere Indirizzi che conlano migliaia di iirme T

specialmente nelle province cattoliche, come Limborgo ed il Brabanle

settentrionale
;
offrono il loro obolo

, per soccorrere ,
lino che possono, il

Papa Re. II primo slancio di cotesta generosila filiale debbesi al gior-

nalc cattolico, intitolato: Courier de la Meuse, giornale di Limborgo. Ed

era per fermo dicevole che 1'organo d'una provincia cattolica desse il

segno di qucsto movimento veramente cattolico. La somma raccolta nella

sola Limborgo dalla soscrizione
,
in favore del tesoro pontih'cio, ammon-

ia a piu di 125,000 franchi
;
secondo 1'annunzio che davane, piorni fa ,

il Corriere; il quale aggiungeva di aspettare ancora somme importanti,

in tutto piu di fr. 400,000, contando solamente le pubbliche collettejche-

i doni particolari sono piu considerevoli ancora.

Parecchi fra noi difendono la causa del Papa e de'suoi dirilti sopra frli

Stati della Chiesa con la slampa. Sono. tra gli altri, comparsi in Amster-

dam due opuscoli : uno ha per titolo : L'Inviolabilita degli Stati eccle-

siastici; 1'altro Pio IX nel 1859. II secondo di essi ha dato un saggio-

di quanto la rivoluzione ha operate con la forza e con 1' astuzia per ab-

ballere dal suo Irono Pio IX. II primo dimoslra che gli Stali ecclesiaslici

non possono per veruna guisa esser violati da alcuna Potenza della ter-

ra. In questi giorni ancora e venuto in luce presso lo slesso edilore

di Amsterdam un importanlc opuscolo che ha per titolo: La Guerra
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santa. II uiuu . rivoluzione, coo Ic arnii cd i mezzi orulc pud

dispoiK \i i- clrijiiiMiu con lanta lucidczza, die chiuuque ha occhi per
'ii puo rimancre ingannato. Tulto cio poi cbe la slampa stra-

nii-ra lia pubblicato di nieglio in quesla materia, e stalo tradolto in olan-

dese, c poslo in giro fra il popolo ; parlicolanuenlc gli opuscoli contro

il troppo famigcrato libretto // Papa ed il Congretso.
I cellente giorualc // Tyd continua con lo stesso vigore ed energia

a combatlerc i giornali protcsUuiti , i quali scioccamentc tenendo bor-

done al Siecle ed *\\ Indepcndancc Beige, si fanno panegiristi dellc aspi-
razioui ilaliauo. Ma questi giornali non sooo tutto ii giornalismo , e me-

no aucora il popolo olandese. Hiiuarrebbe iugannato chi giudicar vo-

lesae dai In-li proteslanti I'opinione del paese. Che anzi la parte piu sa-

i iiiiflli-.-nit.
1 ouora e rispella Pio IX , nmpalizza per lui, essendo-

che si oppouc al sistema d' invasione , e combattc la rivoluzione, che

Tuole distruggcr tulto e rovesciare ogni ordine. I difensori della causa

italiana . tra noi, come per tulto altrovc , sono i niniioi dell'ordine
, della

Tcrila e della morale. Ed e uaturale ch'cssi debbouo aver parlc nella ri-

u.lu/.ioiif contro il Papa, il quale appunlo e il rappresenlante dell'or-

dine , della verila c della morale.

Cose vAtie. 1. II Congrewo di Baden 2. II Prestito pontificio in Francia

3. II sig. Luigi Veuillot 4. Petizione al Senato di Krancia sopra le

association! religiose 5. Festa dell' anoessiune in Parigi 6. Sviz-

zora e Francia 7. 11 Ministero inglese 8. Guerra colla Cioa.

I . II Coogresso dei Sov rani tedeschi in Bade, ai quali 1' Imperatore

Napoleone undo a fur visita in casa loro, e il fatto piu celebre acca-

dulu in questi giorni. L'Imperalore parti da Parigi il 15, c vi ritorno

>> IT -i .he in tullo si fenno cola due giorni. Cbe cosa e ito a fare?

II Moniteur, che dovrcbbc sapcrlo dice che cgli ando a spiegare fran-

caottole ai Sovrani riuuiti a Bade che la sua polilica non si allootauera

inai dal diritto e dalla giustizia . Cbe cosa si ricavo da quella spie-

:nj franca? 11 Moniteur assicura che M la spontaneita di quel

viaggio fece cessare il concerto unanime di roiuori nialevoli e di falsi

giudizii .

1 I'Miiripi presenti a Bade, oltre 1' Impcralore, furono il Principe reg-

gente e la Principe*sa di Prussia, il Grauduca e la Granduchessa dt

|{j<lc, i He del Wurtembcrg ,
di Baviera, di Sassonia e di Annover:

a Durln di Assia Danu.stadt, di Sassonia \\Vnnar; i Duchi di Nas-

-.111. di S, i--ciiia Coburgo ;
il IViuciix: c la IViucipessa di Ilollenzolleru ,

la l

)

i-iiH'i[ic>>a Maria Dnchessa di Hamilton , il Principe e la lYmcipessa
di Fursleniborg. L'Auslria nou vi fu duuque ^appresentata.

L'n-.-cmdcudo dalle assicurazioni del Afoniteur, tulli vogliono sapcre

((ueirahboccainento riuscira alia pace o alia guerra. Ma
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niuno puo sapcr nulla per ora. E se si pcnsa al Congresso di Plombieres,

alle assicurazioni date, ed ai falti che poi si vidcro, certamcnte ncssuno

sara ora si buono da andarea ceroare neigiornali ufliciali laprofezia del-

le cose future.

II Congresso tra i Principi tedeschi doru, dopo la partcnza del!' I;

ratore de' Fraucesi, akuni giornr : c, se si erode a dispacci k-lc^ralici pri-

Tati , quei principi si sono intine concertati intorno alle questioiii tede-

sche, spra Ic quali erano priroa di diverse parere.
2. E cosa trista, ma vera (dice il bebats dei 24Giugno che noi fran-

cesi progrediaao assai poco neirintelligenza e nella pratica della liberta.

Ed abfaiamo un nuovo esempk) di qoesto spirito prolbudamente illibera-

le nella preiuura, con cui i gkmiali cbe si cliiumano liherali hanno prc-

gato il Governo fraiicese di opporsi al prestito pontilicio in Francia.

II GOTCTDO non ha creduto apportimo di opporsi : e percio bisogna

ringraziarlo. A tai occasione il Vescovo di Aoiiens ba pubblicala una

lettera pastorale. II D6bats pubblica un brano di quella Ijella letteca

in cui il Vescovo raccomaoda il prestito: e poi segue cosi: Cio che

dice il Vescovo e perfettameiite legiltimo. Nui chiediarao la liberta per

gli Italian!, ma noi vorremmo che ce ne fosse un poco anche per gli

altri ed ancbe pel Papa . Speriamo che queste parole e questo buon

csempk) saraimo forieri di altrc parole e di allri buoni eseuipi a ia-

Tore della liberla pel Papa, pei Vescovi, e m generale pei Caltolici.

3. II celebre signor Luigi Veuillot, non peteudo piu scrivere uei gior-

nali, pubblico ora in Parigi una nuova edizione del suolibro intitolalo:

/ liberi pensatori, prepouendovi una nuova prefazione che fu pubblica-
ta nei Monde dei 23 Giagno. Con soinmo piacere leggemmo quelle pa-

gine del primo scrittore cattolico della Francia: ma il piacere di leg-

geiie ci tu molto temperato dal pensiero che si raramente ci sia ora

dato di leggere nei fogli francesi pagine si piene di brio, di aiTclto

e di fede.

4. Rkorderanno i lettori la petizione di molli Cattolici francesi presen-

tata a) Sena to in difcsa del Santo Padre. 11 Dupin propose che si pas-

sasse all'ordino del giorno, e il Senato passo. Ora in risposta a quella

pelizione un tale, di cui non si conosce che il uome insignificante, pro-

pose al Senato una petizione sopra le associazioni e corporazioni reli-

giose, nelle quali il petente e il Dupiu relalore videro un grave pericolo

per lo Sta4o. II Dupin propose che la petizione fosse inviata al Ministro

dei cohi
,
dell' islruzione, deir irrterno c della giustizia. II Senato voto

come il Dapin propose, eccetto che disapprovo 1' invio della petizioue al

Ministro della giustizia. Ci furono pero sopra 95 votanti -26 Senatori che

^oiarono perche si passasse all'ordine del giorno.

5. II giorno 14 Giugno si festeggio in Parigi 1'aiinessioiie alia Francia

di Savoia e di Nizza : annessione fatta benissimo, con tutte le regole del

Tantko diritto c con tutti i pretesti del nuovo: si che non vi manca
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lli dri rn uluzionar ii e dc.

ue 6 veduta <B inal oo-

d;n in ,ii conservator!. E pore:

ratore BO* and* KM in Nostrn Donna: giaechc il Corpo diploma-

matico no-, l>e jmdalo e rimperatore non to si ca^iase

da tutti, die l<> roteuze non aveauo linnra approval" t;d anncsKione.

to che in Franda M>II enverni il Cmverno sardo : die ccrto e^'li

:>he tr.uato niodo di far cantar il Te Dew* pcrfino ai sordo iiuiti.

6. I : i ititanto segue a prototare con note, di mi I' ultima

piihb!
! 21 Mn;r

' diretla a tutti i suoi inviati prrsdtt le

>t'
irnc: ritinta rc.-isaniciitc !< ofliTtc fraoccsi c chii-dr I'aiuto dfllp

;t* una piii ampia cossionc di tcrritorio. Una nuo-

ra H(
'

-a. inviata allo corti dopo i'hc la Francia prese pnsscsBO

dci tcrritori ncutralizzati
,
c conosciuta solamontc pei ccnni che n dan-

no i giornali: i (juali rifrriscono chc in cssa la Svizzcra chicde per

sua sicurczza la evssionr di tin iratto di tt'rritorio largo due ore di niar-

ria inlorno al lajro di (iincvra. La Franria dal canto suo dichiara die

cssa non ismombrera ntui la Savoia aprolitto della Svi/zcra. Parccvi-

d'nto che I'lnghiltcrru ( cjuolla cho sostiono la Svizzera in questa sua

opposizione alia Francia : iriacche ad un' intprpollanza a tal prosposito.

il Kusscll rispnse il -23 Ciiupno cosi : Mi spiace che il Governo fran-

ccse non mosira alcuna disposizionc ad acceltare una cominnazioneciic

equiTalga al trattal fcB ; c dumnie impossibile che T Inghilu-rra ac-

cetli la proposla dolln Francia .

"
In Inghilterra il Minislero ricrvcttc un srcondo rolpo rpiasi mortate

c fn ! a in rt;i r-li r statn posto di rilirare il bill di riforma. II

Bill era stato accottalo alia <oconda lettura c non dtnf
c^- piu passare

tto un esame. Ma striagendo il tempo c dcsiderando il Russell di

fiuirl;! ! Bill, propose, essendo esso diviso in tre |>artt,
1'una per

1'Irlanda, 1' allra per la Scozia, la terza per 1' Inghilterra, ckc 8i coniin-

da apjirovare cio flic tocca aH'lOirfiiltcrra. Cosi la riforma olct-

torafe arebhe stata operata subito in In^hiltorra ; ne M sarebbc piu

(atta poi opposizione alia sua approvazione per il n stn (M\ monar-

chia. Al che si oppose il Disraeli con vatie difficolta ; le quail raentrf

si csaminavano, un membro ostile aK^verno, il signor Mackiimon, pro-

pose che, poiche la cifra della popolazione era stata presn per ba-c AeHi

iia
,
c il i-cn<o dt-Ha popolazione o riconesciuto essere^wdto orronro,

si aspettas^e ad approvare i! bill tino Q compito il miovo censiimcnlo. Onr-

sla proposta doM-\a t'-<-n' esaaiinata il irionm 11, c ai'asfjcttava una

viva d ne. Ma il Russell, cbc ne prc\cdcva I'ostto, ritiro qiiel trior-

no il suo Bill die, iuvece di morir mrisoda'sBoi avrersarii, caddcmorto

per iiiaiin dei sHoi genilori.

s. \: ultimatum prcsentato nel Marzo dajrli In.-le>i e dai Fnmowi al

governo cinese cbbe una risposla assai curiosa, nella qualc si fanno agli
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europei molte lezioni di cortesia e di convenienza e si invitano quei diplo-

matic! ad emendarsi da molti loro difetti nellc future loro comunicazioni

official!. II dispaccio scritto dal ministro inglese, dice il dispaccio cinese,

contiene molte espressioni insubordinate e stravaganti che non si posso-

no discutere se non che superlicialmcntc. Nell'avvenire non converra piu

mancar cosi alle convenienze . Nella sua risposta al dispaccio francese

il Governo cinese oppone ai mali sentiment! della Francia la memoria

dei benefizi onde li ha ricolraali la sua liberate umanita e la sua compas-
sione per loro . In mezzo a queste slranezze cinesi si osserva pero

nelle due note un'argomentazione serrata ed un' csperienza diplomatica

ehe fa credere al Times ed ad altri, che la mano cinese non fu sola a sten-

dere que' document!. Non vi e ora dunque speranza di accomodamento

pacifico; e gia i general! francese e inglese sivanno concertando fra loro

sopra il modo di vincerc 1' ostinazione cinese.

E stato pubblicato in Napoli il seguente:

Atto Sovrano

Desiderando di dare a* nostri amatissimi sudditi un attcstato della

nostra sovrana benevolenza, ci siamo determinati di concedere gli ordini

costituzionali e rappresentatw nel Regno, in armonia co'principii italiani

e nazionali in modo da garentire la sicurezza e prosperita in avyenire, e

da stringere sempre piu i legarai che ci uniscono a' popoli che la Pror-

yidenza ci ha chiamati a governare.

A quest' oggetto siamo venuti nelle seguenti determinazioni :

1.' Accordiamo una generale amnistia per tutti i real! politic! lino a

questo giorno.

2.* Abbiamo incaricato il Commendatore D. Antonio Spinelli della

1'ormazione di un nuoyo Ministero, il quale compilera nel piu breve ter-

mine possibile gli articoli dello Statuto sulla base dclle istituzioni rappre-

sentatiye italiane e nazionali.

3. Sara stabilito con S. M. il Re di Sardegna un accordo per gl'in-

teressi comuni dellc due Corone in Italia.

4.' La nostra bandiera sara d' ora innanzi fregiata de' color! nazio-

nali Italiani in tre fasce vertical!, conservando sempre nel mezzo le Armi

della Nostra Dinastia.

5. Inquanto alia Sicilia, accorderemo analoghe istituzioni rappre-

sentative che possano soddisfare i bisogni dell' Isola ;
ed uno do' Principi

della noslra real Casa ne sara il nostro Viccre. Portici 25 Giugnol860.
FRANCESCO .
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LA I' \ CK I I LAN TROPIC A 1

AVVERTENZA

Quesf arlicolo docea seguire immcdialamenle il $vo fralello mag-

pubMicolo nel II volume di f/uesla Serie : e gift era composto

quando rayioni che dobbiamo riajwltare ne sospesero la pubblica-

zione. Cesmle quelle ragioni liberiamo la noslra fedc tanlo piit vo-

U'ulicri, (fuunlo la maleria c lull' allro che stanha net nuovi romori

di yuerra die si sfxiryono , nelf entusiasmo moslralo dalla Spayna
contra i Moreschi, nella soflcriludine del monr/o catlolico per for-

nire difensori ngli Stall I'ontificii , e a fronle degl impeti yenerosi

con cui lanli valorosi Catlolici accorrono a militar volontarii sotlo lY

/o delle somme chiavi.

^el procodcnlc arlicolo abbiam vcduto la Chicsa c la
Filanlropia

cimcnlarsi alia prova di abulire
, qurlla la gucrra privala fra i ba-

roui di-1 nii'tllo cvo, quoslala gu-.MTa politica fra i popoli inci\i!iti, o

promottcmmo di rsaminarc in un sccondo articolo Ic cause chc dic-

dero alia prima un esilo si fclice
,
mostrarono nclla scconda uua si

1 V. il volume II, Serie IV, pag. 529 e segg.

Serie IV, vol. VII. 9 5 Lvglio 1860
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lacrimcvole impotenza. Eccoci ad attcncr la parola riduccndo cot 1

cause a due principal! ;
1 ai principii da cui muovono le due sociela

rirali
;

11 agli stromcnli chc assumono por compicre il loro d.
:

'

raento. Svolgiamo in breve quest! due concetti, eillcltore capira non

solo il perche del fal!o passalo, ma la vanila di molle lusinghe future,

c riporra probubilmenle la pace filanlropica tra quelle lante comparso

di lanlerna magica ,
chc da mezzo sccolo a quesla parle hanno di-

Yerliti i curiosi o molte volte tribolati i popoli europei sotto norne di

uguaglianza e fralernita universale, governo a buon mcrcalo, invin-

labililu di drilti e di domicilio del cittadino
, rispello vyuale a tulle

le religioni, e simili altre parole bellissime, seguile da falli or vergo-

gnosi, or terribili, ma scmprc menzogneri.

Incominciamo dal primoe domandiamo da quali principii movcva

la Chicsa, qunndo speroabolire la gucrra privata: da quali la filan-

tropia, quando tenlo abolire la guerra politica? La risposla puo rife-

rlrsi al principio eificienle, ovvero al principio logico. E nel primo-

sta propriamenle la vera, la suprema causa che rende possibilc alia

Chiosa cio cbe e impossibilc alia ragione umana. Ogai Caltolico sa

molto bene la profondissima vcrita di quelle parole; Siae me, nihil

poles tis facere
1

;
dalle quali egli yiferisce col Redeulore chc ogni

piauta, cuiVAgricollore celeste non abbia pianUUa, non polra altec-

cliire esarasvella dal suolo 2. Ogni istituzionc alPopposlo, di cui Dia

gilli il seme negl' inLdlelli
,
fecondi con le rugiade celcsti rineremcB-

to, assuma con lo scudo di sua onnipotenza la difcsa, prendcra lale

rigoglio, che airombra di lei s"

1

accoglieranno le na/ioui, e il farmaco

dislillalo dalle sue fronde ne sanera i malori 3.

E sebbcne comprcndiamo anche noi die queslo principio supre-

mo fara sorridere ogni politico naturalista ; parlando noi co' Cattoli-

ci
, falliremmo al dcbito di pubblicisti ,

se nella spicgazione d' un si

portdntoso fenomeno volessimo trasandaro per rispello umano la {>iu

efficace, la suprema di lutle le cause che lo producono. Tanto pii*

. XV, 3

2 Omni* plantatio, quam non plantar It Pater meu.icaele.vti.i, eradicubitur.

MATTH. XV, 13.

3 Et folia lignl in sanitattm gentium. APOCALIP. XXII, 2.
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,-lir. il.uitl'i. I addotla ha laic eflta-

.If^li inrrrduli moslra solo o ignoraiua, o iaav-

Ma <-lii romprcnde ed d' unuo-

nt o di una socitta m I :.i nmlrastale imprese di-

pende principalmenlc (lo *i i'.i.-u dalla forma per-masioni

di potorle
1

;
<hi sa I' iininnbilo tor/a di un csnvilo Hi si persoa-

dc di PSSOPP invincibile; costui comprendera ceriauien

t'essere la f<r/a di un:i societa chc coll'onergia dellafode e coll'in-

pcto dollo genii barbarc entrava in campo gridando: Iddio to vuole.

IH lo ignorano gi

1

innrduli
, quando atlribuiscono al funulismo i

porliMiti dclla fcdc; e si sforzano di imitarli destando noi loro prost-

lili con vcro fanatismo un orgasmo fatlizio, Vol qualc sprn.nu suj>

pliro a
qti

i
l convinn'mpnlo o a quolla fedc die nuura. La Chicsa

vea e 1'uno o T allra, non abbisognava di maguctizzare i sooi

figli per rondwrli ad opcro giganteschc. Dio era oon essi
,
ed e

1

cl

sapovano: ora questa la priina eaparra d' infallibilo riuscinicntu. C

quale impresa puo fallire, quando Iddio vi nu lie la inano e (juando

1'iioinn <' vi\,n-i'intMiI( i

|i
'isuaso d'averlo in aiulo -?

jirmcipio odiciente aggiungete il principio logico, conskkTalo

nel domma dondc rauove, enclPindifizzo prati -o a cui conduce.

Vi gii sapcte ciic dltc le leoric pratirlie d( 4
l Oi.slianesinio parto-

no da qucllo che abbiamo dcllo principio (Fordine, fondato nel dorama

d'-lla crcazione, la cui formola concreta puo ridursi a quesla : Opera
del supremo Artefice, fuomo, cmne ogni allra pnrle dell' I'nivcrso,

itrmonizzare col tullo nel procacciare la yloria di Dio udem-

pieudone i disegni. IN cbe consegne, vero bcne dell' 001*0 essere,

1 ... Possunt, quia paste videnlur.

2 Qucsto pciisiero qual Qdanza e qual geuero.sita dee dotai o in quesli

tnomenti in-lla inili/ia generosa, cho da lutle le parti del munilo cattolico

si raccoglip a difendere la causa deiriiinooenEa e i piu augusli interessi

ddla Toiigione! Dejuvlrt rio di Cristo, guidati daiiao del iirinii

<-i!|)it.iui ik'lh jiu gucrriera na/'umc if Europa, npinti per la maggiur par-

te daipiu puri saulimeiiti dcllo zelo religioso che miJita .seii/'allro stipeii-

din the della vita avveuire e colla ^ruspcttiva piutloslo di oiarlirc che di

guerriero, quale Imprcsa possono incontrarc quei prodi cui veiiganomitio

le forf sofmmane <ll una uillirta si santa ?
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non gia il godcre, ma il rcllamcntc eordinalamente opcrare. Vic testa

d'uorao chc discorra e che possa o ricusarc cotcsta asscrzione o ri-

putarc lecito all'uomo il violarc gl' inlcnli del Crealore? Se T uno e

Tallro e inaramissibile da ogni uomo chc discorre, comprendrra il

letlore chc lutta la difficolla inconlrata dalla Chiesa nel pcrsuaderc ai

popoli la Pace e la trrgua di Dio, dimorava nel convincerli, quel con-

trasto universalc della gucrra cssere opposlo alia natura sociale del-

ruomo, e per conseguenza agl' inlenli del Crealore. Sebbene che di-

ciam noi difficolta? Cotesla pcrsuasione era universale nclla sociela,

T osserva il Semichon : T orrore di una condizione sociale
,
ove nhin

diritlo, niuna persona aveva sicurezza, diceva per se slosso abba-

stanza Fcccesso del male e la nccessita del rimedio (pag. 5).

La Chiesa dunquc Irovava le menli pcrsuase; ne allro aveva a fare t

che impadronirsi di cotcsta persuasionc, sanliiicarla con la divinila

dci suoi affelti e dei suoi precelti e \estirla nelle mollitudini di una

forma organica, che desse unil ed cflicacia alia loro operazione. Cre-

dcno ccrtuni che la Chiesa otlenga impero sulle mollitudini per via

di scene e di efielli leatr. li : di che inferiscono poler essi con iscene

e con eflctli leatrali emulare la Chiesa. Inganno compassionevole ! Se

la Chiesa adopera ceriraonie solenni nei templi ,
se strepita tragica-

menle eon la voce di un missionario, se commuove con una proces-

sione di fanciulli, con lasoliludine di un riliro; tutti cotcsli effetti ban-

no base saldissima nel domma di un Dio presente nel tempio, nella

verita prcdicala da un missionario, nella sanlila del rito, nella neces-

sita della solitudine e deH'orazioae. La fermezza di coleste persua-

sioni rende dure\ole il frullo della momenlanea commozione. E pen>

quanlo era indubilato il principio dell' ordine sociale
,

col quale in

nome di Dio ella chicdeva pace e tregua dalla guerra privala, tanto

era sicura di chiedcr cosa non che possibile, convenevole e conso-

lanle per la societa umana.

Vero e che nei casi particolari ella trovavasi a fronle ogni volta

un qualche ostaeolo, un'ambi/ionc prepolente, un'ira furibonda, un

rancorc di vendetta tanlo piu rabbiosa, quanlo piu invecchiala
;
un

punliglio di orgoglio lanlo piu inflessibile, quanto piu irragionevole.

Ma la pas ione era del privato, la ragione oppostn era universale: gli
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approvatori dell' impivsa crano tulli
,

I' oppo>ilure era que-1 solo che

in ! .M.SO special^ conculcava il dirillo. Dunque, razionalmenle par-

laiulu, T impresa della C.hiesa dovca naluralmenle riuscirc, perche

movcva da un prineipio che lulli ainmcltevano, c ne chiedcva la !-

irillima applicazione.

Tutf altra c la condizionc dclla Hlanlropia. Fcrma nel suo princi-

pio che or/Hi uomo vuole g dere c nc ha il diritto, c risolula di otte-

nero con tal principio il pubblico bene ;
ella onlra in campo piu o me-

no esplicilamente con qucslo raziocinio: II gcncrc uinano ha diril-

lo a vedcre sbandito ogni clemcnto di soflfeivMi/:a dal consorzio civile.

Or si pun dare fonle piu larga di palimenli, di sperpcri, di pianto,

di dcsolay.ionc
,
die la guerra? Non piu guerra adunque, non piu

eseirili slan/.iali, non piu imprcsliti consonlili al pubblico per fornirsi

di armi e di munizioni. Prcoccupale per ogni dove la pubblica opi-

nione . fatelc comprcndere che la gucrra e il supremo dei mail
;
e

non dubitale .

E non dubitale ? .... fatele comprendere ! Diobuono! e come vo-

Icli- !<ir comprenderc Terrore ? ('ome volete che sc nc speri vanlag-

. io hultihitdto? Ad otlenerc nella sociela qucsla fermczza di persua-

sione, questa elTicacia di applicazionc pralica, la filanlropia dovrel)-

bc prima pcr.-uadcre stabilmeutc due falsila, smcnlile ugualmcnle

dalla ragione, dallafedee dalla espcrienza. Sbandire oyni patimen-

to delta terra! Gran cosa! Ed e possibile che dopo sei mila anni

che in terra si palisce e si piange, ancora non si comprenda, esscro

oramai nella nalura della lerra il germinare Iriboli e fisicamenle e

moralmcnle.

La guerra e il sommo dei mali? Chi cosi parla, ha egli present!

tutli quei passi della Scrillura sanla
,
ove I

1

Allissimo coinandava la

guerra? Guerra di slcrmiuio contro i popoli cananei
, guerra civile

conlro i Beuiamiti, guerra religiosa conlro gli Anlioclu ecc. ecc. E

vorrestc che Dio comandassc il sommo dei mali !

Mcnlre la iilantropia sdolcinata va sognando Y abolizione della

guerra, il Dollorc dcllc scuolc calloliche sembra fame 1'apologia. E

dappi iuia ricerciindo sc sia Iccila la gucrra ,
stabilise che

,
data la

giu>li/ia della causa, T aulorita pubblica del comaodo
,
Y inlen/ittne



134 LA THKGIA 1)1 DIO

rella dell'esecutorc, la guerra puo csscrc non solo lecila, ma pcrliuo

dovorosa
;
dovondo il Principe assicurarc i suddili non solo dai pcr-

turbatori inlerni, ma anche dagli cstcrni assalilori 1.

Stabililo poi in tal guisa die la guerra puo essere un bcne
, egli

medesimo ne inferiscc chc i Religiosi stessi
, purcho non ascri

ceto ieralico, possono far opera degnissima d' uorao eatlolieo c

dentc a perfczione, quando non per intcressi di mondo
,
ma p

difesa o della Cbiesa o del pubblico o degli oppressi, brandiscono la

spada ed espongono la vita 2. JS'el qual testo dell' angelico Doltorc

voi Irovate, secondo il consucto, in pochissimc parole una profonda

ragione della dottrina callolica che contro alia filanlropia cosi po-

trebbe brevementc sillogizzarsi : II vero male dell' uomo e della

socieli non e il dolore fisico, ma il disordine morale
;

e per conse-

gucnza il dolore iisico, soslenulo o cagionalo per difesa dell' ordinc

morale
,
6 un vero bcne. Ora egli e secondo 1'ordine morale cho il

pubblico ordinatore assicuri da ogni pubblica ingiuria la Divinilk, da

ogni danno 1'incolumil^ pubblica, da ogni prepolenza i poiveri e gli

oppressi. Dunque una guerra per tali lini intraprcsa e alto giusto e

doveroso
;
e se facciasi, senza riguardo d'inleresse leiTeno, per pu-

ra earita crisliana, sara eroismo di perfezione .

Per poco che abbiatc raedilato sul diritlo penale, voi vedrele che

questa teorica intorno alia guerra e un' ampliazione dolla teorica di

1 Ad hoc quod aliquod bettum, sit instum , tria requirunlur. Primo ax-

ctoritas principis.... Secundo requirtiur causa iusla.... Terlio intentio bel-

lantium recta... Cum aulem cura reipublicae commissa sit principibus , ad

eos perlinet rempublicam dvilalis vel regni , sru provinciae sibi subditaf

tufri. El sicut licilc defendunl earn materiali gladio contra interiores pcr-

turbatione*, dnmmalefactorespumunt, senindumilludApostoli{Rom. XIII):

ffon sine causa gladium portat; minister enim Dei est, rindex in iram tiqvi

male agit ; ila etiam gladio bellico ad eos pcrtinet rempublicam tueri ab et-

tcrioribus hostibus. S. TIIOM. 2m 2"
1

, q. XL, art. 1.

2 Conrenienter potest institui aliqua religio ad militandum, non quidem

propteraliquidmundanum,scdpropter defcnsionem divini cultus et publicae

salulls, vet etiam pauperum et oppressorum secundum illud Psal. 81, 4 : Pri-

pite jMuperum, etcgenum de manu pwatori* liberate 2* 2", q. CIA" XX VIII .

t. III.
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dirill dollriue si inlumo

alia ifiu-n-n, si iulorno alia /rwi mi ilu-.- coi.ijaiii j^lcuii. La gucrra
'

il diritto prnalc IVa I air il diritlo pcnale e la gucrra

della .Midoli contro il dditto. Coloro d.r ( umpmuluno , <<une i

.id . il gun malr del disordino, gridauo alia >ndda dellc na-

tion! come alia M>* .1 indhidui : Si sparga il san^ue , se c

neceasario, pun-In'- s'impcdiM'a il disordiuc w. Coloro all
1

opposlo ,

ui il graii male di-ll' uomo e il p:iliuicnlo, ^ridano allc naziooi,

.ilia socicla : Si lolled ogni disordino, si abolisca ogni peoa

di merle til ogni gucrra, liudiu la quisle malcrialc uon e minaccia-

la. Al qualc proposilo d ricorda un' osscrvazione sapicntissima

deir L'lucers rdalivauienlc ad un dispacdo del Console di Francia

iu I'anua. II (juale sullo la data del 1 Maggio 18.'i9
, dojx) avcrc

raceoulalo la rivolla dd pudii ulli/iali contro la Dudiessa e la par-

tenza di quesla con la laniigliu ducalc , soggiungcva : L'vrJre
'

po eie trouble. Quali strane parole! soggiuuge fL'nicers: un

hranco di ufli/iali sprrgiura e ribella ;
la legiltima Autorila c scono-

seiula e rimiegala ; una do/./.ina di I'a/.iosi u.-ui pano il polcre ,
ed a

voi pare inlanlo die 1' online non sia (urbalo !

LUnicers ba ragione : ma, sia delto a vilupero dell
1

avvilila e

scaduta sociela, il Console , secoudo T opinionc corrcnle
,
non a?c-

\a lorlo. Egli parlava alia societa moderua qucl linguaggio die

solo ella inleude, il liuguaggio aninialesco dell' epicurco ;
e aH'opi-

curco, purcbe noil si diiudauo i portoni ,
non si sbarrino Ic bollo-

gbc ,
non si sniorzino i gas , non tacciano i leatri , non cessi il

commcrcio
,
non lallisca la borsa c sia saha la pelle ; poco im-

porla cbe gli ullidali spergiuriuo, di> i suddiii ribelliuo ,
clic 1' au-

lorila sia calpi-.^Uila . * lie lulli i piiucipii sociali sieno sovverliti c

Tiolali: I'online uou t larualo 1.

1 Cosinon la pensava il Balbo, quando scriveva chf una ricoluzionemi-

litarr, oltre tutli yli inconrfnienti ddli di quella popolare, sarebbe eosa

kfame, chf ad oyni niodo toglic fonore a chi la fa, la sicvrezza del frut-

lo a chi fka colto, la cota la piu illibtralf e pericolota pel popolo, ftr

Fcscrcito e per rindipendenxa national*. ERCOLE RICOTTI. Delia vita e dtgli

Scritli del Conte Cetare Balbo. Lemonnier. Fireuze 1856, pag. W. Jit
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Tutl' allrimcnti la pcnsa il Caltolico, per cui Y ordine e tutl'al-

tro
,

che il quielo vicere. Seguacc di quell' Agnollo divino die

non crede conlrario alia sua mansucludinc inlimarc al mondo la

guerra (non vent pacem miltere, sed yIndium 1,1 ,
il Cattolico vede

T ordine salvo assai meglio, quando a costo di sanguo 1' autorita

comprimc Y iniquita, che quando 1'apatia universalc l;iM-i;i oppri-

mere Y innoccnle, per non turbare i sonni ai sibariti. E 1'encrgia

dei difensori di quell' ordine e il sacrifizio
,
con cui si espongono

al cimenlo ha tal pregio agli occhi suoi, che S. Tommaso e di-

spostissimo, come tulla la Chiesa, ad annovcrarc
,
non che fra i

Religiosi, anche fra i Santi la professione di coloro che si schierano

in baltaglia, pronli a dare o ricevcro la raorte propler defensionem

divini cullus el publicae salitlis , vel etiam pauperum cl oppres-

sorum. Nel che se il santo Dollorc avra conlro di s6 i lenerumi e i

compianti deH'trmdftftA filantropica, avra pero in suo favore tulli gli

animi generosi che scntono quanto vuglia Vcroismo militare, e molto

piu lutli coloro die nella professione del cristianesimo, sanno .distin-

guere la carila verace dairirragionovole raollez/a di un cuorc senza

convinciraenti e senza energia.

La gucrra dunque, lungi dull' essere il supremo dei mali
,
e agli

occhi dclla Ueligione, purche yiusta, un bene, c tal bene, che ogni

cuore gencroso s' infiamma all' onore di quel cimenlo
,
anche quan-

do non sa rendersi ragionc della vera causa dei suoi trasporli : se

pure non volelc dire che la generosila sia fra gli uomini un delirio

c il calcolo dclP interessc c della codardia vera sapienxa. Ed ecco

perche lanlo si ammirano dall' Europa incivilila quegli slanci di va-

lore mililiire, per cui uomini mansuctissimi, giovani nel fiore degli

anni corrono ardenti ad arruolarsi sotlo una bandiera, pronli ugual-

meule ad acccllare e dare la mode, precipilandosi sopra uomini che

mai non conobbero, c a cui, vibrato appena 1' ultimo colpo, sono

guari divcrsamcnlo nc giudica il Dolt. Carlo Luigi Farini in varii hioghi

della sua Storia d'ltalia da! ISHsino a' ili nostri 185<. 1859. Vol. II, pa#.

15 cd altrovc.

1 Mmn. X, 3i.
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pronli a .sii'iulcre la mano c dare un amplesso. Chi vuolc coniprrn-

driv (Tislianainenle colesto fenomeno e coleslo enlusiasmo, dec sol-

lt'\an i

ii\\ ^r u,irdi piu alto chc non poggiano Ic villa dell' ulilismo,

nl u>i. essere allissimo prcgio dclla earila cristiana dare pei

fralelli oppressi la \ila. !Se si dica, non cssere colesto il scnlimculo

del piu doi guerrieri, anchc crisliani. Allro e il principio, onde for-

masi lo spirito d'una iulcra socicla, altro Ic apprcnsioni c i giudizii

che governano isingoli. Oucsli non sanno molte voile riflessivamcnle

il peivlx'
1

. ma scntono quasi islinlivamentc quel non so che di gran-

d- 1 die, eonrepilo esplieitamcule dai piu sublimi inlellelti, si tras-

fonde per via di rcminiscenze, d immagini ,
di siinpalic, in quei

med.'simi che, senza ben comprenderlo, sentono pcrallro la nobilta

e ia verit^i dell
1

impulso.

Vcro e pero, ne dobbiaino dissimularlo, che dal uon compren-

dere appicno le verc cause di coleslo enlusiasmo geueroso, cerli

auimi piu ligi alia fantasia o al senso, che alia ragionc sono slrasci-

nali a parole cd opere, in cui T eroismo puo scambiarsi col fanati-

smo. E fanalismo sarebbc il volcre chc si prosiegua una guerra

credula ingiusla, solo per soslencre Tonore dclla bandiera; la qualo

porde ogni onore quando sosliene Tingiuslizia: fanalismo il voler-

vi prendere parle per prorauovere interessi meraraenle maleriali;

fanalismo il credere che una parola o un Irallato possa mai i i-

chiedcre ad uomo onorato chc prenda parlc ad un' ingiustizia.

Queste e siniili cagioni di guerra sono per le nazioni quello che

il punliglio del falso onorc Ira i ducllanti privali. La ragione non

mcno che la religione allora puo voder sacra e gloriosa la guerra,

quando ha per base c per primo impulso la giustizia. E queslo sco-

limenlo e si profondamcnle impresso in ogni cuore, che viene alla-

menle gridato da ogni Polenza ncIF allo di intimare la guerra: nei

manifest! con cui ciascuna Polenza lenla giustiiicare 1' impresa, ella

vienc a confessare che, la gucrra, per cssere onorata e generosa,

debba cssere giusta: e che, quando e giusla, allora gcnerosila ed

onore accompagnano grimpeli del coraggio c del sacrifizio mililare.

Or vedele sc c possibilc chc oltenga un asscnso univcrsalc la fi-

lanlropia, quando assume qual vcrila da persuaders! , precisamenlc
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Popposto di questo gcneroso senlimonto
,
siccome quolla cbe pro-

fcssa
,
la gucrra osscre un male

,
dovcrsi per sempre abolir<-

guerra.

Ma basti ormal di tale materia: non e quesfo il luogo di ripetere

qucgli ammirabili panegirici della guorra, cbe nolle SUP Veglie &
Pietroburgo scrhreva la gran penna del De Maistre. A noi fn meslieri

dime alcune parole ,
affinc di far toecare con mano P impossibilfta

dell
1

assunlo
, per cui delirano i Congress! della pace. Bssi pianta-

no pet principio cbe la guerra e un male , e la rcligione doll' uni-

rerso, c I'entiisiasmo di natura gridano ad alia voce che la guerra

giusta e un bene 1. Centro colesti dueavversawi, religione divina ed

eroismo umano, la filantropra epicurea con tutle le sue sdolcinate

moine, con tutto il suo piagnuccolare donnesco, non avra certo pro-

babiliU\ di riuscimento. Ed ecco la prima causa chc la condanna a

fallire : essa ha piantato un presupposto falso
;
laddove la Chiesa

quando aboliva la guerra privata, moveva da una verita, grande e

htcontraslabilo.

Ma non basta pel successo pratico la veril<\ specolafiva: a re*ite-

re certa un'impresa, bisogna sapersi apparccchiare stroraenli oppor-

tBni, a cui aftidarla. La Chiesa affidava la sua ad uomini inermi , a

religiosi privati perfino della speranza di possedere, ponendoli sotto

la dirozione del Vicario di Cristo: la filantropia raccomanda la pace

universale ai popoli e aiPrincipi piu polenti, sotto Parbitrato dei lo-

roCongressi supremi, indirizzato dal loro comune interesse. Da qual

parte vedete voi la probabilila del riuscimento? Riusciranno me-

glio a stabilire la pace fra popoli un Papa inerme aiutalo da poveri

religiosi o i potenlissirai fra i Principi alia tesla dei loro eserciti?

A questi pare che si raccomandino e si aflidino !e speranze dei

filantropi : in quanto a noi confessiamo di confidarc piuttosto negli

inermi c nei missionarii
;
e a dimostrare ragionevole il nostro assunto

1 Certameate sarebbe maggior bene che nlun popolo o principe mai

comraellesse ingiustizie o prepotenze da provocarla. iMa posta la present*

condizione delPuomo in cui necesse eat ut vcniant scandala, dir male la

jtwrra, egli fe an dir male il rimedio.
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nen afabisogniamo qucsla \olia ne di t< dell' au-

Yquinalc: il Montesquieu con l.i fa:nosa, bcncuu falsa,

Ire poleri pu6 qui da noi invocarsi a mostraiv 1' im-

potrnra dolltt filantropia noi suoi {cnlali
1

.! nmtru la gurrra. Giagflbft

qual e la ragione da lui at!Jotla per moslrare neoessaria la dhisione

ndoquesli sono tulli in una sola ruuno,

die da la loggfyPeBflpi. i giudiea, I'oppressione del suddilo

nou puu fallire.

Or bono \ediamo coma riusciranno i lilaulropi ad assicuraro set-

z.i z\* iuslizia fra i popoH. E in primu luogo qual e, \H-

mo doraaidaro al Cobden o compagni ( soppurc il loro diulurno si-

Icnzio non moslra aver cssi conproso 1'crrore c abbandonalo il di.sc-

gno . qual e Tiolento vostro noirabolirc gli esercili, ncl -sielare gli

iraprcstiti, nciracccndcre conlro lagnerra la pubblica opinionc? Pre-

teodereslc voi per avvenlura chc tulli grinteressi dclle nazioni rima-

nessero in balia degli aiubi/iosi c degli audaci ?

Oh qut'sto no : vogliamo anzi la sicurezza e 1' indipeudenza

jcambievole dello nazioni 1: ma per inantenork', invece di ricorrere

allc arrai. i conlendenli, se BOD possono comporla airamiclievole, si

soUopongano all'aj-bilrio di giudici coinpelonti ed UDparziali 2.

Ottanamcnle: ma dove Irovervle \oi fra le naziooi giudici for-

nili di codcstc due doti ? Sc le na/ioni sooo tulle uguali in dignila ,

niuua puo avorc sulic al'rc competeuza <Ji giurlsdiziono. Sc tulli ban-

no interessi proprii da promuovew, neU'inlreccio univmale degPin-

teressi cwopci ,
come volcle trovare un Go\ erno imparaale ? E piu

anoora: o i giudici dovranno esscre i polenlati piu gagliardi o i polen-

tali piu dcboli. Se aflldato Tarbitrio ai piu deboli
,

clii ne assicurci u

Tesccuzione? Se Faflldatc ai piu forli, clii nc assicuivra la giustizia?

1 Le Cogris dtieapprovue t9ttlc faterrentiot par la force dtf artnet <nt

par roff de menaces que des gourernements tentt-rnienl <Tuperer dans les af-

faires inttrievres des Etnts e'trangers. MOLI.YVKI nel Dictionn.fEcoa.polit.

Art. Conp^s de la paix.

2 Rn cos de differends que Ton ne parciendrail pas a tcnniner a ramiablc,

il est du devoir des gouvemcinenls de se soumetre a Carbitragc de'juges

ct iwpor(iujr (Ivi.)



140 LA TREGIA DI DIG

Si stabiliranno dcllc confcrcnzc, dci prolocolli di lulle Ic mag-

giori Potcnze europce.
- Siamo da capo : o colcsle grand! Polcnzc si mcltcranno d'ac-

cordo ; e cosi potra pcnsarsi chc hanno oncstala cd imposta con la

forza qualsivoglia ingiuslizia alle Polcnzc minori. E non dicoasi ,

cilando il De Maistre, chc furono solcnni ingiuslizie ed opprcssioni i

trallali di Parigi c di Vienna ncl 1815? Osaranno discordi, e i chia-

mati difcnsori dclla pace saranno i primi ad armare eserciti slermi-

nati cd enlrare in gucrra. E qual e Tinlima ragione chc rcndc ine-

vilabile 1' allernaliva di questo dilemma? La ragione e quclla, con

che il Monlesquieu prclendeva dimostrare nccessaria la divisione

dei poteri. Non vi sara mai liberta, diceva quel barbassoro, non vi

sara mai libcrla
,
ne sicurezza in una societa

,
ove una persona me-

desima e quclla che stanzia la legge ,
ne riscuote Fesecuzione

,
ne

giudica e puniscc Ic violazioni; principio falsissimo, in una societa,

ove al di sopra di chi comanda c di chi obbedisce rcgni , (Jirellrice

suprema, 1' unila della coscienza crisliana. Siccome perallro nella

sociela dei filantropi codcsta unita di coscienza sarcbbe
, non che

un sogno ,
un dclitlo

;
alia sociela (Idle nazioni ammodernate si at-

taglia perfeUamenle 1'argomenlo del Monlesquieu: Sicurezza e in-

dipendenza non si danno in una sociela, ove uno e il legislalore,

Tesecutore, il giudice. Or fra le nazioni legislalore ,
eseculore e giu-

dice non polra essere mai se non il piu forte di lutli
,
o 1' unione dei

piu forli. Dunque in colcsta societa I

1

indipendenza scambievole di

tutli i diritti fra le nazioni, anche piu deboli, e cosa filanlropicamen-

te impossible ; giacche la filanlropia sceglie por islrumenli di liber-

t& c di sicurezza coloro appunto, contro i quali bisognerebbc difen-

dere la liberlti e la sicurezza.

Veggiamo bcnissimo che si obbicltera alia Chiesa debole ed iner-

me un'impotenza almeno uguale : ma appunlo pcrch6 ella c debole

ed inerme la relorsione non regge.

E non regge in primo luogo, pcrche, finche Tuomo e i popoli non

sono divenuti impeccabili, la Chiesa con tulla la sua milczza mai non

assumera la malla impresa di abolire ogni guerra per quello slesso

molivo che mai non comand6, ne comandera Tabolizione della pena
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di morlc. Conoscente del vcro bmr. Hla avra sempre in abbominio

una crudelta graluila, ma non disapproved mai una pcna noccssa-

ria miTilata. IVr la stossa ragionc non approver^ mai fra Ic nazio-

ai le slrajri di una -urrra d' ambi/ionr o di rabbia. Ma sc V ordine

\idiato swialiwnlp, o non vi e altra via da ristorarlo; cssa

bcnedira quell o armi chc corrrranno in difesa dclla giuslizia o della

religiono. E siccomc le violazioni del diritlo scmprc potranno acca-

dere fra gli uoinini i
1 fra Ic nazioni, cosl scmpre polra csscrc ncces-

saria la >p i ia -I 1 giudice c del gucrriero, ne la Chicsa si obblighcra

di spczzarla in dirillo giammai.

Ma supponiamo chc con la potcnza dell' cducazionc morale clla

conducessc gli uouiini a tal grado di religiono c di morigeralezza ,

chc suppostc Ic incvilabili eccezioni
,
una fosse c polcntissima ncllc

genii , come negl' individui
,

nei governanti conic nci governali la

dodliia dclla fede o il dellame dclla coscicnza callolica : sc la Chiesa

ricorresse in tale condizionc di tempi agli stromcnti che adopero nel-

l,i ftuce c Ireyua di Dio, non crcdclc voi che farebbe pruova miglio-

ro, chc Tini^k'n/.a (ilantropica?

Contro quci signorotli del Medio cvo clla adopero ,
dice il Semi-

chon, prima di lullo la forza pcrsuasiva dei suoi missionarii, dei suoi

concilii, dei suoi lellerali. Crcdelc voi chc quesla porsuasione sarebbe

\aua o inefficace oggigioruo? Non possiarao Icmerc chc i nostri aT-

vcrsarii rifiulino la polenza di queslo mezzo ;
il quale e anzi il primo

da loro stessi suggerito e promosso, allorche invilano lutli i ministri

dei culti, gli educalori
, gli scriUori, i pubblicisti a propagare i prin-

cipii della pace 1. Sc non che in ogni allro cullo colesli slromenti

m mcano e di unila nci prineipii c di persuasionc ncgli animi c di si-

sti-iiia gerarchico nellc persone c di ordine armonico nei movimenti:

laddovc la Chicsa con la fcrmcua delle sue dotlrine, con la viva fede

dei suoi credenti
, con la concalenazione dclla sua gerarchia, con la

1 // tst dftoir de tons Its ministres dot cvlles, des instituteurs de la jeu-

nesse, des trrirains el des pubblicisles, <T employer toute leur influence d pro

pager lex prindpes de la paix el a deraciner du coeur des hommes les hainet

k'red.taArts, les jalousies politique* et commerciales ecc. MOLI^AH 1. c.



LA TBE61A DI nio

ducilift agl' impulsi dell' ordinatorc supremo acquisla una tal foraa

no! muovere i popoli, che quallro missionarii lacori e seal/.i nun pos-

sono giraro prr la Germania o per la Francia col f.rocefi.sso in nui-

no, senza che i nemici della Cliiesa la gridino losto padrona del cam-

po, infanaticbili i popoli, atterrata IVrcsia. Yed-.'le dunquc qual for-

za potrebbe essa avere oggi ancora nel formare ,
come dicono

,

r opinione. E se pochi niesi fa avesse laluno polulo credere iinpo-

tenle la voee della Chiesaa commuovere e pcrsuadere i popoli ; ch-:

si che dopo r ultimo sperimcnto del quanlo pole un grido di dolore

del Sommo Ponlefice
,
e dopoche tulto il modo ufliciale e burocra-

lico adopero la cuffia del silenzio per imbavagliare i Vescovi, e Cle-

ro, e parlamenti ,
c pelizioni, e lullo insomnia lo spirito callolico,

nossuno osera piu sentenxiare a priori ,
esscre impotente la Chiesa

quando parla alle mollitudini.

Formata poi Topinione, dove Irovo gli eseculori in quel Medio evo,

il quale neppure conosccva i primi elcmenti dell'odierno organismo sr

ciale? Raccolse intorno ai suoi Prelali quegli slessi baroni appunlo, alle

cui passioni ella moveva la gucrra e preparava un argine : Voi, disse >

sarelc i ministri
,
saretc i garanli ,

sarete i vindici di quella liberta
,

di quella sicurezza, per cui dovra quindi in poi anche il piu deb.ole

do
1

voslri famigli dormirc tranquillo sulF origliero della pace . E i

baroni accellarono
, giurarono sulle reliquie ,

consecrarono la loro

spada alia giustizia ;
e in quella societa, in cui non era organizzata

alcuna forza, ella creo contro ciascuno il tribunale e T onnipotenza;

di tutli 1. Or se ella riusci con la polcnza della fede e deH'aulorila

callolica ad infondere Tunita nella molliludine sgranellata di quei ba-

roni ^elvaggi e eatafralti, pensale quanlo le riuscirebbe piu facile r

posla queirunita di cattolicismo che abbiamo data in ipotesi, ranno-

dare in un sol pensiero, nella coltura e nella mitezza prescnte, dieci

o dodici teste coronate, istruite, bene inclinale e profondamente

comprese del sentimento cattolico, e farle nobili stromenti di si alia

1 Pour faire respecter celte decision) die erte une winte ligue entre Iff

.omit de liipaix, une ligue Uw par ue serment soleatttl. La Paix ellaTre-

re de Wet ; pag* 15.
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b;ilu;inl> insuprrabilc d-lla p.in- un! -la fa-

cilila sapdt* dondc 1<> \irnr? lUlYsstT Hl.i nd suu ripo c nolle SW3

membra matprialmonle fiarcn od im-nii-. Si . quest, i impoionza ap-

puntn (' K\ siia fortozza; 1 pm-ho 1'obbliga, ancho umanam nlr

parlandn. a non abbramiiv. in
1

-

projurre mai un partito, so non

evidpntemonle giasHssimo ; giacche la sola giustizia pno darlo o

consorvarlc un imraonso asconclcnle moralo : 2" ju'irhi cotosta sna

maleriale fiaccliozza cosliluiscc appunlo quella divisiono dei petcri

voluta ,
ma stortamontc coraprosa ,

dal Montosqulcu : divisionc ch

noil' unita di una socieU\ o nssurda
,
ma

,
divisc Ic socicla

,
diviene

ragionevole cd evidonte. Ouando il Montesquieu mi dice chc in

uaa socicla medcsima Pautorita & divisa in tre, mi dice un assurdo

contraddiUorio, essendo assurdo che il principio di unita sia diviso,

contruddittorio che dalla divisione risulti 1' unita. Ma quando il Re-

dentoro dava a due societfr indipcndonti due fini diversi; ed alia spi-

rilualc attribuiva il dirilto d'insognare la moralo, alia tcmporale im-

ponevail dobito di ridurla iu alto-, faceva'si che veramenle il supre-

mo potere legislative stanziasse la logge nclla parle sua piu nobile e

Hatesenza aver for/a prevalenlo, con che tiranneggiarc i suddili; e

il potore csecutivo la osoguisso, sonza sperare giammai di farcancol-

lare dalla Chios-a una sillaba in quel codicc di principii moral! che

cllaimpara dal Uodontorc e insogna a tulle le genii 1.

So dunque si puo sperare un giorno, in dirillo DO, masoloin fatto

e lemporaneamente, Taboli/ione della guerra; questa si puo speraro

unicamcnte dal trionfo doH'unitii cattolicae dalPautorila della Chiesa.

- Bei sogni ! dir^ taluno fra se slesso, bclla apoc.ilissi di un'ani-

ma boala che si d3i a credere di vedcre un giorno alia losla dollo

gonti curopec dicci o dodici picchiapelti !

1 I noslri Id tori non sono idioti da confondere'la legge morale colla

Perche i Govern! debbono subordinare le leggi civil! alia morale,

non ne siegue chc la Chiesa sia drilmente o polilicamente la legislalrict

dei popoli. Ne siegue soltanto che ne i Principi possono dare, ne i popo-

li debbono accctlare leggi immorali. Ora stahilito un tal fatto, vede ognu-

no che argine potenlissirao si oppone alia preputenza internazionale, la

qualc trova una resistenza nella coscienza di tuiii i popoli che richiama.

contro Poppressore in difesa di ciascheduno.
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Non confondiamo, leltore, 1'ipotesi con la Icsi. Lanostra tesidice

chc Tabolizione della guerra non 6 possibilc in diritto, e finche dura

il mondo presenle, neppurc e possibile infatlo. L/ipolesi soggiunge,

che, sc ad ogni palto la volclc vcdcre possibile, bisogna supporre una

sociela curopea composladi popoli c di Signori catlolici, c in essa

raccomandare la pace universale ad una Chiesa inerme 1 e pcro giu-

dice impar/iale; ma autorevole, e pero giudice compelcnte.

Lasciamo qucsta ipotesi ai secoli venturi : la lesi e purtroppo del

secolo presentc. Ed ogni colpo che scoppiava, or compie un anno,

dalle artiglicrie rigate, ogni carica di fanli e di cavalli che mrnava

slragi, ogni marcia e conlromarcia che calpestavaesperperava sul-

le zolle ilaliane i sudori e le raessi dci desolali agricoltori, conferma

purtroppo 1'assunto noslro, che cioe la filantropia fu ingannata nel-

1'assumere 1'imprcsa della pace universale, fu impotenle nel condur-

la a tcrmine.

1 Di che si vede errare egualraente e colOro i quali vorrebbero spo-

gliare il Pontefice del principato civile, e quei che vorrebbero rivestirlo

d' una potenza stragrande, ampliando di troppo i limili d'un lal principato.

I primi toglierebbero alia Chiesa la qualita di giudice togliendole Tindt-

pendenza necessaria a farla apparire tale in faccia alle diverse nazioni; i

secondi la renderebbero armata a fronte dei potenti del secolo i quali la

guarderebbero con gelosia e sospetto. E che razza di giudice sarebbe colui

che e suddito d'uno de'litiganti? o come potrebbe credersi dettato dalla

sola rag'one 51 giudizio di chi sta in aria di sopraffarli colla forza chp tiene

in mano?



LA LIBERIA
\1. TRIBUNALS BELLA RAGIONE

Le teoric della libcrta sono in molli ccrvelli si alleratc c guaslc,

chc riescc loro quasi impossible,
non diciamo Irovare il nctto fra le

millc opinion! conlraddilloric , ma perfino appigliarsi al giuslo bcn-

che imposto da leggi sacre cd inncgabili.

Per riparare a questo sconcio alcuni die lessero i nostri articoli

intilolati : La Liberia al Tribunale della Chiesa moslrarono il desi-

derio di vedcrli ridolli a formolc quasi di Catcchismo per averle

compendiale in poche frasi partendo dai principii suprcmi ,
vale a

dire dalla nozionc slessa del libero arbilrio.

Fummo in dubbio di compiacerli comprendendo benissimo chc le

verila ridotte a (al grellezza, quel che acquislano di rigore per farsi

ben comprenderc lo perdono di amenita per farsi leggere. Ci6 non-

dimeno considerando V imporlanza pralica delle dotlrine e V amorc

della verita chc si moslra si vivo ncgli Italian! chc onorano di tanto

favore le si scric paginc del nostro periodico ; non credemmo doverc

rifiularc agli animi savii o profondi questo mezzo di convindmcnto

Glosoflco : ben sapcndo che da pochi savii filosoticamenlc persuasi

si forma a poco a poco nelle moltiludini quella Opinione pratica che,

come allrove dicemmo, c nel fatto la reina del montlo. Sc quei pri-

mi arlicoli furono inlitolati: La Liberia al Tribunale della Chiesa,

Serie IV, vol. VII. 10 5 Luglio 4860
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atlcso il principle e Ic circostanze chc ci mossero a deltarli
, quesli

ci e piaciuto intitolarli : La Liberia al Tribunate delln rayione, per-

che s
1

intenda quanto in questa maleria siano irragionevoli quc
1

chi

si danno V aria di filosofi pel disprezzo chc mosirano dclla religione.

Onde ci dichiariamo di voler pnocedere ncl nostro catechismo col

scmplicc lumc della filosofia. E se arrecheremo qualche testo dell

divine scrillure cio non faremo per provare la verili
,
ma solo per-

che si veda come la vcritSt g& provala concorda colla divina parola.

Siano dunque due interlocutori
,
A e B

,
che cosi la discorrano

tra di loro :

A. Non posso spiegarvi abbastanza la confusione che mi genera-

no le tanto contrarie opinioni che tulto giorno si sentono o si leggo-

no intorno alia liberty : se vedessi chiaramente da una parte o dal-

1'altra la falsita, preslo mi torrei d
1

imbarazzo. Ma qui sta il punto,

che tanto chi la invoca, quanto chi la respinge ha delle buone e, di-

ciamo pur anche, dclle vere ragioni ;
onde qualunque partite io vo-

lessi abbracciare
,
non potendo consentire agli uni senza contraddi-

re agli altri ,
dovrei sempre trovarmi in contrasto con qualche veri-

tei che finalmente non saprei negare. Chi puo negare, a cagion di

esempio, che la liberty ci vien commendala dallo stesso divin Rc-

dentore in pareechi luoghi del suo santo Vangelo, e dai suoi Apo-

stoli nclle loro leltere canoniche ? Chi potrebbe negare che e una

proprieta, una dole nobilissima, essenzialmente radicata nella nostra

natura, e tale per consoguenza che non si potrebbe dir mala, senza

dir mak la nalura dell
1

uomo e conse^uentemente malo il Creator*

medesimo ? Non dico bene ?

B. Ottimamente : non troverete certo chi ragionevolmente possa

riprendcvi fin qui di errore.

A. Ma daifaHro lalo come giodicare che Abbia torto la Chiesa, la

qualo non rifina di condannare in cento guise i promotori della li-

bertk
;

che altro in sostanza non hanno di mira -se non far godere

agli uomini in singolare e alia sociel in generale il prezioso dono

di Dio
,

il privilegio dolcissimo dell'umana natura? Mi parebbe, a

dir vero
,
un portento d

1

ignoranza ,
non che una tcmerith insop-

portabile ,
se fjretendessi di meglio intendere la dottrina di Cristo
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>irai Apostoli che la Chiesa lasdataci da Cristo per ma

rd interpret* della sua doUriua* Ha quosto, come voi be* votfete ,

di farm! ivo di tan-la siaedatogg^, noo logUe pero,

au/rmi aecresec la confusion'. 1

.

;: lodare il buou senso che voi moslvale pel ri-

o ben giuslanieuledovuloairauloriladeHaChiesa. .N'el riinaoon-

te aapele donde nance l:i conhwioBe? I'robabihnciilu daif avert uaa

idea nu'ii rella della lilvrla. llosi e: le diflicolla d'ordinarlo sigene-

jai filsilicaro il conccHlo proprio dcllo cose. Dove eoi avssin*u

una esalla nozione dcll'essenza di do, di cui vogliam ragio-

>arcbbc impossibile intorno a quella siessa cosa di errare, co-

me alFopposto 5 nccessacio inamlrar confiisioue o cadere in en-ore

iqualvoita ncl soggrlto di cui si parla o s introduce un elemen-

lo non suo, o il suo >i togiie. Ditcmi perlaulo che intendete voi per

liberta?

A. Inlendo queilo che intendono lulli. Noo mi par cosa; per cui si

i ichieda grande peut'lra/ione e forza d' ingegno. Libero e chi puo

fare queilo die vuole , cii e padrane di se , chi non e legato ,
no

dipendente da allri. L iutendereste voi diversainente?

B. Per un trallalo scienlifico di lilosolU o di toologia sarebbe

cerlo trappo vaga e iodetorniinata e pero insuflicienle una tale dt*

fiuizione ; perche se non altro, intenderete bene anche voi, che se la

liberla' consistessc in poter fare quel che si vuole, anche il brulo

quaiido non vi ha clii gl'impedisca di soddisfare al suo appelito, sa-

rebbe libero
;
e la liberla non sarebbe piu una prerogative propria

dell' uomo, avcndola comune cogli esseri irragionevoli. Seozache la

liberla fonuahncnlc si vuol considerare Bella vokmta ; e pero allor-

clie si cerca ae uno e libero o no
,
si vuol sapere Don so puo far cio

che vuole, na ae slain poter suo tanlo il volerc, quanlo il non vo-

lere, il volere una cosa o un'altra anche a questu contraria, insom-

nia se e padrone della sua volonla e non della semplice esecu/ione

di essa. Ma per ora in cainbio di feruiarci a ricercaro di una deli-

nizione pin sicura, vi dimandero che cosa inlendete dine COB qucllc

parole poter fare quel che si vuole?
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A. Intcndo chc 1'uorao per la liberta dalagli dal Crealore medesi-

mo nel libcro arbilrio, dec aver balia di piegarsi a suo lalenlo a de-

stra e a sinislra, e verso il bene e verso il male.

B. Gia io me Fimmaginava, che oggetto del libero arbitrio avre-

ste fatto il male non meno che il bene. Ma con voslra buona pace

questo e un errore manifesto.

.4. E tanlo poco manifesto, che per me e la prima volta che Io

sento.

B. Eppure so volete ascoltare, vi assicuro che non polrete neppur

\oi dubilarne. Ditemi dunque : \ inclinazione della volonta nel pro-

prio oggetto e ella naturale ?

,1 . Naturalissima senza difiicollu. Ogni potcnza di natura sua e

fatta pel proprio oggetto ;
e pero la lendenza verso di esso non pu6

non essere naturale, com'e nalurale per Tocchio il colore, per Tudi-

to il suono e cosi del resto.

B. Se e naturale
,
essa viene indubitatamente dall'Aulore della

natura, viene da Dio
;
se vien da Dio non puo esser che buona. Ma

dove il suo oggetto fosse malo
,
mala e non buona sarebbe una tale

inclinazione. Dunque manifestamente ripugna che il male perse sia

oggetlo del libero arbilrio. LT inclinazione in tal caso dovrebb'esscre

naturale e non nalurale
,
da Dio provcnire e non da Dio. II che e

tanto vero, quanlo e evidenle che se al male si appiglia, egli e per-

che in esso apprcnde qualche ragione di bene se nou realc alme-

no apparenlc ;
e cosi per difetto o per accidente non per se vi si

piega.

A. L'argomenlo, non posso negarc, spcculalivamente mi pare

dimostrativo, ne io saprei che rispondere. Ma discendendo dalla

specolazione allo stalo sperimenlale , egli e un fallo che ci viene

confermalo dalla sacra Scrillura medesima,che pel libero arbitrio ci

ha dalo Dio il polere di appigliarci si al bene si al male : ante ho-

minem vita et mor*, bonwn el malum, quod placuerit ci, dabilur

illi 1. Ecco Dio che presenla all'uonio il bene e il male, la-

sciando a suo piaccre la scella. Che ci vuole di piu pcrcap'.re,

1 Ecc. XV, 17.
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cho pwprin per ist'nuxion <li natura
, oggelto del libcro arbitrio e

anchc il male
,
e per conseguenle 1' inclinazione al male e natural?

non meno cho I'inclinazionc al bono. Sapete quando io acconsontirei

pienamenle al voslro ragionamento? Quando vi limilaste a parlare

della liberta crisliana : allora si converroi son/a replica che quosta

c liberla pel bono, non mai pel male
; cui Cristo vuol anzi estermi-

nato dal cuor do' fedeli. Ma finclio mi parlale della liberta in gene-

rale, o in parlicoiare della liberta nalurale . non saprei come si pos-

sa nogaro ,
ch' essa qnale ci e data dal Creatore nel libero arbitrio

ci confcriscc di poler eloggcre quod placuerit sia bone sia male.

B. Eppure se 1' argomenlo spcculalivo non e viziato da qualche

occulla magagna, bisogna nocossariamontc die il vizio sia neH'allro

die voi dite pralico , perche argomenti contraddillorii ripugna che

sieno ontrambi legittimi ,
cioc e nella materia e nella forma senza

difotto. E primamcnle riflottcto di grazia, che quando voi ammette-

sto che il Creatorc ncl liboro arbitrio ci conferissc di poterci appi-

jrliare secondo che ci piacesse o al bone o al male, 1'appigliarci noi

al male non si opporrobbo no alia natura no al suo Autore
, come

Don si oppone 1'appigliarci al bono: sarebbe anzi un dirilto di natu-

ra porche conforitoci dalFAutore di essa
;

il qualo polrobbe bensi

come Autore poi della grazia consigliarci a rinunziaro a un tal di-

rilto per saliro a maggior porfozione ,
como roalmonlc ha fatto in

ordinc ai consigli cvangelici, giawho la grazia porfo/.iona o sublima

la natura
;
ma non polrobbo sonza contraddiro a s6 stesso violarci

sotto severissime pone no che nella islituzione dolla natura ci ha

concoduto. Immaginate so lo polrobbon faro le cause secondo ,
lo

autorila create !

Sohbono
,
a cho parlare di aulorita create in si fatla sujtposizio-

DC? Chi puo comandaro, cm* puo \ietare ad uno. il qualo porla dalla

natura e dal suo Autoro il dirillo di piogarsi a talonto al bono o al

male ? Non vcdete che un tal supposto loglie ad un trallo dal mon-

do ogni autorita? Non vedete che ogni eccosso piu onormo o in pio-

na rogola, $ assistito, k difoso, 6 protetto dalla nalura? Non vedele

per conscguenza che in quosto slato 1' umana famiglia non potrob-

be durare neppur un giorno ? La slcssa legge naturale sarobbe un
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assurdo
,
merce die supporrcbbc che Dio mi coucedesse

ad un tempo la stessa cosa.

A. Vedo si, vedo che sono inevilabili lo conseguenzc, vedo gli as-

surd! spavenlevoli che verrebbero da lal principle. Ma non lascio

insieme di vedere che se 1' uomo avcaso il ttbcro arbitrio solan

pel beue e non pel male
,
sarcbbe impo^sibilo die voUate Jc spallc

al bene si appigliasse al male
,
cio oho pure avviene si frequwUe.

Cade, a dis,pelto di lulli i ragionamenli, non posso nun peiaua!

cUe tanU) il male quanlo il bone sia di fallo oggollo del libero ar-

bitrio.

B. Non dubilate, die a poco a poco, se siaceramcalo hramate Al

couosccre il voro
,

si dileguera queslo coalraslo che vi pat
1

di U'o-

vare tra il ragionamenlo ed il fallo. E perdo lasciale die Ti {accia

quesrallra dimauda : credele voi che sia iiUrinsocattente esscnzialc

al libero arbilrio il potersi volgerc a piaeirnento si al beiie che al

male?

A. Direidisi, perche do parmi di senso wmune, tutli in geuorale

Tintendon cosi.

B. Adagio : lutli \ intention cosi del libero arbitilo applicato al-

r uomo in questo sense
,
che quando cgU non avesse il libero arbi-

trio, non gli sarebbe ne pur possibile di volgensi al male e pcccare,

ve lo concedero. Ma se voleste mai dire che tulti Tinleadou cosi del

libero arbilrio considerate assolutamenlc in se slesso, secondo la sna

propria ragione ;
vi debbo dire che niuno mai ragionevolmeBtc \ lia

pofcuto inlender cosi. In verila avele mai trovaio nessuuo ohe con

mente sana dubiti esser Dio liberissimo nei suoi voferi ? Ma nello

slesso tempo tutti insieme confessano esser lui impeccabile; e viram-

menterele d'aver voi slesso imparato sin da fauciullo ne
1

prinii: rudi-

menti del catechismo, che il poter peccare noo e polenza, ma debo-

lezza o impotenza. Dunque la ragione o \ idea di liberli non in-

chiude punto per se stessa la possibilila dol male
; percioccho dove

Tinchiudesse, sarebbe affatto impossibile trovare in cm" che sia libe-

ro arbitrio senza di essa ,
come e impossibile trovare una cosa qa-

lunque son%a la sua nalura od essenza. Che se con lullo cio Irovia-

nio che neir uomo col libero arbilrio va congiunta la possibilita di
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appigliarsi a] male, quesla nnn puo p-wore intrinseca alia Kl

ma uopo & cho oslrinsecamonte pulluli dalla imporfo/.ione del sog-

gftto in cni rNii'div Mi nveto capilo ?

1 . Spiegatevi nn po' megtio ,
cho mi pare di esser vk-ine atto

seloglimonto dolla mia dinVolla.

It. Mi spreghori) con un paragone, cho sporo vi mettera soft' oc-

chio la cnsa con oTidrnza. Fatevi a oonsidonro un womo cho abhia

a mo'rf'osempio la febbro: quosli voi dito suhilo cho ancor vivo,

icuramentc ritieno anoor V anima ; la fobbre scnza Tanima sa-

rflbbc impnssibilo. Ma non o mnio indubilato chc la ffbbro non gK
vim(v dall' animrt ; ossa r oriirinala datta impprfrziom* dcf sofrjrotto

(iiNfeato dalfanima . oho 6 il corpo. Parimenli senza la TirtA loco-

motiva enm'c impossihilo oho Tanimalo cammini
,
cosi e impossibile

tfcfr'zoppichi. Ma fhi dir;\ mni por quosto chc il zoppicaro provon-

ga dalla virtu lueoiuotiva? Proricno dal difetto che qnosfa incontra

ncH'organo delPanimale
,
r. g. nel piede. Or dito allrottanlo del

piegarci cho noi facRiamo verso dol malo. Sarebbo corto impossible

un tal disordme e dolali non fossimo dol liboro arbitrio. Ma dovrc-

rao dire por questo cho nol libero arbitrio sta la cagion del disor-

dine? Nascc quosto dall' imporfozion dol so^OTlto in cui il liboro ar-

bilrio si ritrova. 11 libero arbitrio, nx>titelo beno
,
6 di portinenza

della volonla. la quale k di nalura sua fafta pel bone; ondo ripugna

vho il main come male possa esser per lei oggetlo d'inclinaziono. Se

avviono con tu(to oio ohe in roalti essa pictgasi al male
,
non o per

JDtrinseca disposizione o inclinazione sna
,
ma per la imperfezione

del soggelto in cui si ritrora
, imperfezione tanto por parte dol co-

OMeincnio soggelto ad erroro, qnanlo per parte del corpo che SH-

scita londenze oonlrarie allo tendenzo della ragione. II perchv d>vp-

te linalmonto conchiudem con S. Tomraaso, cho volere il male ben-

t-he <\a. indizio- di liberta, pure non 6 no liberta no parte di liber**.

A. Ora si che mi pare d'intender meglio, e Teggo tolto hi tal gtiisa

jurl subisso di rontraddizioni di errori chVrano ine^tabili nelhi

supposizione di quol falso prineipio fondainontalo. cho il librro arbi-

rdtoci dal r.realon 1
. potesse avere per termine a sua voglia o

il !> ne o il male.
'
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Ma non per questo sono cessatc lulte Ic mic difficolla. Sentile per

tanto come io la dlscorro : sia che il volgersi al male provenga di-

reltamente dal libcro arbilrio, che abbiam veduto inconlraslabil-

menle esser falso
,
sia che solo per accidcnlc, come dicono Ic Scuo-

le, da esso cio derivi in quanto Irovasi in un soggetlo per imperfe-

/ione difettuoso
;
certo 6 che ad ogni modo talc e la sua condizione

in cui Dio T ha collocato creandolo
;

condizione per conseguen-

te che e naturale. Ma ci6 che e nalurale non pu6 ragionevol-

mente essere impugnalo ne conlraddetto. Dunque in qualsivoglia

maniera sara sempre ingiusto che V uomo non si lasci in potere del

suo libero arbitrio , qual egli lo possiede ;
e pero dovranno dirsi in-

giuste quelle Icggi che lo impodiscono dall' appigliarsi al male
,

almeno in quelle sociela ovc non domina sovranamente il Cattoli-

cismo. Per quanlo sia ardita non dovra al certo parervi intollerabile

la massima di quei moderni filosofi , i quali dicono : T uomo per

natura e libero, dunque non debb' essere vincolato con legge .

B. Volendoci rifleltere
,
di leggieri voi scorgerete ,

che il vizio

deirargomento si nasconde in quella proposizione cio che e natu-

rale non puo ragionevolmenle essere impugnato o contraddelto
;
la

quale puo aver doppio senso, 1 . cio che e nalurale cioe inteso o vo-

luto dalla nalura; ed e fuor di dubbio che cio non puo ragionevolmen-

le venire impugnalo, perche sarebbe lo stesso che contraddire la na-

tura : 2. ci6 che e nalurale, cioe non impossibile in nalura, come-

che alia natura disconvenevole, non puo ragionevolmente impu-

gnarsi ,
e cosi la proposizione e manifestamcnle falsissima. E possi-

bile in nalura
,
ne ci vuol cerlo una virtu soprannaturalc e miraco-

losa, che uno ingiuslamenle vi spogli, vi percuota, vi uccida. Ose-

reste voi per questo di dire
,
che ragionevolmenle si deve lasciar

fare senza impedirlo? Sono naturali Ic infermita, le inondazioni, gli

incendii
,
le disgrazie di qualunque genere. Dirote dunque che non

possiamo ragionevolmenle evilare le disgrazie, spegner gF incendii,

arginare le acque, respingere le malallie? Che sc quesle sono paz-

zie , perch6 non dovremo dire il medesimo nella presenle maleria ?

La condizione della noslranalura-e tale; che pu6 col libero aibilrio

deviare dall'ordin dovulo e precipilarsi nel disordine. Dovrd per
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cio dire rli

'

iii,i^
rion 'Mil- hnpodire e rilrarla dalla cadula ? Chi

non N< (! an/i chc conlro ogni ragione sarebbe I'ahbandonarla a)

pretipizio?

1 . Di qui comincio a vcdere chc la senlcnza dcgli an/idctli filosofi

non e poi eosi lollerabile, come a prima giunla pareami. dun lutlo cio

a\rei earo die esplieilunenlc mi diecsle clic nc dobbiamo scnlire.

. It. Ella e talc sproposllo. die in un idiola si polrcbb.- for>e coiii|)a-

tire
;
ma in chi si da Taria di filosofo c vcramcnte impcrdonabilc. E

Dolalo bone che qui non parlo di (ilosofo crisliano
,
ma in generalo

di qualunquc filosofo, anche di chi non avcssn mai avulo noli/ia di

Cristo c del suo Vangclo; come in lulto il docorso del noslro ragio-

namrnlo
,
se ci avele badato

,
non abbiam delto cosa che si rcslrin-

ga al cristiano, n^ a quella societa in cui regna sovranamenlc la re-

ligione cattolica, ma abbiamo sempre parlalo delPuomo come uomo

c niente piu, fosse anche genlile. Nel rimanentc la massima Tuo-

mo e libcro per nalura
, dunque non debb'essere vincolalo con leg-

gc ,
6 tanto lungi dal vero, che per converso vale procisamenle la

ointradditloria Puomo e libero per natura. dunquo debb'osscre vin-

colalo con legge . E cosi appunlo ragiouo Dante , il quale benche

poela. no sapeva piii dci voslri tilosofi :

fisce di mano a Lui chc la vaj?hej:j{ia .

Prima che >i;i, a guisa di fanciulla

Che piangendo e ridendo pargolcjijii.i,

L aiiinia scmplicclta che sa uulla

Salyo che inossa da lieto Fattore

YolentitT toroa a ciu che la trastulla.

Di picciol bcne in pria seule sapure

Quivi s'iii^anna e dictro ad esso corrc

Se guida o frcn non torcc il suo amorc.

Onde convenne Icprpi per fre'n porrb,

Convcnne n\u
rc a\cr die discerne^so

Delia vcra cittade almen Id torre' 1:

1 Pvrgatorio canto XVI.
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Sicche vcdele chc 1' AUghieri rjidp^in la oecesbifca di lie !<

(klla pubblica autorita, appuulo dalT ess? re T uomo liberu
{;.

r mi-

tura al bciic ed al male.

A. Oh quesla conseguenza la scnlirci dimoslrata volenlieri.

B. Primicramcnto voi ben capirele die la legge non puo ,

luogo dove non e liberla : chi non puo faro diversamenlc da do .1

cui lo determina la Datura
,
cuiara cosa i die non e capaoeidi

ge ; quesla nou servirebbe ne per fargli fare cio die fa, ne per far-

gli lasciar di farlo, com' e cvideule. Dunqu:
1 1'addolla proposi/ione

basterebbe a scancellare persloo dal di/ ion: trio il vocaboio di legge,

la quaJo non troverebbe piu poslo ae in delo, ne in terra.

Appresso se chi e dolato di libcro ai bilrio sia iasieme di nalura

imperfelto e manchevole
,
di gran pregiiutzio a lui loruercbbe lo

stesso libero arbilrio, se non avesse insieaie la ivgoia die il dirigesse

nelle sue inclinazioni e un freno die il rilraesse dal prevaricare. Que-

sla regola e questo freno allro nou e die la legge ;
la quale e guida

quanlo alia parle diretliva, e quanio alia coatliva e freno o rilegno.

Che pero se voile Iddio conferirc all
1

uoui!) il iibcro arbitrio Deus

ab imtio constituit hominem et reliquit ilUuti in nianu consHii sut

fecco la liberla) ,
die far dovelte ad un tempo ? adiecit praecepta el

mandata sua (ecco la legge) : si valueris mandata sercare, conserva-

bunl te (ecco il frulto o il line dclla legge) 1. Reslava 1'uomo

esposto pel libero arbilrio, alia vita e alia morle, al bene e al male :

poteva quindi a suo piacere piegarsi all'uno e alfallro, ante hominem

vila el mors, bonum et malum; quod placuerit ei dabitur illi 2. Era

pero indispensabile nelFordiue sapientissimo della provvidenza e

giuslizia divina die egli venisse opportunamente dalla legge confor-

tato e munito, adiecit praecepta et mandata.

A. Tutlo va bene e non posso non rimanerne persuaso. Ma tut-

lavia mi concederete pure cue la legge quanlo e di giovamenlo

air uomo pel suo benessere ,
allrellanlo gli e di oslacolo pel pieno

esercizio della sua liberla. Sonza dubbio gli e di gran pro, ma non

1 Ece. XV, 14, 15, 16.

2 Ib. 18.
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IMCJU t'ssciv per lui un peso, una catena, cho gli sceina al-

MO to liberl t

It. Vi rversa, carfcgiinn, so par vogliamo dtocmtic eolla regit-

no e non colla imnitgiaarioAe, dn\rrm<> rnnvmire ch*la leggc vah-

OOBSMTare MlMt c non menomata la liberta : onde il cofupr-

tc ittura alk'gal.i >i \uole intendere aschc in ordi-

ne alia sinooritt 401 Itoero arhitrio chc per la legge vien consorvala.

Allondete nc rinuirrotr convinlo. Voi noil polole negare cho

quanto piu o si afgiugc d'indipcndcnza o si toggle <ii \inlcn/a. lanlo

pin ancora ci guadagna la liborta. Ma queslo appunto cio clip a\-

vieae pel benHizio dclla loggo. Per ben intenderlo delerminiamo

in prima la vcra c propria ragiono di violenza : quesla come S;I|M |.

importa cosa conlraria air inclina/ionc dolla nulura di chi la pati-

sce. <Wi o violonto ai grave 1'MBli'iPOpinto all' insu. ai pcsco 1 Vs-

s'-r tratto fnori del lago, all
1

nccello Tosser prigione in gabbia. Do-

ve poi la nalura sia composta di dementi o di parti diverse e subor-

dinate . conlrario all' invlina/innn sua natural* 1

si ha (la giudican*

cio oho conlrasta alia triulon/a dclla p.irlo suprriore a cui sono k
aMN soggeite; la quale cnirullima difTeronza trae k inforiori Bella ra-

gione speoifiet che costituisce la natura propria del composto. Ouin-

di e chr neirankBale soglinm chiamare violenla la febbre o qualnn-

jne ahra infermita che no alleni lo fun/ioni vitali, ^bbon avvengn

in for/,
1
, d -Hi

1 naturali proprieta della materia ond' e composto, per-

ch^ cio non toglie punto cite non .sia contraria allMnclmazione nalurale

ivonte
,

la cui natnra c specilicamenlr dolei-minahi non dal

pio rnatpriale ma dal formate che e rnnima. E qnanlo d con-

fermc air ordine naturale che I' olemento inf^rirtro serva all' i

del suporiore, altrettanto all' ordine stessoecooirariofi^ehe Ti

dis- b slravolgp. Ora os^-ndo I'limana nalura cnmjiosta di raginnc

o di sense, voi subito vedeto che per Tpra^font ratio alia nalurale

inclinazione dell' uomo come uomo sara quanto i^ conlrario alia ra-

gione , comeche possa essere secondo T inclinazione del sonso 1 .

1 Sicvt ratio in homine dominatur ft imperat O/IM potntftU, tUt

quod omnes inclinations naturale* ad
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Se la nalura dell' uomo richicdo chc il sonso milili alia ragione, non

pu6 quello tirar a so qucsta c farscnc signore sen/a opporsi alia nalu-

ra propria dell' uomo, c conseguenlemenle senza una spczic parlico-

larc di violcnza. Ora uffizio dclla leggc, come abbiam vedulo si e di

guidarci insicme e frcnarci si, che nulla facciamo conlro ragione.' Se

la ragione adunque e il proprio costilutivo dell' umana nalura
,

la

legge evidcntemenle e lo scudo che ci prcserva dalla piu facile e

piu frcqucnte violcnza che possa insorgere a dctrimenlo dclla liber-

ta
;

tanto e lungi che possa diminuirla o sccmarla.

A. Non ho chc opporre all' evidenza del discorso
;
ncl quale par-

mi inollre di scorgere certa doltrina che fin qui avrci crcduta di ra-

gione puramente ascetica o mislica
,
ed ora veggo essere filosofica

al pari di qualunque allra a tulto rigore dimoslrabile.

B. Gii-L vi ho capilo : voi alludete alle cclebri sentenze scrillura-

li : omnis qui facil peccatum, servus est peccati
1

; a quo quis sitpc-

ralus est, huius el scrcus est 2.

-4. Appunlo : avrei per 1'addietro slimalo non chc fossero mcno

vere lali sentenze , ne meno dcgne di rivcrenza
,
ma vere di una

verita di devozionc, o come suol dirsi comuncmcnle di una verita

di sagreslia. E adesso mi paiono evidenti quanlo un teorcma di gco-

mctria : mercecche chi potrebbe meltere in dubbio che qualora la

parle subordinala piglia il sopravvento sulla principale, questa di do-

minanle e falta serva, c quella di serva divicne dominante? Che se

aggiungiamo consistTO 1'esser proprio drU'uomo inquanto uomo nella

ragione, non e rigorosamente dimostralo che falla serva la ragione,

servo e pur falto Tuomo, e che dalla nalurale sua condizione di li-

bero, e caduto sollo la lirannide del scnso, dclla passione ,
del dis-

ordine insomnia in cui si e lasciato slrascinare ?

B. Egli si e abbassato alia condizione del brulo, il quale fa scm-

prc cio a che lo porla Timpulso dell' appctilo o avido o iracondo ,

secundum rationcm. Unde hoc est apud omncs communiler receptum ut se-

cundum rationem dirigantur omnet hnminum inclinatione*. S. TB. Summa th.

1.' 2.- q. XCIV, 4 ad 3.

1 IOAN. VIII, 34.

2 II, PBT. II, 19.
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o impuro o crudcle die lo predomina. .\<m ba>la : dovcle di piu

aggiungcre chc la verita di queslc scntcnzc oltrc rinfallibile. teslinao-

nian/a rhe rir.'M- dalla parola di Din . oltrc la prova cvidcnle che

ha (I. ilia filosoPia, ha pcrsino il suffragio uimersale del sense comu-

ne. Non senliamo noi tulto giorno in proposito di cki vivc disordi-

natamcnle \ila irragionevolo : e dominalo dal senso ,
dalf odio

,

dnll'interesse ? E la passione die lo liranneggia, lo slrascina ecc. f

E egli altro questo chc il prello significalo del lesto apostolico: a quo

tjnis superalus est, huius et servus est ?

A. Chc armonia mirabilc a si chiara luce mi si scuoprc dclla lilo-

sofia naturalc colla soprannaluralc ! Non mi sono piu mi mistcro le

lanlc allrc scnlcnzo chc intorno alia liberla noi Icggiamo ne' libri

sacn, c chc priraa io non sapcva inlerprclarc sc non in senso asso-

lulamenlc mislico per quellc anirac chc si sono date a una vita di

eondizionc trasccndentale, quali sono : si Filius vos liberaverit, ce-

re liberi erilis 1
;

et cognoscelis veritalem et verilas liberabit vos 2;

ubi spiritus Domini, ibi libertas 3 e simili.

B. Cosl dcv' esscrc. Non e libcro Tuomo
, se non c libera la ra-

gione per cui e uomo
;

la ragionc non e libera se non tienc il suo

posto, se non isla sopra a chi deve star solto
;
ne manticnc il suo

posto dove non si muova da verita che c per lei 1'unico oggetto a cui

lendc secondo sua nalura. Dunque non c
1

e altro chc possa conser-

var 1'uomo nell' inlegrita di sua liberla, oin essa rimetterlo, quando
ne fosse decaduto

,
se non la verita: coynoscelis veritatcm et verilas

liberabit vos. Fin qui non ci arriva anche il semplice lume della na-

tura ? Che se al lumc naturalc si congiunga per grazia il sopranna-

turalc della fede, la qualc vi assicura che fontc prima c univcrsalis-

sima di lullo il vero, anzi soslanzialmentc la verilastessa poresx, n

za 6 il Figliuolo di Dio
,
Y clerno Verbo , non apparisce subilo in

questa region superiorc della fede. chc niuno poll a mai aspctlarsi

la liberla, non in senso mistico, ma lettcralissimo se non da Cristo ?

.V Filius vos liberaverit, vere liberi eritis. Non apparisce ebe solo

nello Spirito di questo benedello Figliuolo si puo trovar liberla? ubi

Spirilus Domini, ibi libertas.

1 IOAN. VIII, 3. - 2 Ib. 3*. 3 II, Cor. II, 17.
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A. -Pel credenli die hanno i! dono del! ion puo crrlo non

apparir nraiiifcsto. Ma cbd iT

7/. Findie n' e prove, .Hcunrmente uol ipotra>cnosoere, c per ti6

appunto sara sempre assai loniano dal godtere liberla vrracc : co-

gnosceHs veritatem, vtveritas liberabit vos : bisogna-ooBoscerlaipcr

ricoverne i salutari suot effietti. Chi non lo sa ? Ma perche un

rita non e eonosdata
,

lascia foree di esscre verila ? Vcdclo slrana

pervonsita ! L' iacredulo in forza della soa incredttlila si voir'l)lj

persuadcrc die Ic vcrila rivdale saranno vcre solo per li cmlrnii.

non per coloro che non crodono, quasi che la vcrila fosse cosa d'in-

duslria unaana e dipendesse da
1

! nostro oervello, onde sia pei- chi la

Tuole, per dii non la vuolc non sia. Ma la eosa va tullo allrimenti
;

percioccbo la verita e oggettiva prima di essere soggettiva , ed

quel die e indipendenleraente dalla nostra cognizione c vokttfiL

Crediale o non crediate, essa, a vostno dispetto immulabilmeirtft ri-

mane, ne la voslra incredtilita.pHo far^che non sia.

Nel resto avete ben capito come la sola verita e quella che ci fa

liberi, e che la legge per oonseguente quando sia fondata in verila.

e la salvaguardia drlla liberla ?

,4. Ho inteso tullo e con singolare soddisfazione. Aspelto ora chc

mi dichiariate come la Iqgge in pro della liberla ci accresce 1' indi-

pentlenza ;
merce che parmi all

1

opposto che debba diminiiirla, es-

^endo una proposizione per se nota, che c piii dipendente chi ha

legge che chi non T ha. Se non fosse altro il prinio dipemde dal )c-

gislalore, il secondo no.

B. Cio pure si e gia toccato parlando della violenza che dalla leg-

ge viete impedita ; poicn^ se questa ci sottrae dal predominio del

senso, dalle passioni, dall'ierrore. senza pii\ ci fa anche indipendenli

deila indipendenza legitlinaa do\ uta alia nostra natura. Ma per isfg-

gire qualuoque equivoco in una maleria si rilevanle, duopo e ricor-

hrsi ohe trattiamo d
1

indipendenza della volonla non <h i

l cor|M>. 11

oorpo come puo essrr soggelto anche neir uomo j>iu
librro alia vio-

leirza, osl puo essere quanlo alia diponden/a: nei marliri \i-rbi:rra-

zia e in tulli coloro che ebbero a sofTrire per la i:iustim . ebbe Ino-

go e violenza e dipendenza incredibile rispetlo al corpo. Ma quanlo
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maggiore fu qu raaggioi i!i<> lu 1' inJipen-

> il< II ,i \otonta e coikscguciiloiuculedeiruoniu, il quale n

M'fU/ioili .
llt'j

: >l',u 'il!i . !). via UUMTle pulr

it- mi puiiU) ddla sua liberlu.

Itrr nn\ sare chr \\ I ..mine di dipeutkn/i,

ima seonulu I' online di nalura, 1' ultra al naturale ordine ripugnan-

;uella non solo non n spoglia ddla indipnulen/ii propriu tldlii

ilura, raa ce n'e anzi guan-nli^ia t-u>U>th'; qur.sia IK- r

iiiorlt
1

. Oui
p(.-r6

sc \o^liaiiio uirlU-iv in maggior luine

il r.i^ionammU), r nct-ossario i-lu- ci facciaino da piu alto priaeipio.

iiciauio dtmque a i-onsidrrare die ogui effello csscazialunciilc

dipoude dalla sua cagionc: iiiuuo per eunsegii(
i

n/.a puo cssn-r di-!

lullo iiulipendiuik' H- lion chi non puo csscrc effcllo. Se (^uesUeDSa

yolamcntc, crealorc del rit-lo e dclla terra, eglt solo c non altri puo

esscr aflallo indipiMuleulr ; delo e lerra, tutto cio clie uon e Dio, In

ragiouc di cITelto; Dio n t
i

la cagiun ptima uuiversaikNOia.

dimque c lerra CUD quaolo vi lia nelP uno e aril' ultra esscnziaimentc

da Dio dipi'iulc.

A. Chi volcle clie lo possa ncgare? Fin qiii audituu d' aecordo

perfi'llanirnlc. .^ht nou c la dipeodenza dal Oeator supreiBo rln-

lorni a disi-apilu drlla liberla ,
e la dipcndcnza dalle creature; <' il

do\er diprndiTi
1 da allri uooiiiii.

D. Ouando k creature e gli allii uomini uon pailocipioo in verun

modo alia ragione di causa verso di noi
,

e chiaro che noa hann>

neppur dirilto di pn-l-ndere da noi dipendenza. Ma se conic causa

aeeonda sollo 1' a/.ionc delta prima concoiTono ed iufluiscono oe suoi

effelli, sia rispclto all' cs i rispello alia conservaziono o al per-

fezionaiuento dell' cssere, voi Ix4n vedcte.cUe quesli eouw sono efliitli

dclla cagion prima, cosi, saha la drhila pruporzionc, sono efletli delle

scconde, e consegucnlcmenle non potn-bbero scuolere la dij>tdenza

dalli- ullime sen/a siol.irr la dipendenza dovula alia prima. Ouindi

capirete che non si di mezzo, o ncgare la dipendenza ddle croaUirfr

dal Crealore, negando il principio gencrale che ogni effelto dipcndc

dalla sua cagionc ;
o riconoscerc che per queslo stesso die dipcndon

da Dio, dipendono pur anchc da quellc crcalure, le quali Dip iixvcate
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dclla sua aulorila coll' assumerlc a parlc dclla sua causal ita. Tali

sono neir ordinc naturale i genitori ,
la palria ,

i reggilori drlla so-

ciela, end soprannalurale la Chiesa e i suoi ministri. Laonde 1'Apo-

slolo intima a tutti T obbligazion nalurale di dipcndenxa non riguardo

a Dio solo, ma gcncralmcntc a lullc Ic aulorita : potestalibus sitblimio-

ribus 1. Ne si puo da-vcruno prctendcrc verso di loro 1'indiprndi'n-

za, senza farsi reo di ribellione a Diomcdcsimo, loro islitulorei-non

enim est poteslas nisi a Deo; per conscguenle qui resislit potcstati,

Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnalionew

acquirunt 2.

A. Veggo benissinio quel che dile
;
no potrei dubitarnc senza ri-

nunziare alia ragionc. Ma non mi si loglie per questo la proposta

diflicolla, chc la liberla da questo lato viene con suo discapito assai

ristrelta.

B. La difficolla non si loglie so ci sta in capo T errorc tanlo piu

facile quanlo meno avverlito, che il libcro arbilrio per se riguardi si

il bene che il male, se habeat ad utrumque. Ma se non dimonticho-

remo che per s6 non e che pel bene
,
che al male non puo lorcersi

se non per difetto
,
che appigliandosi al male, realmcnte ci scapita,

s' inviluppa ,
s

1

incatena
, soggollandosi contro T ordinc di nalura a

cio che deve tenere soggelto a se
,
che non supera ma e superalo

dal suo conlrario
;
non vedremo insieme chiaramcnte chc in forza

dell' accennata dipendenza tanto e lungi che venga rislrelta la li-

berta, che vien anzi munita e conservula nella sua inlegrita? Non

vedremo chc quesla dipendenza da Dio e dalle cause seconde in cui

1' autoriti di Dio si trasfonde
,

coslituisce T ordine esseuzialmcnle

fondalo nella natura degli esseri ? Che se quesf ordine c un bene

massimo, massimo bene devc essere una tal dipendenza. massimo

male T opposla indipendenza ;
vita quella della liberla e quosla

morte. Eccovi le due maniere di dipendenza che io vi dicea, 1' una

secondo natura
,
ed e guarentigia e cuslode della vcra liberla, T al-

tra al natiu-ale ordine ripugnanle, e ne e T esterminio.

1 Ad Rom. XIII, 1.

2 Ib. II et 1
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.1. Oni monliivi so dii-essi di non esscrc soddi.sfatlo. Voggo pur

troppo non polor esscre chc un pregiudizio grossolano cd cnroneo

il ri^uai d.ire la logge come un peso ingiurioso alia liberla, menlre

in soslan/a n o la difesa c il presidio.

//. Sapelc chi la devo riguardar come peso od ingiuria? Chi ha

gia perduta la liberta, chi e gia venulo in scrvitu, a quo (jut's supe-

ra/iw eat
,
hnius el servus est; quo' disgraziali ,

chc \inli e soggio-

gali dalle passioni , se ne sono fall! schiavi
,

i malvagi che pervcr-

tilo Tordiuo delta natura hanno trasformalo il libcro arbilrio da

islrumento die e di salute, in laccio di perdizionc. Ncl rimanente

pel virtuoso e pel giusto la leggc riescc tanto soave, che senza csa-

gerazione si puo dire non csser lui soggetto alia legge. Distinguiamo

in quesla la direzionc dalla coazionc : il giusto quanto alia prima non

ha nclla logge chc un lume beneflco, chc lo conforta c lo scorgc nel

dubbio cammino di sua pcregrinazionc. E la seconda per lui assolu-

lamcntc non c
1

e, alteso chc la coazionc importa violcnza e conlra-

riela alia volonta ; ma la volonla del giuslo e conforme non contra-

ria alia leggc ; dunque per questo capo il giusto non e soggetto alia

legge, ma solo il malvagio 1 come gia disse 1'Apostolo : Lex non iusto

posita est, sed iniuslis 2. Ai soli iniqui c peso insopporlabile la leg-

ge ;
e pcro da qucsli ,

come nemici chc sono dclla vera liberla
,
e

lanto aborrita, quella spccialmcntc che riguarda il dirillo pcnalc.

Ditemi ora voi, vi pare che siasi ancor dissipata quella confusionc

che mi dicevalc di provare per le conlraric opinioni chc corrono

inlorno alia liberla? Qucste nolle circoslanze prcsenli si riducono a

due
,
a quella cioc chc con lanto ardorc promovono appunto i cosl

detli liberali, cd all'altra (chc a parlar giustamcnlc non e opinione

ma sentenza csprcssa) colla quale la Chiesa nuidanna la precedente.

1 Alio vero modo dicitur aliquis subieclus legi sicut coactui cogtnti ; el

hoc modo homines virtuosi el iusti non \ubdunlur legi sed soli mali. Quod
enim est coactum el tiolentum est conlrarium voluntati ; toluntas aulem bo-

nomm consonal legi, a qua volunlas malorum discordat; et ideo secundum

hoc boni non sunt sub lege sed solum mali. S. THOM. Summa Ih. I. 2.**

tj. XCVI;5c.
2 I. Tim. I, 9.

Serie IV, vol. ML 11 9 Luglio 1860
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A. Come volcte chc non siasi ilissipata? (lapisco finalmenle chc

la rea sorgenle <li tanla confusione, sla nel false principio d; COIIM-

derare il libero arbitrio come facolta indiflerente per se o non per

difetto del soggetto in cui si ritrova, ml utrnmque, al bcno c al ma!\

In tal supposto la logge che vuol logliere rindiflcrrnza
, sarebbe

un' offesa fatta alia nalura della liberta, e cbnseguentomontc ai dirilli

natural! doll'iiomo. Ma conosciuta la falsila del principio, cnnosduto

doe chc la liberlft per si- .slcssa secondo rordinazion di natura non e

che pel benc; chc al male non si piega so non per difelto del sog-

getlo in cui risicde
;
che quindi la leggc e un preservative nec<\s<a-

rio alia conservazione della vcra libert^ nella sua inlcrezza, la quale

allrimenti degenera in ischiavilii, tanlo piu iircparabile quanlo mono

riconosdalu per tale; non posso punto non veder chiaramenle da

qual parte delle due opinion! sia il torlo anzi Terrore piu mostruoso,

da qualc il dirilto e la verila piu splendida e manifcsta.

B. Avrctc insiemc vedulo che la vcra liberla non e che nel bene.

Ma se il bone dell
1

uomo non puo stare scnza la ragione che ne ce-

sliluisce 1' essenza
,
ne la ragione senza la verila che forma 1' unico

suo proprio oggclto, vcdelc pure come si fa sensibile anchc nella

sfera scmplicemente filosofica ciodie prima potea parere un enimma

di ascetica
,
o al piu un vero di ordine puramenle soprannaturale,

voglio (lire quol pronunziato chc
;

il possesso della vcra libcrla non

ri puo venire chc dalla verita : coynoscelis venlntem el verilas //'-

berabil vos ; o per converse chc dal peccato non ci possiamo aspel-

tare che schiavitu: qui facil peccadnn, servit* es' pcccnli.

A. Tullo, tulto ho vcduto, ed a tal vista laleologia pareami non

cosa diversa ma la stessa filosofia clcvata all' ultima polenza. Con

tutto cio chi'l crederebbe? questi schiavi infelici della eol pa sono

quelli che piu si vaniano di esser liberi.

B. Liberi si, ma sapete da che? Sono liberi dalla giuslizia per cio-

appunlo die schiavi sono della colpa. 11 giuslo serve alia giustizia

ed e libero dair iniquila ;
serve allMniquila il malvagio, cd e libero

a suo gran costo dalla giustizia. Ma die? Il primo si lien forte nella

ragione, nella verila, nella padronanza di se mcdesimo che gli com-

pete secondo sua nalura. L
1

altro volendosi liberare dai legami salu-
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Lin. ribrlkisi alia ragiono, alia \rrjla. al nolilulho pivripuo del >uo

Jia dt'lla propria dignila c di quanto lo mide nrl 1110-

!ui nuiM'iuYnlr padrone tlisi'; si fa schiavo misrrabilr di rhi

ido I' online nalurale \cui\a solloposlo al suo dominio. Liberia*

a peccato est, cosi S. Toinmaso, dnm aliquix ah inclinatione pec-

cad nnn suprralur: libertas autem a iustilia csl cum alitjuis )>n>j>lcr

tunorem ittstiliae Ho* rclnrdatw a inalo. Vernmlnmen quiii homo

secuinlum naluralem ralionem ad institiaiii inclinalur , peccatnm

anh'in est contra naturalem ralinnrm
, consequem est quod liber-

las a peccalo est vera liberlas quae coniungitur senituti iusliliae ,

quia per ulrumque lendil homo in id quod est convenient sibi: et si-

mililcr vera servilus est servilus peccati cui coniunyilur libertas a

iustilia, quia scilicet per hoc homo impedilur ab eo quod est pro-

prium sibi 1.

No allro per ora piii ci rimane che riepilogare in poche sentenzo

le vcri& fin qui dimostrale ; e sono :

1 ." La liberla nella sua propria nalura non e pel male
,
ma solo

pel bone.

2.' La vera liberla non puo slare , se non colla ragione e colla

ila.

:i I'.i.'i die e contro la \erila o la ragione, e insii-mc contro alia

vera liberla e poria alia schiavitu.

i. La legge (juando sia giusUi, fondala cioe in verita, e la saKa-

guardia^ il presidio della liberla.

5. La dipendenza dalle cause seconde sirbordinale alia Prima ,
6

nccessaria alF indipcndcnza che Y umana liberla puo e deve avoro

>n lutto il rimanente.

1 Sec. sec. y. CXXX1II, arl. 4 c.
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BELLA ORIGINE DELLE SPECIE ORGANIZZATE

Abbiamo parlato di specie de' due regni organizzati dislrulte .c

di nuove specie apparse in luogo di quelle ,
a rinnovare la faccia

della terra. E veramente
, quantunque (

lo abbiamo gia delto
)

la-

vita, una volta introdolta dal Creatore sul nostro globo, non vedasi

mai esser cessata ,
tutlavia non puo negarsi che

,
in certe epoche r

vasle regioni del globo terracqueo abbiano soflerla insigne perdita

di abitatori, e poscia siensi moslrate ricoperle di nuova popolazio-

ne. Sembrano allora avverate quasi letteralmcnte le poetiche imma-

gini del Salmista
,
ove vede Iddio

, aperta la mano benefica agli

animali
,
ricolmarli de suoi doni; ma ad un tratto asconder /oro

il sno vollo, ed essi mancare e tornarsi alia lor polvere : riappare

il suo spirito vivificalore, e sono creati e rinnuovasi la faccia della

terra 2.

1 V. il volume V di quesla serie, pag. 55.

2 Aperiente te manum tuam, omnia implebunlur bonitate. Avertente oo-

tern te faciem, turbabuntur: aufervt&tdritum eorum et deficient et in pulte-

rem suum revertenlur. Emilles spirmim tuum et mabuntur , et renovabis

faciem terrae. Psal. CHI. Heb. CIV.
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Ma \ano e parlare di specie e di generi pcrduti ,
e di allri sur-

rogati, sc coDcedesi a cerli naturalist!
,

)e specie do' due rcgni orga-

nix/ali mm a\erc un
1

esistenza reale e permancnle, ma essere inde-

iinitamente modificabili nel corso d'una lunga serie di generazioni.

\\ \ertasi die coloro, i quali negano le vero specie permanent! cd

immutabili, parlano non pertanto di specie, e conccdono al bolani-

co ed al zoologo di favellare come se i caratteri specifici fosscro co-

slanti
, perchc quesli restringono le osservazioni ad un periodo di

tempo assai rislrclto; ma, secondo essi, scorrendo un numero di sc-

roll sullidenle, talehe importanti modificazioni possano avvenire nel

dima
,

nella geografia fisica ed in altre circostanze
,

i caratteri dei

disccndcnti da un ceppo comune, potranno indefinilamente allonta-

narsi dal tipo primitive.

In questa ipotesi non fa di bisogno supporrc peritc le specie ve-

getabili ed animali
, sepollc ncgli strati de' varii period! , <le' quali

mancano gli analoghi vivcnli
(
benche qualcuna possa essere peri-

ta per qualche accidenle
) ,

ne e duopo supporre prodotte senza an-

li n.iti le specie apparse piu tardi
;

e le maggiori diflerenze, tra gli

individui fossil! de' piu anlidii strati fossilifcri e gli animali e le

piante d'oggidi, sarcbbero insuflicienti a provare die quclli non sie-

no gli arcavoli di qucsti. E da por menle die fra le specie odierne

e ancora la nostra.

Fra i difensori delta mutabilila delle specie, alcuni collegano que-

sta dollrina con un mostruoso panteismo, e nella loro filosofia delta

natura
( qual filosofia !

) immaginano gli esseri natural! necessaria-

inrnle esistenli o piultosto fenomeni necessarii
,
forme necessarie e

{wsseggiere delFente universale, il quale, per essi, mai non fu sen-

za gli esseri, co' quali confondesi e pc' quali manifcslasi : la seric^

degli esseri natural! & ab clerno
,
come Tessere universale : questo*

e necessariamenlc, ma non immulabilmcnle, il mcdesimo
; svolgesi

e perfezionasi di continue
,
c nella scric delle sue tramutazioni al-

tua i gradi di perfezione, chc a noi manifestansi, dalla piu scmplico

forma, cioe dull' cssere inorganico, per quclle dcllc pianle e de' zoo-

lit!
,
a iiiano a mano sino alia piu perfetta ,

air essere intelleltivo :

gli animali di oggidi, Tuomo non mono die gli altri, procedono da
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aiiimali inferiori, dcrivati da allri audio piii bassi nella serie r que-

st! pare dovessero I'esislonza a soslanze vegclabili o mini-rail. Slra-

iii sogni di sfrenala fantasia ,
ehc parte dall' im-ognilo ad i.spiegafl*

il ro^ntlo, e per illustrare ciu ch' e alquanlo scuro c dillinlc, ricorrc

a palpalnli assurdila ! Siccome non conosciarao pruove di quaK-lio

apparcnza somminislrale dal ragionamcDto o dai falti , iu appoggw

di quesle stravaganze, cosi ci crediamo dispensati dal IraUcncrr.i in

ribalterle.

Non dichiarcrerao panleisrao il sislcma del Lamarck, di cui 1

piu sovenle parlasi da chi si occupa nella prcsenle indagine. Quarto

talenie naturalisla ,
ma non del pari buon iilosofo

, ricooosce un

Dio creatore
,
ma crcatoro sollanlo della maleria primitrva e ddla

nalura
,

il quale lascia a questa la cura di lulto organizzaro c di

produrre piante, animali e lulli i corpi. Domandiamo primamente :

qual cosa e ella mai quesla materia
,

di cui formansi tutti i corpi ?

Questa inateria non e dunque un corpo ,
non una soslanza

,
senza

uua forma che la delermini; non e che una astraziooe della menlo.

non csisle da perse, ne puo csistere : niuno Tha mai veduta ne im-

maginala 1. E in somma la maleria prima, della quale tutti gli sco-

lastici ad una bocca insegnano essere al lutlo impossibile che la esi-

sla sola e senza una /brma, in cui virlti sia questo o quel corpo
2

: i

1 Numquam subsislcre inienitur, scrive di essa Beda. L. II. DC Prinri-

piis c. 1.

2 Impossibile est materiam informem eaistcreper privalionem omnii for-

mae . . . . Et omnes in hoc tractatores consensertint : quod ilia materia .

quae primo producta est per creationem, non fuit in omnimoda flossibilitatf

sive in carentia omnis formae. S. BONAVENTURA. In II Sentent. Dist. XII.

Art. I, Qu. I.

Impossibile est dicere, quod informitas materiae tempore prafresserit fnr-

mationem ipsius. Si enim materia informis praecessit duralione
,

huec eral

iam actu, hoc enim duralio importat . . . Dicere ii/ilur i.iateriam praecedere

sine forma, est dicere ens actu sine attu, quod implicat contradictionem. S.

Til, Sum. P. I, Qu. LXYI, Art. I. Est impossibile materiam tanlnm sub

privatione esse; esse vero earn sub forma est possibile. Id. Contra Gent. L.

Ill, c. 4. Non potest poni quod materia prima per se habeat ideam in Deo

(listinctam ab idea formae rel composili ; quia idea proprie diria rexpicit

rem secundum quod est prodvcibilis in esse: materia autem non potest exirc
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-so da noi tompfMMloMi s<ii<> 11 nomc uslralto di inale-

ria. in'- i:; allro Mato cbe di corpi dderminali, elcmenlari o eompt-

sli, alamo \ide mai hi maleria. Aurora lc mcnome particoletle del-

le aoslanze rrpulatc semplki hanno sempre i canilleri essenziali d-i

bbero nicnte. La mntm'it dunque, non put.'

csscr crcat;i iudipcihlrnlemrnle, d.ti corpi ; dunque cbi cr<'o la ma-

le ria , creo cziandio i rorpi. 11 Lamarck mode.simo eonfessa . la

inaleria ifa Dio creutn , dn nui non conom-erti se non per mezzo

de coifi.

E la nalura qual cosa o qual persona e clla niai ? La natura,

c' insegna il Lamarck ,
6 una potenza in qualcho modo meccanica

,

la qualc impioga per mozzi T atlrazionc universalc c la ripulsionc ,

mediantc i fluidi sottili. Non e se non un ordin di cose, il quale non

potr doj-si r csislen/n. E duopo dunque ricoircrc al suo sublime aulo-

r\ la cui volonla e dapperlutlo dicbiarata dall' esistenza delle leggi

di nalura, da lui promlcnli : e un ordine di cagioui scmpre alli\n.

tMi.ineoalle parti dclKunivorso. . . La nalura e imraulabile, inallera-

bilo ne ba allro (ermine cbe il voltr del Crealorc.,Essa non e Dio ...

un'anima uuiversale. Non puo avore uno scopo nelle sue opera-

zioni. Non e cbe un istrumenlo, o la via parzialc, impiegjila dal)io per

meltere le parli dell' universo nello slalo mulabile. in cui sono con-

linuamenle. I-] una specie d' intermedio Ira Dio e le parli deiruni-

per T csecuzione della volonla divina
,
un polere soggello . . .

Ella produce ,
ma nou crea : qucslo e il caraltcre del solo potcr di-

vino 1
. Qursta nalura del Lamarck obbligata a procedcre gra-

dalamenle nolle sue produ/ioni : non puo produi re a 1111 tempo

vegclabili ed animali di tulle lr classi
,
ma dee semprc cominciarc

dagli esseri piu seinplici per arm are ai piu composli successiva-

nu'nlc ag^iungLMuIo sistemi di organi. Cosi i rudimenli primilivi gn-
dalamenle sNiluppan.--! e giungono a costilure le classi piu elevate

per Tazion Icnla, ma conlinua , di due principii esseiuiali
,
la len-

in r*xe .tine fonna .... Dicendum qnod quamrix mntrria sfrundmn te

won possit, tnmni potfit *tcvndnm f contiderari. M. De Vcr. Qii.III, a. 5.

1.1 In II Scut. Disl. XII, qu. 1.

1 ///tf. de* aninauT fans rerltbret VI part.
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denza alt avanzamenlo progressive nc' frnomcni di nrganizzazio-

nc, con un grado piu elevato d'istinlo, <T intclligenza ccc. e la for-

za delle circostanze esterne, doe dellc mutazioni prodollcsi nollr

condizioni fisiche della terra o nelle muluc rclazioni delle pianlo o

degli animali. Se la tendenza al progresso si eserdlasse con plena

liberty
,
darebbc nascita nel corso de' secoli

, insegna Lamarck , ad

una scala d'esscri graduata, conduccntc por inscnsibili transizioni,

dalla strullura piu semplicc c dal piu umilc istinto
,

air organizza-

zione piu composta ed alia piu clevala intelligenza. Ma pel continue

intervenire dcllo cagioni esterne indicate, la regolarita di quest' or-

dine e turbata, e il mondo organico ne presenta soltanto un'appros-

simazionc a questo slato di cose, ed appaiono nella serie molte

lacune.

Secondo Lamarck, il lipo primitive, da cui la nalura comincio la

serie animale, e la monade termine (monas termen] , sviluppata in

un globetto liquido : (le monadi sono esserimicroscopid, la cui na-

tura animale e controvcrsa) : non decide, se la natura comincio la

serie vegetabile d? due o da tre tipi. Avvertasi di passaggio che le

monadi, o in generale gli animali che diconsi amorfi, non trovansi

impictriti o fossili.

Osserviamo da prima che quesla nalura, la quale fa tanle cose,

(imiove i corpi, li cangia, li dislrugge e li rinnovaj. essa e un bel

nulla, se prcscindiamo dai corpi, e dalle leggi , ossia dalle volonta

del Crealore, le quali li conservano e li regolano, e da
1

fenomeni che

per esse produconsi. La natura, scrissc "\Yhe\vell
,
altro non e che

nna collezione di falli regolati da leggi. II Ranzani
,
esaminate va-

rie definizioni della nalura, accurala e giustissima trova quesla: E

\' aggregate di hilli gli esseri creati e delle leggi imposfe loro dal

Creatore 1. Non e dunque la natura un essere creato, nc capace di

sserlo o di avere un' esislenza sua propria (per se, secundiim se} ;

antccedentemente ai corpi die voglionsi tutti da essa prodolti. Fa-

cendo dunque da Dio creare senza piu la materia prima, c questa

sognata natura . sc gli allribuiscc la crcazionc di do che non csisle.

1 RANZA.M Elem. <li zoologia T. I, C.I,
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im-nliv -li .si nega la creazione immcdiala di quanlo esiste. Quanlo

Idi'ilmi'iilr gli uomini, m-1 rimaiu-nlr iiiconlrnlabili, si appagano di

|iamlc misleriose e venerate ! Nun e nuovo 1' abuse della vocc

mi/lira dalle scuole paganc passalo svenluralamcnle fra noi. I
;u de-

ploratu da Lallanzio, come iudica\ ansi con lal vocabolo cose fra loro

di\iT>iiine, Dio ed il moudo, ropera e Park-lice 1. 11 celcbre Boyle

M.Ti>M- mi inliiTo Irallalo inlorno a queslo argomento ,
ne la voce

mi/tmu'bbc mai per a\ \cnlura piu severo censore di qiieslo illuslre

scrulatore dclla nalura 2. Allorcbe diccsi qualcbe cflello prodolto

dalla nalura, vuol dirsi cb'esso e conforme aU'ordine stabililo del-

le cose ed alle leggi ,
die diconsi di nalura

,
non percbe poste da

quesla immagiuaria logislalrice senza inlelligcnza . ma percbe iin-

posle all
1

universo dal supremo Legislalore. II lodalo Bovle bra-

uiava, lali cfletli si diccssero prodolli non dalla nalura, ma piullo-

slo secondo nalura. La nalura, dice esso, in queslo caso e la regola

o piu veramenle il sislema delle regole ,
secondo cui i corpi sono

dal Crealorc delerminali al molo o ad allro. La personificazione di

quella vana (anlasima, die cbiamiamo natura, e assurda c ridicola.

Eziandio la nalura yenitrice del Cud\\orlh non fu generala cbe dalla

sua fantasia 3.

La natura generala dal ccrvello del Lamarck e dall
1

epoca mate-

rialisla, in cui quella nasceva, ba fallo i corpi; e come? impieyando

per mezzi iallrazione, la ripulsione ed i fluidi sotlili? Erano que-

sle cose pria che esislesscro i corpi? Essa e un ordine di cose. Ma

quale ordin di cose iiucbe non crano cose ordinabili? Questa nalura

si compone del molo sparso ne corpi e delle leyyi, che ponyono

ne II' uuicerso ordine ed armonia : ma il moto de' corpi non era pri-

ma dc' corpi ,
e le leggi, le quali danno ordine od armonia al-

T unicerso non sono una polenza cieca e non intelligent, ne da cssa

1 Isli uno naturae nomine res diversissimas comprehenderunt, Dtum el

iinimluin, arlifcnn et opus. LACT. Dirin. Instil. L. VII, C. 1.

2 BOYLE De Ipxa natura. In latino fu slampalo a Ginevra coo le altre

sue opere r a. 1688.

:J Systh. Intellect. Diss. de Xat. Genii. II Mdsemio suo anootatore lo

ha confuUto.
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drriviinsi, inn bensi efletli del volnv di Quci die iufiiiila proriden-

zia ed arte, Mostrb net suo mirabil mayistcro, o risullano dalla pro-

priela de' corpi : quoste non esistono, n& le leggi imposle ajle so-

stanzc corporoe operano. finch& non esislano i corpi. Anche O
unisce ad un Dio la natura (melior natura) per isbrogliarc il caos e

formare i corpi organic] cd inorganic! : Jlanc Dem el melior lilem

natttra diremit 1; ma almeno suppone I'esislenza de' coipi olemen-

tari ed il molo, benche disordinato ;
e giunto alia formaziono dd-

1' uomo, scnto bisogno di qualche cosa di piu. Una natura la quale

ne ha nv
pii'i

averc tin fine o nna intcnzione net suo operare,

avra formali i corpi dogli animali
,
c in essi

,
a tacere di tutto il ri-

mancnte
, quel mirabile apparalo elf e Vocchio ? (qui finxit oculum

non considerat) e lanli allri organi evidonlemente ordinati ad un

fine
,
ed in manifesto relazione coir aria

,
colla luce

,
col calorico

,

colla nutrizionc
,
col suolo ecc.? Avra trasformato la materia prima

(che in se non poleva esistere) in organism! cosi artiiiciosi, dai

quali ,
secondo Lamarck

,
derivansi e gF istinli animali e il scntire

(ch'esso nega agli animali inferiori, appellati da lui apati, ma lo

accorda agli arlicolati ed ai molluschi) e le facolla alquanto superiori,

che concede agli animali da lui gencrosamenle nominal! inlelliyenti

(i verlebrati
)
e la slessa ragione umana, per cui Tuomo s'innalza al

Creatore? Una potenza in qualche modo meccanica chi la concepi-

scc? E una sorella del quasi corjyo degli dei di Epicuro, che Cicerone

non intendeva: Corpus quid sit intelliyo; quasi corpus quid sit nulh

prorsus modo m/e/%o.Un vero strumento, non potevaaDio sen ire.

se nou come islrumento
,
a un dipresso come a no! servono le mac-

chine rilrovate dalK umana industria. Ma rOnnipotento, cui volere o

fare, ha egli bisogno di macchine o d'islrumenli? E chi coucepiscc

una potenza meccanica, o quasi meccanica, la quale, non e corpo nr

anima? E quando questo singolar meccanismo, o quasi meccanismo,

esistesse , noi, e gli animali
,
e le altre creature non sarcmmo fatlu-

ra sua, ma del Crealore, il quale con tal mezzo ci avrebbc dato Tesi-

slere.Cosi un quadro o una slatua non diconsi opera del pcnnello e

1 Meiamorph. L.I, 12.
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iJcW6 scalpoilo, brn.si dell'.' I qualc si

'

\alul< di qn . 'i n u

ifcfeU Ma iicl caso noslrn I isinnMto< * nvfle od pihita.-

"StOMldo Uimarck, non ct sono vcre specie ne'rogni organizzati,

BtololaniiMito individui. Noppur rio c vrro , ne si ammctlo dal piu

fip'zoolngi c dc' l)i)l, inici. Vrgo dcpli animali, dp' duo sossi, somr*

glianlifra loro, c capaci di generaio iigliuoli siniili ad essi, c, ri.in-

os^, permanontcmenU) Iccondi : ho cr rlamrnle drilto di din 1
: eeco

-p'n> di animali, lulli qucsti o disccndono o potevano disced

(iagH fllessr progonilori: questa e unaspccie dislinla dalle alti -.-.

iiulividui di 'lie (juali gi'individui di qucsla o non generano o

almfno non producbno iigtiuoli durevolnicnte fccondi. Siccomc per-

ailro non conosciamo abbaslanza molli osseri (c in particolareqiirlu*

chc Iroviamo sollanto in islnto di Ibssili'., cosi sovcnto il naluralisla

puo orraro nclla dclerminazionc ddlo specie, o congiungcodo in uua

piu specie soioiglianti, o riguardando come specie dislintc lo razze

ossia lo sorie di genonizioni di divcrsita coslanti edercditarieoezian^

dio Ic scinplici variela accidenlaH o talvolla incoslanli. Ma non per

in so e meno fissa e pormanentr.

Lamarck penso, le argille e.'scr prodottc dagli avanzi dc'vegeta-

bili: '. die assai piu, ttilta la maleria brula o mineralo provonire

dalfazione o dalla scomposi/ionr di osscri organiz/ati ! Ove vivcva-

no
(jiiosli

csseri? Ovo orano? 1 fossil! piu anlichi o erano, noi pensia-

mo, radical! nd terrene o adorivano allo rocchc sul)acquee, o certa-

raente riposano tulti sopra le soslan/.o inorganiche, Ira le qtiali fu-

ron scpolti.

Ma veniamo piu dapprrsso al punlo, cho ora abbiam fra lemani.

r nd qualc Lamarck ha avulo un ccrto numero di soguaci ed erian-

dio qualcho precursore. Esso combalte T immulabilita delle specie;

perche, dice, pruoce evident! oltenule per mezzo delta oxscrvazione

tn<> sh'essa non e fondata 1. Ma qualisono le ossenajioni e

le prtioce, por lui, eritlenli? Hgli provn. di- li >p'Ti orpmidin.

paaaoo o, a cosi dire, sfumano le une nellc altro taldie sposso non

ci reslano. per chslinguerle, se non minute particolarita. Gib e vcro

1 Philos. Zoologique. Paris 1809. T. I, p. 51, 8l, 156.
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per Ic specie (Tuna slessa famiglia, ma ne'gruppi divers!
,
bcnche si

trovino degli anelli . che congiungono una coll' allra le porzioni del-

la grande cd unica scrie animate, mai non manca qualche caraltcrc

essenziale, che Tuno dalFallro distingue. La serie animale era la te-

si favorila del Blainville : eppurc fu egli il piu ardenle soslenitore

del I a real I a e dclla iiiinuilahilila dclle specie. Accenna il Lamarck,

che gl
1

individui delle varie specie, cangiando dimora, clima, \illo,

abitudini,ne ricevono le influenze,e da queste nolabilicangiamonti.

e cio si vede principalmenle nelle pianle coltivate dalPuomo e negli

animali domcslici. Cio nessuno gli contrasta. Ma quando Lamarck

afferma, nuove parli destinate a novelle funzioni, subentrare apoco

a poco a quelle che sono sparite, allora, come osserva Lyell l, es-

so non cila alcun fallo positive inappoggio dellasoslituzionedi qual-

che senso, di qualche facolla o di qualche organo al tutto nuovo ad

altri soppressi, come divenuli inutili: tulli gli esempii allegati pro-

vano solamente che le dimension} e 1'energia delle membra, e cosi

la perfezione di certi attribuli, possono trovarsi, dopo molle gene-

razioni, diminuile per difelto di uso, o per opposite accresciute ed

invigorite per frequente esercizio : cosi il can levriero ha debole

odorato, ma straordinaria velocila e vista aculissima; mentre certi

cani da caccia sono comparativamente quasi lenli al corso, ma di

odorato maraviglioso. Allorche Lamarck ci parlarfts/br:t delsen-

timento inlerno, d'influenza di fluidi sotlili e di atti dellorgamzza-

zione, come di cagioni, per le quali gli animali e le piante possano

acquistar nuovi organi, esso ci da parole in luogo di cose; e, dispre-

giando le regole severe delHnduzione, ricorre a finzioni non me-

no ideali della virtu plaslica e delle altre chimere de'geologi del

medio evo. (Lyell).

Lamarck, senza recare un sol fatto dimostrante nel cangiamento

delle circoslanze esterne il potere di annientare un organo e di pro-

durne un altro, non prima apparso in quella specie, ammctte cio

come un vero incontrastabile e ne trae quesla singolar conscguen-

za. Non gia g!i organi, ossia la natura e la forma delle parti del

1 Princ, de Geol. P. IV, C. 1.
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corpo d' mi animate
,
hanno dato luogo allo sue abiludini cd a!le

sur I'.imli.'i particular!, in.i per contrariu lo sue abitudini, ilsuo mo-

do di vivcrc e lo circoslan/.c-, in cui sonosi trovati 'gl'individui, da

cui prutvdono, hanno col tempo costiluitala forma del suo corpo, il

nuinoro e lo stalo de'suoi organ! c Ic facolta di cui godono. Cosl

polremo dire chc noi abbiamo gli ocelli perch6 guardiamo, e i pol-

moiii perche rrspiriamo 1'aria in nalura e, se a Dio piaccia, abbia-

mo il naso per 1'abitudine di sofliarcelo. Puo esserc che il non uso

dclla luce, o il virer continuo in tenebre debiliti a segno Torgano

(id la visione da render ciechi gli animali e dopo una serie di gene-

ra/ioni dislrugga Torgano esterno: gli animali osservali nellagigan-

tesca cavcrna del Kentucky nell
1

America scttentrionale, sembra chc

cio rendano probabile. Per contrario daH'escrcizio puo prodursi per-

fezionamcnto, invigorimento e magnificamcnto di un organo ; ma

non mai tali estrinseche mulazioni cangiano essenzialmento la strut-

lura degli animali, o fanno comparire parti prima non csistenti, e

sulle quali percio non polevaT animate fare sforzo alcuno. Si dice,

che 1'anitra domeslica ha I'ala piu corta e la gamba piu forte della

selvaggia: ma ccrtamenle le circostanze diverse in cui vivono non

hanno create ne quclle ali, ne quesle gambe.
Udiamo dal Lamarck qualche applicazione de'suoi principii.

L'uccello va sulKacqua a ccrcare il cibo, cd allonlana Ic dila per

batter Tacqua e muoversi : in virtu di quosli allonlanamcnli ripetuti,

la pelle si stendc c col tempo formansi le larghe membrane congiun-

gilrici dci dili delle anitre
,
oche ecc. Similmcnte le rane, le teslug-

gini marine, la lontra, il casloro ecc. . Digilosque ligat iunctura

rubenles, disse il poeta delle Trasformazioni 1
, parlando del con-

giunto di Fetonte mutato in Cigno; e il suo racconto
'

credibile al

pari di (jucsti. Pare che se tali animali fossero slati sprovveduti di

pirdi palmati ,
anziche arrischiarsi al nuoto, si sarebbero contenlati

di cibi tcrreslri : almcno cosi nc persuade 1 analogia di tanti allri

uivi-lli o quadruped!. L'anitra e 1'oca gittansi nell'acqua per cieco

btinlo, tutto conforme alia loro organizzazione, prima di saper nulla

1 OVID. Mctamorph. II.
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del cibo, chc ivi trovcranno. GFislinti de'bruli ciorivano dalla orga-

nizzaziono c con qucsla cangiano: e cio o\idcnle negrinsclti, i
({iiali

passata la prima vita ncll'acqua, divcngono insettLalali c \nlanli. Al

gatto la golosita del pesco non ha falto ancora nascerc membrane

natatoric, come ne ad esso ne al cane ha donate ali la braimi di tar

preda di uccelli.

La giraffa abita riuler.no dell'Africa e \ive in luoglii ove la Icr-

ra quasi seinpre arida e senza cibo, T obbliga a cibarsi dello fuglie

degli alberi, ed a sforzarsi conlinuamenle di giungere ad cssi. ,'No-

liamolo : la giraffa in que.sli conati aveva uno scopo : era duuque

piu intelligenle della nalura) . Da tale abiludine, manlonula per lun-

go tempo in lulti gl
1

individui, e risullata lu lunghezza delle garabe

anteriori e del collo
,
talchd innalza il capo a sei metri di allezza .

Molli allri animali vivono in quelle regioni v o fra questi varic specie

di rinoceronti, Tippopotamo, il bufalo del Capo, I alee, la zebra, il

quagga 1, e parecchie antilopi: e pure non kanno avula Fambi/ione

di divenire cosi alti. L' elefante africano ha fallo ineglio, allungando

il naso e aequistando la proboscide che gli presta laali servigii. E

chi ha vedute le giraffe a collo e gambe anleriori piu brevi? Ne e

vestigio tra gli avanzi fossili di quesli animal! osservati in Morea o

altrove? Queste congellure somigliano a certe favole degli anllchi

poeti. 11 corvo e nero, pcrche Apollo lo rese tale : la rosa rosseggia

perche fu linla dal sangue di Venerc : il giglio e candido, da ch( i d
caddero sopra alcune gocce del lalte di Giunone. Spiegano alia loro

maniera il fatto supposto : ma non ci dicono chi abbia lor rh elali

gli antichi corvi candidi come cigni, i gigli neri, e le rose prive del

loro vago colore.

Introducendo dei cavalli nella stalla, fate Irovar loro la man-

giatoia in allo, lalcho debbano tener la testa elevata, mentre inan-

giano, cioo quasi sempre: alzate quella un poco ogni settimana : qua!

cosa otterretc? Cavalli coll
1

abiludine di tener la testa alta: io dubi-

to se essi, o i loro flgli, similmenle educali, avranno il collo c le

1 La zebra e il quagga sono specie africaue del genere cavallo: il se-

condo deve il suo nome al grido che emette.
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anli-riori pji 1m. Ji-
1 !! coiisuelo. Poniamo r|n- .si. s,ira nn,i

di ca\alli, porn Killc allrc; nn una spn-ir inr.ipan'

<li pnidunv. utioiuloM a^li allri ra\alli. prole pcrfella e feconda.

Ic iiiodiiica/.ioni supposlc alia line non sarebbero compile

tteiamorfosi, nc formazioni di nuovi genori, ordini o cla>si di \i. -n-

..icnliv noii menu die lullo qwslo si vuole
,

la naluru aver

fallo. lra>ibniiaii(lo perfezioDaitdo, senza pero proporsi unoscopo.

Si r doiitandalo ai soslenilori di qucslo >i.s[cina, pi.-ivhe, dopo lauti

srcoli, il piu fra i \iventi manlcngasi ncl piu basso stato, niontre

tin minor nuincro di specie ba fallo progress! cosi prodigiosi, c come

ci siano lultora lanio piaiilc crillogainc ,
lanti aiiiiualelti infusorii

lanti polipi ;
c perchu il progrcsso si 6 operalo cosi irregolarmen-

te, e il regno animale prescnla inlcrruzioui considerubili. Non si

da Middifaccnlc risposla inscgoandoci ,
la uatura non esscr mai

oziosa, ma di continuo occupata alia formazione de' rudimcnli clc-

mpnlari dclla vita aniiualo c vegelabilc ,
cd ogni di ricouiinciare

,

per cosi dire, 1'opcra della crcazione, forniando delle mouadi o dei

Tozzi c prirailivi abbozzi, sole cose vivcnli, cui essa da 1' essere di-

nitamente. Ma perch'
1 in tanti sccoli noii si 6 veduto, ne alcuna

tradizionc ci altesta, aver essa dalo T essere, alme.no indirettamcnle

a qualche vivcnle di grado non tanto inflmo ? Porclie, a memoria

d'uomini, niuna specie acqualica si o trasformala in terrestre ? Pcr-

cbe niuna nuova specie e comparsa nel rcgno animale o vegelabi-

le? Diremo la madrc nalura per troppa eta iudebolila ed insterilila

poter sollanlo darci impcrfclti e mal discernibili abbozzi, ma non

piu trasformarli in piante cd animali piu jwrfelli e maggiori? Oue-

sto sarcbbe ricadere nella veccbia doltrina di Epicuro , esposta da

Lucn.'/io. Yix miiinulin jiarva creat quue ctuu la creavil Soecla,

deditque ferarwn ingentia corpora parte (Lucr. II, v. 1151). E

pure Lucrczio crcdi i\a allc generazioni spontanec piii di qucllo che

il profiicsso delle scienze di osservazionc permdla ora a chi piu

nc saivbbr contenlo. I modcrni, voleudo la lenden/a continua al-

! a\anzamento, alia progrcssione, (oon credo che abbraccino que-

sla viola doltrina.

So poi altri ne dice, non la malcria inintclligibilc del Lamarck,

ma Tordinaria matoria brutu in \ irlu d-.-lk- Icggi iiuumUbili imposts
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alia natura, tramutarsi in csscri organizzali c qucsli in allri scmprc

piu pcrfetli, dice cosa non confermata, ma contracletla daircspcricn-

za di molli sccoli, e cosa chc niuno intende, c percio non puo pro-

varsi, ma senza piu"arbitrariamente asscrirsi. Lo ha confcssalo Isi-

doro Geoffroy Si. Hilaire: Ira la maleria bruta e la vivente , non

sono solamente de'limiti, vi e un abisso : aggiungc a cio saviamcnte

il ch. sig. prof. Purgolti: e niun naluralisla puo in buona fede ne-

garlo 1. L' organizzato, secondo le leggi di nalura, nascc scmpre

dair organizzato, c percio i primi esscri organizzali dc' due regni T

poiche esistono, sono nccessariamenle opera immediata del Crcato-

re. Come la maleria bruta trasformasi nelForganica? Per qual forza

o legge nalurale la prima tramutasi in pianla perfelta, o almeno ia

germe, in ovulo, in grano, dolato della forza di assimilazionc, e ca-

pace di produrre il vegelabile perfello alto osso a riprodursi? Come

passano uno nelPallro il tartufo sepolto \ivo, il quale palesasi al sa-

gace olfallo de'cani e de'maiali, cd il fungo che vive lulto campato

in aria, soslenuto appcna dal terreno ? come le piante acoliledoni

mutansi in piante monocotiledoni
,
o quesle in dicoliledoni ? Ma la-

sciamo le piante, alle quali polra il leggitore in gran parte applica-

re cio che passiamo a dire degli animali 2.

Supponiamo, contra lulti i falti e lulle le leggi conosciule dell'or-

ganizzazione, che un primo germe organizzalo siasi spontaneamente

prodotto in un globello liquido : questa molecola organizzala ,
che

non ha alcun organo per proteggerla, per nulrirsi e per isvilup-

parsi e quindi non e vitale, tullavia si sviluppi in un infimo anima-

luccio, divenga un infusorio, come si 6 preteso. Spesso si sono os-

servali grinfusorii nascere da esseri simili a loro, cio che non favo-

risce punto il sislema che esaminiamo. E poi da queslo infusorio

procedera il regno animale? Produrra esso una spugna, essere cbe

mai niuno vide nascero se non dalle spugne? E questc produrranno i

coralli, gli echini e le stelle di mare? Senza piu pcrderci in supposi-

zioni affalto inverisimili, vedesi che bisognerebbe ammetlere tanli gcr-

mi primilivi quanle si enumerano specie o almeno generi di animali.

1 Discorso Prelimin. alia chim. organica. Perugia 1857.

2 V. SORIGNET. La Cosmogonie etc. pag. 306, 324
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Se jiroliam fedc ui noslri a\uTsarii, un individuo sviluppa sue-

.iiiicnir gli organi , contcnuli in germc iu-1 tipo primilho.

cosi formansi le specie : vi \ ci dicono, uuiti di composi/ione ,
al-

iiirno per ciasoun gran lipo. Tutlo e in lutlo inscgnasi in eerie scuo-

!: in ogni animale
,
ciascuna parle rapprcsenla il lutlo, e ciascun

aniinale e la rapprescnlazione di tullo il regno animale, poiche in

ognuno possono rilrovarsi tulle le parli, die sono negli allri. Con-

vorrcbbe provassero, che, non diciamo i principii elemenlari
,
inu

che le loro combinazioni . ossia i principii imniediali, sono i me-

dcsimi in tulli gli animali, che la slrullura cd il numero de' lessuli,

degli organi c dcgli apparali, sono per tulli gli slessi, e cosl rende-

rebbero la loro lesi, meno assurda c non mancanle ncl fondamen-

lo; non perallro provala ne vorisimile, poiche rcslerebbe a dichia-

rarc come sieno poluli divenire cs. gr. o apparali de' sensi o de-lla

locomozionc quclli cbc non erano se non rudimenli e cosi oscuri

che il piu, cziandio de'zoologi, non li conoscc per tali.

Ma le cose indicate per essi non si provano ,
ed allri

,
coi falli

,

dimoslrano il conlrario. Ciliamo pochi escmpii. La librina, principio

immedialo de
1

muscoli
,
esistc in tulli gli animali dolali di muscoli

;

ma in quelli che nc mancano c sono ridotti al tessuto ccllulare
,
cbi

puo Irovarla? II lallc, tanlo esscnziale alia classe piu elevala de' ver-

tcbrali
,
ai mammiferi

,
manca alle allre classi di animali : allrc so-

stanzc fluide o semifluide sono prodolle sollanto per sccrezioue in

una elassc, o in un ordinc o in qualchc genere di bruti. Es. gr. il

velcno non e in lulti i rellili ne pure in moltc specie della fauiiglia

cui apparlcngono i scrpenli velcnosi
;

il muschio ed allre soslanze

sono proprie di pochissimc specie.

Lo schelelro trovasi solamenle negli animali verlcbrali. Allri ani-

mali (i teslacei) hanno invece parli dure esleriori, le quali servono

loro come di asilo e diconsi gusci : allri
(
i croslacei) le hanno pure,

ma sollili e soprapposte alle diverse membra per modo, che lengan

luogo d' intcgumcnli e chiamansi crosle : ad allri manca lullo cio.

Supponiamo il Uvssulo nervco eziandio negli animali
,
m-" quali noD

pu5 osservarsi, ancora nolle spugne : supponiamo in lulli un sislema

muscolarc : non si neghera, noi pensiamo, molte sue parli mancarc

Serie IV, vol. VII. 12 9 Luglio 1860



ad un gran numero di aniniali : i imiM-oli ddle membra, ossia degli

organi di locoraozione mancano agli animuli privi di cssi organ! . Gli

organi dell' olfatlo
,
dolla vista c dell' udilo

,
ove sono negli auimali

acefali? Ouanle diflercnze fra gli organi della \ista nrgli uniiuali che

no sono fornili, c cosi fru quelli dell'udito ! In cerli auiinali arlicolali

si trovano gli occhi mulliplici, compo.sti sccoudo un lipo cue piu non

apparc, scendendo e ascendcndo uella scala auiniale. L'occliio degli

uccelli e piu complicate di qucllo de' maimniferi ed ha delle parli di

p ri'/;ionanienlo : la complicazione e la perfezione degli organi non

vanno dunque crescendo in tutti i punli a misura die c' innalziamo

nel regno animale. L'orecchio cslerno manca ai pesci, a molti uc-

celli ecc.

Gli animali hanno organi attiad cslrarrc dal lubo digerenlc 1'ali-

menlo, preparato e liqin'do, ed allri organi per Irasporlare cs.so nu-

trimento allo varie parti. Quesla distribuzione del uutrimenlo non in

lulti precede ad un modo, o diversi sono gli organi inservienli a co-

testa funzione. II fluido nutrilivo, da prima quasi senza colore, ag-

girandosi pel corpo, divien rosso negli animali vertebrati e in nou

molli vermi : in queslo solo caso gli anlichi lo chiamavano sangue ,

aUrimonli sanie : ora eslendosi il uome di sangue ad ogni liquido

outritore
, qualunque ne sia il colore

,
ed i vasi condullori diconsi

vasi sanguigni. Questi vasi ora hanno un centro comune
,
cui tulli

sono diretti
,
ora non lo hanno : qijando vi ha questo cculro ivi e il

piu dctle volte un viscere muscoloso cavo internamente , ove sboc-

ano le vene e ondc scono le arterie : e il cuore : per lo piu e unico
;

ma vi ha d<gU animali, che ne hanno tre, de' quali peraltro il inedio

puo riguardarsi come il cenlro
,
a cui dirigonsi i vasi sanguigni. La

circokmoue del sangue si opera in modiassui diversi nolle dilTerenti

classi di auimali. Gome tante e cosi essenziali differcnze, se gli ani-

mali sono tulti usciti di un sol lipo primitive, unico protolipo di tutta

la serie animale? I mammiferi ruminanli souo limidi, nutrili di erbe

abbondanti. forniti d' un sistema digestive parlicolare, che permettc

doro di prendere in fretla cibo copioso, per rilirarsi poi a ruminarlo

-e digerirlo a loro bell' agio ,
e d' una dentatura in relazione col >i-

stema digeslivo, atta a strapparc e trilare i vegelabili : si ridurranno
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.i.l un li|in
in. d' -iiiid <->' inammirrri ranmori. aniinali san^ui-

inirii . n.ili a nutrir>i di carne, collo stomaru molto piu scmplicc ,
il

-.m.iV inleslinalr molto piii corto, diM'rsaiucnlc denial! e in modo

iiti'inento nrdinato alia loro dcstina/.ionc
,
come pure i niembri

i- in parlirolare le loro estremila !

Si- osscrviaino unacollrzionc di sclirlclri di vertebrali m'l rimanenle

di'I iviMio animalcnullae di simile, vediamocorlamenle innlla rela/io-

n<>. K pin quanli' diversila ! Oual impossibility di concepire la natural

;one di uno in allro, alipianlo lontano ucila scrie ! Quanta

\arieli nel numero e nella forma delle vcrtebre : il numero dellcpiii

"rvieali, dorsuli e lomharil varia da un gruppo all' allro, cd

eziantlio in un mcdesimo gruppo. Le verlcbrc caudali mancano in

alcuni generi e in altri sono assai varic di numero. Nell' ordine delle

scimmie, alcune specie sono prive di coda, altre 1' hanno assai breve

o mediocre, o lunga ma non prcnsile, cd altre lunga e prensile (atta

a prendere c stringere i corpi ) , la qualc SITVC ad esse quasi di una

quinla mano, come vedesi in parecchie specie americane. NeH'or-

diue dc'cbirottcri I

(pipislrdii c simili animaJi' alcuue specie sono

flgp* \cduK' di coda, cd altre 1" hanno piu o meno luuga. Nolla classe

di'^li anlibii sono i due gruppi vicini, i battraciani (ranc ccc.
)
e le

salamandi-c
;

i primi privi di coda, le seconde con coda.

Questo succinlo saggio basla a provaro cho v
1

ba diversila ne'com-

ponenli immodiati, ne' tessuli, negti organi ecc. specialmcnle nelle

\arii 1 1 ,K>i e n \arii ordini, o qucsli fatti s'avverano in tulli i les-

.-uli, in tulli gli organi e cost in tulle le funzioni. Dunque unila di

n.inposizione non e ncl regnoanimale, ne (jueslo ha potulo fonnarsi

[KM- lo sviluppo successivo degli organi posseduti dall' animal Upo nel

principio dclla vita animalc.

(11 seyvtio al prossimo quaderno.)

, o con dita alate.



LA CASA DI GHIACC10

IL CACCJATORE DI VINCENNES

La Scuola.

Nell'Agosto del 1845 venendo io da pie degli orridi ghiacciai del

Montbuet, e altraversando il Fossigny, m'intrattenni alquanlo in quel-

la gaia Bonneville
,
che n' e la citta capitale, per ivi desinare sopra

una loggetta die si specchiava nell'Arve dalle acque azzurrine, le

quali scendono direttamente dai ghiacci del Montblanc. II mallino

appresso (avendo la sera innanzi cenalo e dormito ad Annecy) nfav-

viai per lempissimo lungo le erbose rive di quel placido lago ,
che

dapprima aperto e sfogalo ,
va poi ristringendosi fra due monli ve-

sliti di faggi, ove cheto cheto lambisce le rivcrite rnura del solitario

Castello, in che nacque san Francesco di Sales 1' apostolo del Cia-

blese.

Salulai divotamente il santo loco, e oltrepassato Faverges e la bel-

la Albcrtville, m'ingolfai a mano a mano fra le altissime rocche del-

la Tarantasia, e di valle in vallc salendo giunsi a nolle nell'alpeslre

Mouliers. II domani sopra un carrellino, che va di traverse per quel-

le vie scoscese e dirolle, monlai per di molte ore su quei dossi sco-

gliosi e per quelle anliche foreste, avendo sempre dinanzi agli occhi

e per lalo gli aerei gioghi di quelle asperrime rupi che levano il ca-

po nevoso fra le nubi e in esse lo nascondono.
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Al piu monlano villaggio, sco><> d.-l carrino, c salito a cavallo

d'un bono ailante c gagliardo mulo, nuuindai la lirra c aspra uti

del piccolo san Bernardo, assai piu pcricoloso a montarc del Gran

S. Bernardo, die 'lull' Italia tragilla nella Valesia. Come fui MI

quelle inaccessibili altczze presi alquanto di sosla sopra un pianel-

lo che rispondeva sull' orlo d' un profondissimo abisso : nelle mon-

tagnc e nei valloni ch
1

io scorgeva sollo i miei piedi ,
mcntrc io sa-

liva dal lato opposlo, s
1

era levato una di quelle orrendc burrasche

di cielo che sorgono improvviso e combaltono gli smisurati fianchi

di quelle cccelse rupi.

Allora ebbi uno spellacolo, che si puo assomigliare in parte a quell!

che descrivemmo delle sformate tempesledei mari iperborici: poiche

in quelle abisse \oragini dci valloni insaccano le bufere, c Ira i lam-

pi, i fulmini, i tuoni e Io scrosciar delta grandine, e il muggirede'ven-

ti surgono, e si contorcono e s
1

incavalcano vorlicosi ncbbioni, che di

quelle valli, di que'dossi, di que'cinghi e di quelle bricche formano

tutto un mare caliginoso e in tcmpesla : e perche i nebuloni in quel

turbinio procilloso s'addcnsano c si diradano, cosi veggonsi ciglioni

di monte nuotar per entro a que'vorlici come se quc'macigni venu-

U insieme a battaglia si cozzassero gli uni contra gli allri, si profon-

dassero, si rialzassero a guisa degli Encelndi e dci Tifei nella favo-

la dei giganti ,
che scalando il cielo vcnian fulminati da Giove. La

danza orribile di quegli scogli mi rafligura al vivo 1'urto, il conquas-

so, e i traboccamenti e i rizzamcnti di quelle montagne di ghiaccio,

che nelle fortune dell'oceano borcale par che sobissino il mondo.

Contemplate quelle grandi apparenze della fumca e degli scogli

che nuotavano in essa, io continual il mio cammino per que' sentie-

ruoli, rnni. salvatici e duri a saiire pel rischio delle nebbie, che talo-

ra si lievano da que'baratri cosl fitte che appona che si vegga dal

a\alicre la testa del mulo. Di solto rintronano cupamenle le casca-

te de'torrenti die pnripitano dai burroni dell' alpe ;
di sopra bom-

bano gli spaccamenti dc'ghiacci, gli scoscendimenti delle frane. Io

slridere de' vcnli ; d' inlorno ti s'addensa una notte mortale. Io per

buona ventura fui sovrappreso da quei densi vapori quand'era gia

oltrc a (I'n i.-r/i (IdPaltezza, ma mi occuparono a un trattosi falla-

mcnte la vista, che non vedea piu la mia guida, sebbene slesse alia
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losla della cavalcalura
; aggiugni chc s' aumcnlava per grazia tanlo

rigore di freddo (ed <ra I'Agoslo, ch'io non senlia piu delle gambe
e delle .mani, e andava gridando alia guida Tienli con una mano

alia museruola, ch6 nou precipiliarao in abisso

Pervenulo fmalmcnte alllospizio, cd entrato alia stufa, con un

bicchiere di via caldo raddolcilo dalin zucchero m>bbi raccalorato

lo slomaco e lulla la persona ricuperata : od esseudo alquanto dira-

dalasi la nebbia, e guardalomi allorno da un fme>lrino io non ve*-

deva che scogli nerognoli e neve e soliludinc
,
salvatichcz/a e di-

serto. Ma quel sacerdotc ospilalierc avcva qiiella sera air Ospiao
una brigata di geolagi inviati daH'Acfadcfmia delle scicnze di Torino

ad esarainaie la nalura e la condizione di quello estrome rocce delle

piu alte monlagne' d'Europa per eonoscere se fosse veraee lascntcn-

za di Saussure, che nelle chine delle Alpi di verso TElveKia, laSavo-

ia e I'Aleiuagna non'hawi un palino di granilo, il quale con tulle le

altre rocce fuse ne vesle sultan lo i fianchi dal lato d'ltalia; perocche

nel vomitarsi di .sotterra e ncl dirompere i profondi strali di sedimen-

te sottomarino, arrovcsciolli Tiolenlemenle dalla banda boreale. 11

che fu Irovalo per que
1

scienziali verissimo.

Ora chi il crcderebbe ? In quel luogo ermo, nudo e privo d'ogni

bene fnvvi alhi cena una imbandigione si ricca, si squisila, e di fi-

nissimi e delicatissimi vini si fornila, che appena si polrebbe credere

se quelle orride bricche fossero per incanlesimo calate e trasposte

nella grassa Milano o oclla gentile Firenze copiose d'ogni morbidezza.

Tutli i commensali n' oran forte raeravigliali ,
o chiesero all' ospite

come mai lanta delizia in cosi aspri gioghi?
- - Vi ccssera ogui stu-

pore, rispondeva quel corlese, s'io dirovvi chc di eerlo quassu non

avvi che sasso c neve e ghiacck) e nebbia e turbine e lempesta ,

ne queste cime sono consolatc mai da nissun ristoro
,
che nou < i

venga d' allronde. Perocche le legne e il carbone s' hanno dalle bo-

scaglio della Taranlasia
;

il latte o il burro
,
che sono in vero eccel-

lenli
,

ci salgono dalle mandrie che pascono 1' erbe aromaliche <fi

coteste montagne d' inlorno ;
la \ilella di lallc e il manzo dalle pa-

scione delle valli di san Gervasio o d'Emaville ; i vini gagliardi sono

delle cantine del Canavese
,
e quel chiarello di color d' ambra pu-

rissima brilla sui poggi di Momclliano suir Isere : le trottclle poi ,
i
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(jiicllc
diliralr frilluiv d' avuimlli ci si pescano ndlu Dora.

nic coslasa.u nun s'ba nulla die HUM ci \rn-,i :

a gran falica o d'llalia o di Sa\nia

II medt'simo diciamo noi ai nostri Iclluri dollo eslmuo rcgiooj

Ixuvali die dcscrivianjo. Ivi.non e rhr- HUVC . gluaccio, grcppo, e

ripe slajrliale. e roccbe nude d'ogni lil d'crba o di virgulii : 11 regno

dclla raorte non e piu desolalo di (jucllc lerro gramc e ft'iii:,iii'. Di

(jui polole conghieUurarc coiae
(|iic' pocbi Esquiinusi, clu 1

,

goacooo con Murlino i navigalori iaglesi ajPisula del Jtc Guylit'lmu,

caricarun le slitte di quanta iulerono aggraniiaro dcgli a>au/.i dt-l-

l

1

Erebus e dol Terror. 1'ez/i di lavolam
,
di IraNicelli, di piane, di

velc, di pannilani, o sovralullo marlclli, Umaglic, cbiodi d'ogni ra-

gionc, c collelli e forcinc o cisoic e scglu-lti! o sgorbic , arpagoni c

lanriodi falcali, die parca proprioun niagazzino di ferra\ccchi. Essi

no amhnano cosi giiudonli come dol
jiiu piv/ioso k->o:o.

Martino JMU a qurlia su:i pisloli aggiunse un' allra riculla a sci

colpi donatagli da YUUMJ. c uno scbioppo a duo caunc lorliglionc di

quc
1

trovati nel battdlo da Obson
,
senza cbo il Capitano per sua

-ia I' cbbe n-galalo d' uu uolabiL' forniinento di munizioni cbc

in polvcre e chc in pallc ,
sia per la rivolta

,
sia per la lorligliona

col corrodo d'oltrr a due cenlinaia di cassulelle. fuluiinanli da inno-

scare il foconc. Oltre a cio ebbe libri e molt' altri oggeUi di somma

necessity a cbi vivca fuori del coiisorzio civile . e di piu anco una

buona borsa di danaro per tulti i rasi avvenire cbc poleam) incon-

Iraiv. Di cbc rimase obbligalissimo a'.suoi guncrosi amici : i quali

avendo divisata di non passare pel Polo Hmjnclico : ma di raseulare

la piaggia c valicare lo slrelto gelato di Yitkria . prcscro coinmiato

da lui, diccndo Chc prima dclla sgclaUi TaUcndeano al Porlo

Kennedy p?r ricondurlo iii Europa
Airone

,
come fu ritornato aHa.axri di yhiaccio era si giocondo,

era si parlanlino, die fuori del naluralr di quelle gonli non la i'mava

raai di parlare dc' bianchi ,
do' modi loro

,
di ioro usan/e , e come

sedeauo , e come man^avano, e come si pellinavano e la\a\an I

mani ndl' acqua cald;i ;i pozzi rossi cln- mand.:\an >i buon

odoro. e n'a\eau d.ilo a Marlino; e milFaltre uovita cue aveangli

fcrito la fantasia. Di cbc IKnudlina u'era tulta in curkuita, e faceagli
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millc intcrrogazioni, allc quali il buon garzonc il piii dcllc voile non

sapea chc risposta si dare c andava annaspando c avvollicchiandosi

in labirinli che non avcano riuscila : laonde la curiosa fandulla vol-

gcasi a Marlino, e avulone il ncllo i\ andava cousolalissiuia.

Ma il francesc
,
chc avcva benc apprcso in Roma la scuola del

P. Filippo, e in mezzo a lanle viccnde non avca mai inlermcsso di

vivere da buon crisliano
,
moria di vedcre quella gcnerosa faneiulla

c quel giovane bravo conosccnli di Dio c rigenerali in Gesu Crislo,

sperando ch
1

essi lornali poscia alle loro brigale le ammaeslrassero

di vila elcrna. Pcrche vedendo che Martore c la famiglia aveane

riposla in lui ogni fiducia, e lasciavanlo sovenle in casa coll' Ermcl-

lina, e piu spesso usciva alia caccia delle rcnne con Airone, non la-

sciava fuggirsi occasione di parlare con esso loro dei misled della

fede in quel miglior modo che poleva.

La prima volla che Pelersen era venuto col capitano Aloe Clin-

lock alia casa di ghiaccio Marlino, essendosi avveduto ch
1

egli cono-

sceva assai bene il francese
,
T avea richieslo

,
se a bordo del Fox

avesse portato seco qualche libro di quella lingua : cui risposc Pe-

lersen, che avea in francese i romanzi di Dumas
,
di Victor Hugo c

di Balzac No, no, mio caro, disse Marlino
,
cotesli sono libri vc-

lenosi all'eccesso : io amo cose piu gravi e piu soslanziose S'egli

e per coleslo , riprese il prolcstanle ,
io ebbi in dono da un missio-

nario belga il P. De Smel, che dalle monlagne Ronchiose era venu-

lo sul la^o di Atabascka , due libri callolici
,
T uno de' quali e un

compendio della Storia Sacra del gesuila Loriquet ,
e T allro e un

catechismo a uso dei selvaggi ,
che il De Smel mi diede a speranza

di rendcrmi papisla ; poiche i gesuili sono sempre sull
1

uccellare a'

merlolli
,

e per cantaiuoli e allellaiuoli da tirare gli allri alia relc

hanno sempre a mano colesli libri che porgouo in dono a chi per

avvenlura intoppa in que
1

reverendi. Se li volele
,

arrecherovveli

alia noslra venuta in aprile : e tenne la parola.

Marlino leggeva e rilcggeva conlinuo colesli due librelli
,
e pre-

sane T imbeccala ne rimbeccava poscia gli avidi suoi amid
,

i quali

ancora che zolici c di molla idiolagine, lultavia ad ogni ragiona-

menlo crescean nella brama di conoscere la via dcir elerna salute ,

e facean pressa a Marlino che li conducesse sull'allro conliuente alle
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noro. rlio <<>>! a\oa loro dipinto i Missionari. II buon Marliim

ilitva loro , cho prima di muovor passo era mostieri impararc

ta lingua <l<>i bianrhi . o appn-nili-iv i modi di quelli ,
e le usanzo

pi
'i non mostrarsi afTalto barbari ncl tratlo con esso loro. E i due

bramosi sohaggi s' aceonciavano con ogni docilita a seguire i suoi

ammaostranionli.

Dapprima disse loro, chc avvegnache in tanto rigore di freddo

di necessita Tugnersi la polio, tullavia polea farsi per maniora

da non pulirr si totidiosamente : ondc avuto cosl la prima come la

>!a volta dagli inglesi buona copla di carbon fossile e calderuoli

c vasi di ramo. slriNse la novo in uno di quelli e fece colsapone la-

varo il viso o le mani all' Ermellina e ad Airone ; il che volea che

facessero almeno ogni due giorni. Intanto egli avea strullo e purifi-

rato il grasso di balona e fattane manleca odorosa di musco , del

quale ebbo in dono molte pasticche, e facea loro ugnerc i capelli, la

faccia e le mani. Anche avuti pettini , facea loro ravviarc i capelli ,

o intrecciarli con bel garbo ; poichc specialmenle gli uomini impia-

slrandoli di grassume, stanno loro incollati come se avessero suso la

bogima. o meglio una crosta di colla cervionc.

E perehe le vestimenta giornaliere eran dentro e fuori unle e bis-

unte ,
voile che T Ermollina apparecchiasse per s6 e pel fratello ve-

sli nuove di cervio. di volpe, di foca , d'orso bianco e di lince, e le

l<M)p<>p in serbo pel viaggio. Anche voile che non abboccassero lut-

!o il tocco di carnc come i cani e i lupi, ma tagliasserne le fette col

ooltello
,
e usassero della forchella

,
il che fu molto diflicil cosa ad

awez/arneli , sia poroht cio era fuori d'ogni loro costume ,
sia per-

che i fratolli e la cognata faceanne le grasse risa. Ma 1' Ermellina
,

chVra di soltile ingegno ,
o capia bene quanl'era buono Tausarsi

alle maniore de'bianchi, giltava la cosa in ischerzo e ne molteggia-

va piacevolmento con esso loro: sinche abitualisi a quelle nuove fog-

go, non no facoano piu caso.

Martino addostro la fanciulla a faro il cioocolatle o frullarlo ac-

cifK-che spumeggiasse ;
a misurare le dosi del the, ch6 non divenisse

ne, troppo carico ne soverchio languido ; insognolle a cuocere la le-

pro arrosto ne'schidioncelli, e le starne e li scoiattoli ch'hanno car-

pi di-licaliimc o grasse : mostrollc ad abbrostire sulla graticola
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quo' bci rocchi di slorionc, o il morluzzo o il salamono o la poiv^l-

lotlii di iinn 1
. i (juali

rondili del proprl". riho sap

o sostanzioso di molto. no gli Esquimosi, i quali non a\mdo I

c carbone non ponno far la brace, usan pnnto dclla gralicola, ma

arrostiscono a maniera di clibano inforando colla fiamma dolla lam-

pana le parcti clelle calderuolc ben covcrchiatc.

Ad Airone poi inscgno liraro al bcrsaglio prima col moschetto o

poi colla pislola ;
c siccome i selvaggi luinno lo sguardo aculissimo

pel lungo abito di mirarc da lungi, c in uno hanno muscoli gagliar-

di
,
cosi il giovanc divenne in breve liralore valentc. Marlino dollo

duo rivolte ne preslo una ad Airone ;
e uscili insiorae alia caccia .

1'animoso garzonc facca prodezze sovra pin lupi aflamati
,
die ve-

niano alia sna volta per isbranarlo, lirando lalora sino a Ire c qual-

tro colpi soguitamcnte c piantando loro sompre la palla in fronlc

clie facevali cascar morti di punto. Ebbe perfino la baldanza d'al-

Icndere a pie fermo uu orso ferito di schioppo da Marlino assai di

lontano
,

il quale correndo rabbiosamenle per inveslirlo ,
\irone gli

sparava al cuore la sua rivollu.

Martino sapea che sul continente d'Auurica awi degli Indian!

crudcli e fcroci
,

i quali mancggiano con una dcslrezza ineslimabile

certe loro clave a bronconi
,
e aste a picca ,

e raazze ferrate
,
che

dove loccano sfraccllano ossa e capi : ond' egli ammaestro il garzo-

ne a schennire, sia rotando Tasta della sua giannetta, sia tirando

puntone e di sopra e di solloraano ,
con parate e scorci e guizzi e

finte da ingannar rawersario
,

il qualc , selvaggio essendo e villa-

no
,
combatte beslialraente

,
ne puo vincere lo schermilore se non

dandogli a Iradimento. Avve/zollo anchc a tirar di fionda; e fattegli

due forti coreggine di schiena di cervo
,
e la piazzetla di cuoio di

bisonte, facea porvi suso ciottoli rotondi di torrente, c tirargli a un

bersaglio: di che Airone fece due polsi cosi gagliardi e cosi saldi, che

tirando a volo alle gru, feriale a morle il piu dollc volte, con infmilo

piacere de' paesani ,
i quali non conoscono la virtu di quelParme.

Come il buon Martino ebbe alquanto rinch ilili i due suoi disce-

poli ,
voile por mano a un suo disegno ,

che slavagli in cuore da

lunga pezza, n6 senza incarnarlo potea venire a tcrmine de' suoi di-

visamenti. Cio fu d'insegnar loro lellera coiraminaeslrarli a leggere
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6 acrivfiv il francese : c pen h' .-vulo in dono dagli ingtoi

alcuni pnchi quadmii di rarta . per non la ronsumare . agazzo die

slilclli d'acciaio; c facea loro soriver di :.
r
r,i!lito, w>pra alninn Urra-

<ii gliiaccio, le loUere dcH'alfabcto. KH'era in vero cosa d;i ii

il \rderli tulli due inlcnli a incidcrc cm ondali dalla cognata e

dai fratelli
,
die nc faceano le grassc risa per isluporc.

one avea Tingfgno alquanlo grattetto, e ci voile con iui di

motta pazienza e emUnza; ma I'Ermellina, cb'tM-a di mi-ntr sveglia-

U ed acula ,
afferrava i procctli per aria

,
e pronnnziava Ic parolo

fr.ui'-csi COD piu agcvolezza del fratello ; laonde Martino godea di

molto vederla provocarc Airone ad ispiccar beno Ic lellorc
,
a dar

lono agli acccnli
,
a modularc i diltongbi ,

a ripctere il significato

dUe parole. Ella in rasa . quando avi-a dato ricapito ai fatli
, si so-

d.-\ii sopra la sua pelle dcirorso, ed ivi cogli occhi sul foglio. di.'

avcalc apparccchiato Martino . inai die Ii levasse iinchc non avessc

maodalo a memoria la sua lozione
,
laddovo Airone impaziente del-

la quielc, c spesso alia caccia ,
non vi poncva gran mente ; o T Er-

nidlina sc ne doleva, c diceagli Tu non vuoi dunquo conoscoro

il Grande Spirito, perchc non appari le parolo che parlan di Iui, <

senza quello parole non verrai mai a capo di leggcre nel libro di

Martino , ov' cgli dice che sla scritto quanto ci convien di faro prr

conoscere, amarc e servire lo Iddio del cielo. A me mi par mill'an-

ui di poler giugncrc a quel felicc conoscimento, c non mi Icrro mai

conlenta inch' io non pervonga a leggere il noinc del Iledentore e

della di\ina sua Madre.

II pou-fo (irone sentiasi forlemente coslrctto da tali ammoni-

mcnli , c tollo in mano lo stile iiu-ideva sui lastroncelli di ghiaccio

I 'alfabrlo francese, rifacendo Ic lungbe tralle di a, di b, di c, e nello

scwverli pronunziavali ad alia voce, mentre 1' Krnu'llina. oltre il sil-

labare . avea gia appreso di compitare. Martino avealc promesse.

one quando leggerebbe distcso il nome di (Jesu o di Maria le da-

n-bbe in pivmio a baciarc la medaglietla della Madonna . onde chr

la .si In LMW .1 liilla posna di meritare quel premio tanto prezioso al-

1' anima sua.

Allnrvlii- usciva a caccia col padre, nrllo lungbe ore che sdraial.i

iiiaccio attendeva le focbe o i vilelli marini . col suo stiletto ne
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grafliava la supcrficie incidcndovi le lellcrc accoppialc ,
e lalora

rinlerzate e inquarlate per maggior cscrcizio : il simiglianle facea

quando sedcva all'attesa dclle Icpri per pigliarle vivc in ccrte trap-

pole a rete
,
che avealc insegnato di fare Marline

, per conservarlc

vive
,
e servirsene air uopo quando scarseggiava la cacciagione :

con cio sia che i selvaggi sono scioperali , sgovernali e imprevog-

genti ,
ne pensano mai al domani . laonde occorre loro non di rado

che un mese diluviano quant' hanno di veltovaglia ,
e il mesc ven-

turo se i turbini e le lempesle impcdiscon loro la caccia si muoiono

d'incdia. Perche Marlino veggendo T Ermellina cosi perspicace e

assegnata in lulto insegnolle di serbar viva parte della selvaggina

pei futuri bisogni : e de' travicclli recall dalle due navi di Franklin

pianto in un canto della casa un palancalo diviso in due partimen-

ti, nell' uno de
1

quali facea lener vive in serbo le lepri e nell'altro i

conigli. E perciocche pur pasceansi quelle bestiuole di musco e di

lichene, aveale mostro alcune ripe alquanto pendenti a sollosquadro,

ove non potea la neve
,
e cola faceale corre col picchello il foraggio

e legarlo in fascettini
,
che appendcva alle funicelle della stanza.

La docilila e il buon volcre dell' Ermellina non ando guari tem-

po che diedero il loro frulto
,
e Marlino ebbe il vivo conforlo d'aver-

la condolta a leggere, se non corrcnle, almeno con qualche agevo-

volezza, cosi lo slampalo come il manoscrilto. La prima volla che

lesse a disteso i cari e augusli nomi di Gesu e di Maria, fu per la

fanciulla una fesla indicibile
,
dacche Marlino, non solo concessele

a baciare la mcdaglina deirimmacolata
,
ma gliela appese al collo

per lulta intera quella matlina mentre spiumava due grandi oche

del Canada; piangente il povero Airone, che non era ancora giunto

a leggere spiccato, e brandiasi tullo, c poslosi coi gomili sul gra-

liccio
,
c chiusesi le tempie d' in fra le mani

,
contendeasi di compi-

tare a voce alta : e intanlo a quando a quando alzava gli occlii al

collo della sorella per guardare Maria, e le si raccomandava a man

giunte, che gli facesse la grazia di leggere il suo santo norae.

Allora Marlino, per aiularc quel scmplice a venire a capo del suo

ardenle desiderio
,
colle cisoie rilaglio di carla le lellerc niaiuscole

da comporre quei due nomi celesli, le tinse coH'inchioslro, e spar-

paglialele sulla lavola, disse su, bravo il mio Airone, ingegnali
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di riuniiv colcstc Icllcrc, chc lu oggimai brn conosci, c formanr il

n-'inr di (it'Mi o di Maria : ma da Ic
,
sai? L' Enm-Hina iHciri Icsli

a \i.silaiv i tramagli da conigli c i bartovclli da palombacci : sc in

\\ rir.M-i in- a\rai lo stcsso prcmio di tua sorclla, c di piu aggiugne-

ro\ \icolcsto collellino. Ve' com' 6 bello? Ti scrvira a mcraviglia

per tagliarc i nervicini dcllc volpi c intrecciarli la corda dell'arco

da sacttarc Ic gruc o le folaghc quando scendono ad isvcrnaiv mi

climi dolcid'Europa

Lc industric del Cacciatorc di Vinccnncs furono coronate da pro-

sped cfT.'lli. I/ Ermellina, sccondo sclvaggia, avea partito da so di

molle zotichczzc, toltosi di dosso qucl forlorc del grasso, quo
1

modi

lerci
,
attosi e grossieri , quclle risa sbardcllale

;
ed era venula piu

ammodala, pulita c composta nel tratto c nelle parole. In sulle pri-

me comincio a cingueltare con Marlino in francese, tantoche aveva

benc appreso molli vocaboli delle cose domcsliche e degli usi dclla

vita con ivrli dialoghetti famigliari ;
ma sovra ogni altro il Pater ,

YAve, e il Credo; ch'olla ripeteva quasi di continuo ad Airone, e

facealo poire a ginocchi come vcdeano fare la sera a Marlino.

Quando poi comincio alquanlo a leggicchiarc egli non v' era piu

modo di spiccarle di mano il libro del catechismo ,
ed era ad ogni

istante inlorno a Marlino, chc le spiegasse il signiiiealo di ccrte pa-

role cho non sapeva intendere, perche Marlino entro in pensiero di

Iradurlo a vocc nell' idioma esquimavo a tulli duo, e metterli ncll' e-

mulazione di volgerlo nella lingua nalia per iscrillo. La concorrenza

dei due fratclli era si a ni in a la. chc uscendo in islitta c guidando i

vellri ora T Ermellina cd ora Airone, e recilandosi dei lunghi Iralti

a virenda
,
erano si ralli ed assorli nei loro pensieri ,

che sovente i

cani lasciali in propria balia deviavano e Iranavanli in luoghi peri-

colosiein Irabocchi profondi, nc' quali piombavano con tulla la slilta

capovolti, o talora mezzo sepolti nella neve cadula di fresco e spinta

dal vcnto in quci calrafossi.

Non di rado corrcndo verso la marina schcggiavano de' laslron-

i-i'lli di ghiaccio, c colla punta dello sUlello incideano la traduzione

dd Capo loro assegnalo; e se Marlino venia di conserva con esso

loro glicle leggeano, e cancellavan gli sbagli, e litaceanla da capo,

segnalamenle Airone , ch' era di menlc alquanto rimessa appetlo
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della linez/.a d'Ermcllina, l;i quale in poehi me.si
,

ullre al leggere

per poeo spedilamenle ,
scriveva con cerlo garbo. Marline era Tuo-

nio piii
contento del mondo, e speraAa die \ers<> il mese di Febbraio

polrebbc risolvoro i suoi divisamenli . c tonlaro col due fratflli il

passaggio dello slrrtlo di Simpson.

Intanto non potcndo cgli avvonturarsi alia spiegazione del (

chismo torigavasi d'avviarli ad impararlo alia Irttera, in ispe/ialla i

misteri principal! dclla santa Fcdc
,

i dicci comandamenti ddla log-

go di Dio
,

i setle Sacramonti
,

farcndoli rccitare ogni giorno. "Ma

cio die i duo gjovani amavano perdulamente si erano ccrte strofo

d
1

inni e di canzonctto stampate in fondo al catechismo del padre De

Smet ad uso de
1

neofili indiani, che Martino insegnava loro cantare :

e percbe og^i sonava bone Tottavino, die tcnea sempre nol suo vali-

giolto , <lopo averli niessi sulF aria del canto
,
soteva accompagnarlo

del suo flaulo. L'Ermellina avea bella voce di soprano, cbiara, flui-

da, argentina, e loccava le nolo piu alte
;
Airone avea un po' del

tenore
,
ma la voce usciagli a)qaanto rustica o poco modulate per

lungo tempo ,
sinche T ebbe coir uso rammorbidita e resa piu pa-

slosa
;
onde ogni volta che in quelle lunghe nolli Martino faceali

cantare coll' accompagnamento di quel soave e argulo zuflblino, tulti

della famiglia ne andavano estatici c trasognati.

In mezzo pero alle consolazioni di Martino occorse accidenle di si

mala ventura
,
ch' egli temolle

,
non tutti i suoi disegni andassero a

vuolo, c se la Madonna, cui raccomandossi di cuore non raiulava.

egli vedeasi a gran riscbio della vita. La madre d' Ermellina
, per

Esquimosa, polcasi considerare gigante, ])crc-h'ella sovras(a\a di

meyza testa tulte le donne del villaggio : era complessa ,
forte e san-

guigna, -e avvegnache gia attempatella ,
non aveva ancora un ca-

nuto in cajw ;
ed oltrc sapea larsi lemere e amare alia gente per

fuori deirindole degli Esquimosi ch'
c

e mite, ell' era balda c ardita

donna; ma di cuor franco e liberale di mollo, intantoche niuna del

vicinato ricorrcva a lei senza averne di buon pez/i di fora , di baie-

nolto e di vitello marino per s& e pei figliuoli.

Or avvenne
,
cho essendo ella un giorno alia caccia dellc volpi .

e tutta la contrada era ne^e c ghiaccio con un vento borea che

avrebbe aggelalo i carboni accesi, udi un grande urlare di lupi
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affamaU. Essa '>i e nolle

thtppole a srnccn ire vnlpi. quallro lopri. un coni^lm < due marlo
1

ululalo (li-i lupi i\a crescendo. m; guardalasi inlorno. I

N'ndo, pose la oacria in un sacco tli
p< lit- ili ale", e se. n

nia vn-SM rasa : quando volli p\\ ocelli \rr>o Irvante vide sbllMtft

la un burrone una lurma di lupi die rabbidsamci \ ni" -ilia

MI i \n!ia. !.->; non area in mano die il stio bastonc a punlale flu-

la reggesso sul gliiaccki , perdu'
1

pivsa <la suhilana paura dir^i a

corrf casa, o i lopi a insoguirla.

In qin'ir affanno e in qucl torrorc le caddc in pensiero eh* ella

at avroblic fu^ilo la morle sc non giltando la prcda ;i
quolli- ln-1-

ve ; onde prima scaglio quanto lonlano
pott'-

nna volpe ,
e i lupi

addosso, cd ollacorrorc, e coloro , divoratfl cho 1'ebboro , dissor-

nuovamcnlc ad insrguirla. (liltonno un'allra, o pol la tor/a, c

gia era vicina uiando i can! udili gli urli e sonlito 1'odore lu-

pigno. tutli a un groppo furono loro addosso o fecorli i male, arrivali.

Inlanto la donna
,

sli^etla d i qu-llo sbigollimenlo ,
e pel lungo

i-orrcro scalmaUi, giunla die fu allo slalizone, in luogo di sedoro al-

quanlo c ber duo coppr d'olio frosc di foca
,

si fe recare dall* Er-

rtiollina un gran'p^zxo di rorvio, o un rocchio di sloriono Irangugian-

doli avidamonto, com' c loro costume. Ne paga di tanto
,

rilornali

gli uomini. cono e/>n e<So loro Irionfandosi della foca, dd caval ma-

rino, e di quell' inlruglio di salso composle di sangue o di grassu-

me di bisonle : quclla fogna cominow a formonlarsole in eorpo ,
a

bollicaro, c far licvito e massa
, per lale die lutta la nrttle ismanio

lioramente ; ma fallosi giorno le cominciarono dolori colici aculis>i-

mi die la (ivcean contoreere come una biscia.

Dwniere, che amava la madre di quell' amore sdvaggio ,
eh' c

cocenlissimo, vistola dolorare a quol modo, corso pr< cipiloso e, an-

santf all' Angekok . dicendo - N icni . die il main spirit*) ha gon-

fiato il corpo di malrima
,
e vuol ucciderla Colesli Auyekok , o

stregoni dr_!i Kxpiimosi non hanno altro modo di medicare Be non

qiK-lId di sucdii.uv Tinfermo dove senlo o il dolore o Taflanno, e se

il male 6 di febbre senza doglie ,
succhiano al cuore ;

ma ad ogni

sucdiiala recilano invocazioni o soongiuri ai demon ii . eon mille al-

Irc superstizioni c fattucchierie. Se veggono che Tinfermo i sullo
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sfebbrarc, gli danzano intorno, picchiano palma a palma ,
rklono

,

strillano c fanno un rhiasso lempestoso, dicendo chc per quolla gui-

sa spavcntano il morbo e lo mcttono in fuga.

Ma se vcggono chc 1'infcrmo pcggiori ,
c a

1

scgni di loro cspc-

rienza non v'abbia piu rimcdio
, piantano ncl pavimcnlo dclla ca-

panna, ch' e di lerriccio, un lungo piuolo : nel fare il buco m-ila-

no di molli scongiuri, e \i fan sopra, Irinciando 1'aria, di gran so-

gni colla mano
,

col piedc ,
c con tutla la gamba , chc girano in

ccrchio : poscia piantano il piuolo, c v' altorcono una funicclla rin-

lerzata di nerbo d'alce o di rcnnc, tirandola di tulta forza per isvcl-

lerc la delta caviglia, chc dicono rattcnula dal mal diraonio, il qua-

Ic vuol morlo Tinfermo, c pascersi delle carni sue.

Ora entrato chc fu I

1

Anyekok all' infcrma, c vistala in ismanie
,

diessi a farle sopra mille sortilegi c mille pazzc invocazioni. Martino

slavasi cheto a vedcrc
, sperando cho cotcsti slregoni avessero in

vcro qualche rimcdio singolare per una infermita
,
che non dovea

esserc tanto rara fra quci magnoni ;
ma visto chc quella bcstia da-

va in nonnulla
,

e intanto la colica dclla donna pigliava maggior

piede, tullo si arruffo
;

e tratta rErmellina in disparlc ,
Ic disse in

francese Fanciulla
, ingcgnali di far cessarc alquanto la genie

dall' inferma, accostalc luo padre, e df loro Se voi mi concede-

te licenza di andarc con Marlino alle Vesli nerc per conoscerc il

Grande Spirilo ,
Martino si offre a guarire mia madre Ermellina

cosi fece : ma tanta era la riputazione, in cui avevano YAnyekok .

che ambedue garrironla forte.

Intanto lo stregonc, conoscendo che la donna era spacciata ,
co-

minciava ad affondare la buca per pianlarvi la caviglia magica : il

che veggendo Marlore tremo a verga a verga, e gia dava gli ordi-

ni alia nuora di apparecchiarc la pelle del bisonle per involgcrvi .

secondo Tusanza, la moglio sua, ch' egli avea gi2i per morta. Allo-

ra Marlino mosso a compassione dcir ignoranza degli uni, e a indi-

gnazione delle giunteric del maliardo
,

fattosi al letlo, e chiamato

Marlore, gli disse Amico, tu hai la prova della guarigion d'.l/-

rone ; io ti spero guarirc la moglic ;
ma promellelc amcnduo di

buon cuore ci6, che vi richiese rErmelh'na I due coniugi promi-

songli che si.
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M ..rlino diee .ill iliin. llina < ,il fraldln : ponelc-vi a ginocchi c rc-

dlale di fiiMiv I'.lir Murid : lodi COTIO ftllo itoffOOO ,
'1 un colpo

i.i laglio nello l,i funirdla della cmglia. gridando .inyekok,

il luo demunio e mesM> in fuga ; il (iramlc Spirito del cido 1' ha

,illo ; \allene /.e no io li ca\ero di nuovo il fulmine

dal i

-
11 maliardo allihi, c and- .-m ! donne

\MT.ule a visilar la \icina. Allora Marlino, rh' era anco llebu-

iomo a bordo delle na\i baliMiicrc , Ira.^e della \alijria It- lanccltc ,

di \ol|K' le bcnduriT , e sen/a por Icinpo in IIKV/O

un gran salassu all' inii'nu.i : pnsrla k- dir bcrc una coppa d'o-

lio di fora purilicalo ;
e non avcndo con chc fare i fomenli, sparo

*jii i-oniglio vivo vivo, c nc misc Ic intcriora, cosi calde e palpilan-

li, sul corpo delld donna, die di subilo usci in un copioso sudorc, e

a maiio a mano ccssaronle i dolori . pcroeche Ic si apcrscro Ic vie

e fu in pot'o d'ora libcra il'o-rni mali\ F/ esultanza della famiglia fu

:

inlicibilo, e con tutlo du 1

i sdvaggi non senlano gran fallo i bcnr-

ficii, lultavia Marlino era
jtf-r

i
i

ssi il genio del (Jrandc Spirilo, e mi-

ra\aulo atlonili come CQSJI edr.>lc.

(Icione c Damiere vislo du i

la inadre dismalo ss presto e fuori

d'ogni loro speranza ,
non si lonnero alle mosse . ma smucciati di

corsero per la borgala annun/iando
,
cbc Tuomo bianco avea

guarilo la madiv ;
di' egli era 1' amico e 1' invialo di Toriyarsuk ;

>sero, vedessero Lc amichc v'accorsero in frolla, e \eduli

linferma a sederc sulle pelli, batleano le mani, spiccavan salti, la

guardavano, la toccavano. 1<- d unandavano Come mai ? Tu eri

:nii la, c il tuo alilo e ancora picno : chi te 1' ha risoflialo nel cuo-

rc ? La cognala rispondr\a : die 1' Ermellina e Airone sapeano

[i.irole del Grande Spirilo insegnale loro dall' uomo bianco
,

e

menlr' egli mcdicava la suocera
,

essi a ginocdu recila\ano quelle

parole potenli. Le donne furono allorno all' Ermellina
,
e supplica-

vanla caldamenle die le m loro per guarire il figliuolo ,
il

marilo, il fraldlo. L* Krnu'llina rispondexa : die >,- non lasciavano

<1 in\orare Tiu-iijnrxuk. Io Spirilo del cido non avrcbbc dalo eftica-

iile sue sanle parole; ma quelle ignoranti non intendean punlo

>i alle cose, e rimaneano slupefalle senza far mollo.

StriclY.vol.WI. l.'J IX Lglio
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Oi'azioiie leila in Xanla Croce di Firenze ilJY Giuyno 11D('('<'L\,

nclf annicersario solemw dei morti per la palria a Cwrlalone e

Montanara il XXIX maygio MDCCCXLYI/I, dalcm. can.

BSU.NONE BiAXCfli accademico delta Cruscn. E iscrizioiti di ZA-

KOBI liicciiiEHvi. Un opuscolo iii 8. di pug. 2Z, il cui rilrallo c

a pro della Sicilia. Fircnze Tipograiia RealelSGO.

Quanta nialagevolc, pci Icrapi clie corrono
,
lasse 1' ar,gomcnlo

proppslo ad uu saccrdolc Oralore iiella conlingcnza die dal froiili-

spizio di quoslo libretto vienc ricordata
,
non 6 dii al prim' ocdiio

nol vegga. Ma gli aggiunli del luogo iicl quale gli era meslicri dir

Torazioue, c cbc erebbero due lanli piu la malagc\ ok'/.i-a deirargo-

mento, se li figureranno a falica i noslri lellori die non siono Jio-

rentini: per il die slara bcne conlarli Joro, quali aj^punlo il Mom-

lore Toscum dei.o Giugno cc li descris.sc . nd pcrpetuam rel

moruun.

La chiesa
(
di Santa Croce

)
decorata ili tricolori bandierec slen-

dai'di, alcuni de
1

quali con gli slommi ddlc inaggiori cilta del nuo-

vo Regno Kaliano, il magnilico calafalco con Irofei d'armi, baiuJiciv

tricolori, gliirlande e frogi di iiori ritracuti la Croce di Savoia e il
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!i !'iiv 11' llalia. 1<- indiiil indateUwolc di

broKO'Coi muni dr'iuilili vulonliui !i >i. ntiniuiorti iioll'IMfdfete gte-

gioroatd di I'urlutono c tMontanara li ififaggio del 1848, i

carlclloni ni ii'imi di quelli p<
v

rili nclla guerra del IS.')
1

'

.iscri/ioni . ri armonic ; ogni vosa dostava forli e pictosi aflel-

ii iu'i rilladini d' ogui ordine sewed da, rlu- nuiuon reva-

no alle funebri onorauze di ijuc>li nunlid dcll.i palria.

title -scompagtiarc dalle sentence dello Iscri-

/ioui, cli-
4 al iliario officiale nniitu l> spa/i di rifcrirci. ina lc quali

'lovrdcro poler niollo sui forli e pielosi affctli on.ror.ino

cawssi gli aniini di'i cougregali. II prc.M'iil ojiuseolo lutto per ordinc

cc Ic riporta: c noi nc daremo qua un piccolo sag^o.

Ouclla sospcsa alia maslra porta del tciupio hnilava i t'risliani

ad enlrare e a guffi'iiyare le anime de' nuovi Maccabei iqna-

li raduti pttynando . . . perche it flat/cllo dellu strtutiera (lomma-
- uon contristasse piit In imatjinc d'/ddio . . . *e addiiaro-

no it modo del fiuole riscatto jwr fare di genie dicisa wnn nasio-

ne Re Vittorio Em/mitelc II auspice.

Un
1

ultra posta al tumulo invocava i drfonli : frnteUiche
. . . suygeHaxte col tonyw In rnslru fed imprtrnteci . . .

tulle Ic virlli -- necessnrie . . . trpj-opiziarci- f Onnipotetle

nelf urduartvendieaiione d' llalia

i.tfocda del piedestallo cko rcggova la shilua doll' llalia, sotto

si : Limit i fnrli I'cbbcro eterna :

!<do6 la corona, si cap;

-tcndardu spicgalo sovra il tumulo o la stMuaanentowita, mo-

slrava quosto parole j).irlatc dalFItalia: II tanyue. r/p'^gr/i
'

fuawe
nvvivatrice.

Da una colonna no pendeva mi* allra iho dicrva: I pii . . . .

spiranmo cot dolce mmc if llalin sul labro t> con (jli ncchi ri-

detiotawienle -a/ cielo.

iiHimo da un' alln polonn.i rrano pondrnto una . fhr oeco

ttill.i inlcra : ^"O<TI e temcri affcili
-

sfnnavano que' gtntili>alt a-

mnrc della vila Oh! sublime abbandono gP immolarono a

che tulti gliavanza la Patria.
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Posla una si grave licen/.a die, derogando alle tradi/ioni cd ai

prescrilli dei riti ecclqsiastici, convcrliva le m'sliane gramaglic in

jompo da scena, c le pic tristezze delle esequie in una profanila di

apoleosi genlilesca; si fa ehiaro lo slrano impaccio da cui si a\i va

- a senlir preso im ministro del Vangelo, chiamato a coronar 1' <

con un discorso. Iraperciocche o egli ragionava da uomo di Chiesa;

e allora troppa sarebbc stala la sconcordanxa de' suoi delli , con la

moslra del toalrico apparalo che il circondava : o egli favellava da

uomo di mondo; o allora troppa sarebbe stala la sconvenienza dd-

le sue parole ,
col carallere che lo santiGca e col Dio in sacramea-

to, nel cospello del qualc apriva la bocca. Egli pare coulullocioche

fl signor caaonico Biancbi
,
mozzata corto ogni perplessila , gia per

innanzi avessc risolulo il noJo : c risguardundo se piu conic accade-

mico della Crusca, cue come sacerdole di Crislo, e considcraudo

Santa Croce piu come Terapio dcslinalo oramai ad onorare insiciuo

colla polenza dell' ingegno la carila della Palria 1 che come casa

di Dio vivo e vero
;

si delcrminasse a leggervi questo suo sludialis-

simo elogio, intorno al quale stimiamo ulile farealcuneosscrvazionj.

Dove gli inlrinseci pregi di queslo lavoro corrispondessero alle

estrinseche sue doli, sembra a noi che un censorc anche rigido a pe-

na allro vi scoprirebbe che malcria di lodi : slanleche la pocsia dello

stile, la proprieta della lingua e una certa robustezza dei pensieri lo

rendono coinmsndevole piu che poco. Pure colcsto spleudore delle

forme troppo rimrne offuscato dallo spirilo eccessivamentemonda-

no, per non dire pagano, che ne e Tanima; dai senlimcnli o anliti

o fiilsi, dalle ragioni o fiacchc o sofistichc e dalle massime slravolto

che ne fanno la sostanza.

E per vorita quale spirito piu mondano di qucllo che nella patria

terreslre collocando il bene supremo dell' uomo quaggiu ,
nulla poi

lanlo esallaquanto T immolare alia cicea per lei inlcrcssi e cuorc e

vita? Or tal e il concetto quasi unico svolloci dal signor canonico o

ravvivatod di aniraatissimi colori ,
in tulte le diciotto paginc della

sua orazionc. E avvegBache egli slesso dovtl'.e accorgersi die per

1 Pag. 11.
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; !aiv quos!,- ainplilica/ioni di un amor patrio lull'ailru tlio cfi-

sliano, indamo aMvhbo n\ mpi accom-i ndlc slorio dolla

('Mesa, percio se li indago ncl pagani^mo: . truvalili di leggieri*.

i a provaro Passunto. Ouindi sanlissimo di lutti gli aflot-

ii I'u antic.imi'nli' Irnulo < prnlicalo in ogni bone ordinata rcpubbli-

,i ipi.M" ainoiv di padia. . . 1 morli ndlo lulla-lir per la dit'csa <&

l--i -i iniirarnno con monument!
,
con feslc annual!, eon oncomii s+-

Irnni ; < la Krlifjiono, soslenondo dt'bitarr.*nle Topcra ri\ilr. CODSV-

rr6 loro un |IK;;O a partc ncgli Klisii
,
e gli vcnero (|ua>i .Mani r-

\alori. o cuModi rii-rni drlla Terra per cui morirono 1 .

Ma alliiu-lH' niuno dubiti che ogli intcndc pur seniprc di ragio-

:iarr di cotesto amorc lanto dai M-lusli idolalri divinizxalo. ci fa sa-

cho il f.ampidoglio c quosla ll.ilia, gia signori del Mondo, sa~

rebboro stall ndl'anlio) onorc, o non sarcbbcro alracno caduti nella1

mtotria ch^ doploriamo, so duralc ibssoro Ic virlu dei Mu/ii,dci l
;a-

iiii c dci r.amilli, o i Komani avcssero somprc wputalo dolcc c de-

il inorir pi-r la palria
-

. Non lo repularono c chc successes

i 1. 1 pa'ria ammuti nol cuoro dci piii,
... si diviso I' Italia, c Italia

dula . . . fu chiannta con ischcrno la terra dc' morli. E molli

secoli slolh-ro ijlltaliani sen/a patria, sonzana/ione, senzanomr.. .

.' dotinali a porgoro agli allri popoli deformc spcltacolo d' una pa-

/i'Mi/a piu slolida chc crisliana^ . Dalle quali ipcrboli da ditirambo,

so fos.,rro quanto rlio sia vore, conscguirebbe cho noi pazzamcnto,

ci vantercmino d' essore paesani degli Alighicri ,
dei Rafaelli , det

Miclielangioli . dci (lalilei e d'altrettali che coslumiamo appeilare

_r ian luini d' Italia : ma che, giusla I'oratore, san'l)l>rro stall di

falto nullius, o piu mistcriosi di quegli aulodoni di cui la favola can-

In slupori si inaudili.

H.I Mi cio a dar inlcn/ionc drl valore straboccheTolniento p.i?aBO,

inrdo, che ogli aniu'llf all id<
ia di palria: dacclid non 6 men-

Ic nostra di vcnirci via ailargando e sopra la lunga notto dell' Ha

lico sonno; c sopra il gorrae dclla redivisa (.i\illa Lilina, mor-

titicalo continuaracnto dail-
:n-|iiisi/'o-ii sbirrr<i-ln', dalle verghe e-

1 Pag. C. - 2 Pag. 7. - 3 Tag. 7.
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dalla sen re del carncticc ; c sopra il liberarr dallo stranforo I' in-

lera Nazionc
, primo passo a rifarla grandc ; o supra i _

stinti chc pieno il cuore d' Italia libera, afTronlaroiui r.o _j'ia i

pcricoli dcllo armi omicidu ; o spirarono profcretKlo tra ;!!

lili estrcmi il caro nomc d' Italia, chc Dio negava iom d

affrancala dall'odialo stranicro; c sopra Tesortarc <

tori suoi alle virtu c al iimorc df Dio, non ^;i pi-i-die lucriii

la palma celeste
,
ma perche si possano rifare una patria lib

grande ;
c fmalraeole sopra la supplica onde prega il Signore, non

mica di largirci la grazia sua c di cainpiirci dal!' inferno: si JMttft

di rcndcrci a Naxionc, di ridonarci i nostri confini: di non volerc

cho piu ci gravi il collo tin giogo indcgno ; cite piu c
1

insulli chi

slima diritto la forza; retaggio la rapina; chi vuol manoggiare Je

C4-cature fattc a sua imagine, come beslio da soma o da raacello.

Cose lulle e proposirioni die malissimo suoncrebbero su di un lab-

bro sacerdotale parlanle dalla bigoncia di un' Accademia, non rlir

da quella caltedra di sanlita ov
1

e profano, al dir di Gregorio, quid-

quid Christum non sapil.

Se non che fosse pur quesla la sola profanazione che offende gli

sguardi di un catlolico Icttorc dell'aringa del Bianchi! Peggio

die con irriverenli stiracchiaturc lorce la stessa paroladi Dio a sen-

si indegni. E chc allfo mai e quel suo esclamare Oh vrramonte il

Signore Tavea profetato ! Se il grano del frumcnto non muor mace-

rate solterra, si riman solo 1
: accennando poi allo spirito risof-

genle di liberta c allc scomunicate idee d'unione, di naxionc, d
1

in-

dipendenza che comprcsse dai vigili tiranni, cludendo tulli

gf ingegni, superando tutti gli ostacoli, dalle segrete congreghe del

piu arrisicati, e dai riposli gabinclti de'fpiu elelli Bapieoli, s aod

no diffondcndo per le oflicine degli arligiani, nelle piazze, nei mrr-

cati, nei casolari, tanlo die da parecchi anni Italia frcmc scoperta-

menle in molti milioni di ciltadini 2? () si davvcro eh' ci I' ha im-

broccala il valenluomo! Cristo con quest' arcana allegoria prefigtira-

va per appuntino quella sanla cosa dclla Itiioluzimc ! Tutta dessa!

Viva il cielo !
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qua si tnillass<' di uno iuggito alia incimf^

ponna <li mi l.iiio. pivL'in ilcir opera. sarebbe addirizzargli , come si

suol tliiv. l.i iv-.. la in Miami. .Ma ad mi canuuico usdto senza dub-

li ririlare ogui gioino il biv\iario. >u ale iudi.

.aento olu- la ^\i\[' Vpi>tiim di quel suo luogo del VangH-'

le lezioni dell' utticin di S. Lon-n/o ai 10 d* Ag unin-

cia jnujii //;.V(-
/Joininus /<>//.v cral yranuan. moftificundum

'inn : iiwi'tijicanduin in/itlclitalc /uJaeorwn, inul!ijili-

ciwdum fhle pnpulitrniu. Oui\i i:np;ireri qualc si -usliliizio-

_li ahbia lallo di ilrlial a r.ri>lo . |icr vezzo di cunsecrarc coo

test! della Uibbia lc inod> rniia di una polilica sclla sbatlezzata. Al

qual propijsilo non si a\ra pi r niiilc rlu- gli runiinenliamo il elem'lo

Scssionc l\ . u< I C.oncilio di Trento, cunlro tcmeritat&ii Ulam

qua vdpropluino. qu&eque converlimlnr et lorquenlur wba el sen-

tentiae sacnw serifttur
n- 1

. die di sicuro nun ubbe in inomuria

quandu cgli deltuva. ({ucsto pancgirico.

>on gia chc il Siirnorc non ubbia in eflEeltu pirnuuziala colusU

dilVusiono dollo spirilodi irn'frcnala liborla e di scomunicikte idee, da

farsi principalmen lc per lc arti dcllc scgrclc ion^n-lii' c di clclli

sapicnti: il valicinio c' c. K sc il .-innor canouico nicdilcra a fondo

il eapitolo XXIV di S. Matleo, siam di credere die lo Irovcri e

molto limpido: inassiraanieutc poi quando gli piaecia conferiilo con

le descrizioui profelichu di S. (iiu<la neila .sua cpislola, c di S. I'aolo

oella prima a Timolco capilolo IV, c nclla soconda al mcdoimo ra-

pilolo ill: do\c sc non raUi^urorii dipinti maniati gli odierni ossessi

spirito (k-ir anzidella liberla
,
uon

'

I'na siilUlta niodilazioiie gli ^io\ ;dio a disaiu

pocoUao di qucstu mcd?sirao spirilo, il quite cgli si lagna cbe

dope U passeggiero trionfo del Ouaranlancno, sia skilo
\

guil.ilo (tui i'crocia dalPun capo all'allro della I'enisula : culalche

<t non ha jM'lu, ,uo reliquie, e il suo vcssillo cbc solto il

'

ulorio. la giMinna o piutlcolo il mir.ioolo tle'K

Anrlic a iioi ri'\cn-iida
'

la niac>la dci iiionarrlii: c peri) laMTi

1 Cone. Trid. Sc. IV. Deer de edit, et WM aorr Kbr.

2 Pag. 14-15.
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che a giudizio di Dio c 1' occhio della sloria valulino all' ora sua i!

caralo di quesla gemma, e scrutino I" nvrll'-nze di qucslo miracoln.

Ma non possiamo a mono di non ricordarc al signor canonico enco-

sniasla, che so lo spirito di liberla cbbe un ricovoro sotlo qud Irono.

iocbbc allrcsi un Governo cho il S. Padre Pio IX con I'Kncidica

dei 18 Giugno 1859 dinunzio all'orbc callolico siccome av \erso in

qaesti ullimi anni alia Chiesa, cd ai legitlimi snoi dirilli. cd ai >atT;

minislri 1.

Ne ad allro che agl
1

influssi di queslo spirilo ,
il qualc sembra a

lui si dilelto
, par doversi accagioDare I' ardimento con cui M leva

jiudicc e condannatoro alia riniusa doi 1'rincipi ilaliani
,
cho \i>-

sero dalla giornata di Curlalone in qua ,
asscrondo che : v \ Italia

*h'era nel cuore di molti de" suoi figli, non era sinccramente nell'a-

inore de
1

siioi principi, che non poleron mai credcrla del loro inlc

TCSSC 2. Forse T estro oratorio gli fe velo al pensiero ,
si che non

pole avverlire che Ira quei Principi era in came ed ossa anchc lo

sveuUiralo Re Carlo Alberto, cho pure spese fino alia corona por l'I-

talia: e singolarmente era cd e \ augnslo Papa Pio IX . il quale da

im prete che sermoneggiava sul pulpilo, avrebbo dovulo essere ec-

'C*4tuak) nell'odiosa insinuaziono ;
non fosse allro per ossequio di quel

Dio che lain Santa Croce miraxasi a propiziare con 1'Ostia espiato-

Tia, c del quale Pio IX e pupilla floll'occhio deslro pcrche suo Vicario.

Or e da proccdere a quella parlc in cui il cantorc dei marliri

deir Italia, con le annonio pindariche sposa gli ausleri dellami dclla

^callolica lilosofia. Restagli a provare che i toscani militi
,
morendo

per la INozione, meritarono beno di lei non solo, ma che di piu Dio

aitresi primo slabililore del diritJo . gli ha benedelli
,

e gia gli cir-

conda della sua misericordia. pm-ho morirono per la giuslizia; e

Sa giustizia e sempre la causa di Dio {. Del che cerlissimi argo-

gtenii porgono i libri dotlali dallo stesso Spirilo di Lui 4.

Ood' eccolo riporre mano allo Scritture e con le indite geste di

Mose, di (iiosue, di Gedeone, di Otoniele, di Giuditla c dei lortissi-

mi Maccabci, dimoslrare a luce di sole die nellc Bibbic la ri\en-

1 Quod (Gubernium) per annos hoscc postremos Ecclfslae ,
ac legitimix

iuribus, xacrisque adminislrix se gessit adi-crtiim.

Pag. 10. - 3 ?ag. 12. 4 Ivi.



DELLA ST.4MM 11M.HM

o la (lift-Mi ddl.i propria Terra. . _u,dmente cuo lo zeb

(Fun popolo JUT maiilenersi indipendente dalln s raniero, son dicWflh

rali iTciii" Mi. '<! li,m pnmiessa ed esempii del dmnofft-

'

. \' nti'i d'oro p.T eonlo del popolo cbraico : ma cbe aoi

noii i^oiji.iMM
(|ii

into f.i-via al lalto deli' oralorc. Le impreac dei

memorali > roi d' Kraele furono d i lr eondolle, o per 1' espresso 0-

mandamenlo di Dio die iu^iungova dotcrminaU1

conquisle, o per

lutd, i di un lerrilorio die Iddio avcva in modo parzialissimo aasegu-

lo e ronfidalo alia lor gonlo : alia (ju.dc |Mjr6 correva Pobb igo, noa.

rho il dirillo, di rsptignarlo e di posscdcrlo. Ouindi e che s' ebbe an-

rora il nomc 1 di Terra di promissione, di Terra delpopolo di Dio.

Ma era rgli (|uesto il raso dci oombaltcnti ncl J848? I
:orsech6 Id-

dio, siccomc gia ai ligliuoli di Abramr>, parlocipu loro suporuahucalc

qnalchc nuo\o diritlo sopra il Mincio o sopra risonzo? Forsocbcha

rivclato die Y Halia non puo e non di^'csscre abitala o guveroala

so non dal some dollo cinquo o sci siirpi clic or la popolano ;
e die

niun allro di sanguo diverse puo aoquistarvi dirilti o scrlwrvi gli

,cijiii>lali? Ira i molti slramboltoli ili in volla a quo' di
,
mai noc

d avvennc di udirne un simiglianle.

Senza che non 6 da pretrrirsi chc presso i giudei, lanlo monlava

< la ri\endica?ione o la difesa ddla propria Terra
, quanto ia li-

hi n.'i P il manteniraento ddla roligionc : e die eglino faccndoti' armi

conlro idolalri usurpalori o assnlilori ddla palria, avoano scniprc

in mira il divino Teslanionlo die era scopo ddla loro sociela, e deUa

stanza loro nel paese dalo ad essi immedialamenle da Dio. Ondedie

palria c religione eran per loro tnlf uno.

Si \erilica cio per a> \enlura ddl' llalia? K in lei una sinago^4 T .

un palto eon Dio, un
5

area dell' alleanxa
,
un lempio di Saloiuone :

\. 1 1 -;; i poliiica indipendenza legala per insolubil nodo COD la in-

columita ddla MI i l< tie? Alcuni Idlori sorrideranno a tal dimttda.

Ma i p u si allristeranno in considerare die pur Iroppo i can^Honi

<!rir una, paiono struggersi invec.- a rendcrla quasi irreconciliafcHe

eon 1'allra: e ehe quesla loro clmatr//u di \ulere ilalianii

1 Pag. 12.
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calpestando la C.liicsi . nc impossibilita V afTrancamrnto forse died

tanti piu die nnn k rocche o le arliglierie poderose dello straniero.

Ci si perdoni quosta non inutile digrossione r limelliamci in solco.

Adunque non sussistendo parita alcuna fra 1' origine e i! lino del

dirilfo sovranaluralmenlo eonforito da Dio agli cbrei sulla terra di

Canaan
,
c I

1

origine c il fine meramonlo nalnrale del dirillo die ha

qualunque siasi popolo al possesso di una terra die gli apparliene ;

1' argomenlo allcgato dal canonico Bianchi per Y Ilalia non scrra nul-

la, in quanlo biblieo c leologico : c se ha qualche forza, la prendo

dalla comune legge di nalura che vieta rapire 1'altrui, e dafacolta di

rosping^rc la violcnza con la forza.

AnchVgU si c avvedulo dd sofisma . il sottilo dicitore
;
c percio

contentatosi d'inferirne cosi per istraforo die Dio protegge T intc-

grila c T indipendenza dclle nazioni
;

con arlifi/io poco ingognoso

ha fatlo rapidissimo passo alia prova di ragione. Ouantunqao coi

csito niente manco infdice. Con ci6 sia die cgli alTciTasi al prinoi-

pio dci conllni, i quali afTcrma segnati da Dio medesimo coi mari,

coi fiumi, coi monti, collo nature affini degli uomini, collelinirue 1 :

e poscia conclude di filo chc apparisce manifestamente ingiurioso

alia provvidonza di lui allerare le stabilitc separazioni , occupare

quel die hafatto per altri. rompere e dfeperderc qtiel che ha vohilo

unito c raccolto 2.

Dio con bene ! quando la Provvidenx.a nello spiegarc le sue di-

sposizioni circa gU Stati e gl
1

Imperi ,
non avesse che il linguaggw

della geografia ; pur pure. Ma qual 6 tiomo di senno cui dia il cuoro

di sostenere cb>lla non ne ha altro? Tulta quanta la sloria del mon-

do die divorrebbe allora? die ne sarebbe dei legarai che stringono

popolo a popolo , fanrglia a famiglia , generazionc a generazione ?

Come si vincolcrebbe piu il presente col passato c il futuro col pre-

sente ? E pero neccssario
,
chi non voglia scalzare le basi del giurc

delle genti, ammeflere eziandio diritti slorici, e piu valid! e piu eo-

spicui che non sieno i deboli e g]' inccrti . die si polrebbon ca\arc

dalla materiale struttura dei mari, dei fiumi e delle rupi. Laonde 6
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ehe appari* : nlo ingitirioso alia 1'iwnvkljhii

qoosto, che ci< bbia paattditMli al diril mfiM

ehe h aepara dall
1

altra :

'

[XT rui li ti<>nc sia

CMforme alia buoua ragione. ilosi I' Ita sfrnprc i-apiu praltcaU i!

tfi-ii MV UMiami li;i' ;:!!' alii'' iTi. <J'M:,!., Yt:ni| ( ',,ii 111 ;

;inn-jmro alia

Krancia 1 ilalianisairau outca dt Nhra, col pieno aaeib > -I -II" ec-

Vittorio i del narionale Parlamonto di Torino : ne stiaiiaino

ia per capiria e pratiearla allrimnili . insinu alia consununaziotte

II pen- lit'
1 s" I ariiiir.ilon' M^i'va diiuoslrar da sodo iitiyia \

gnoria del tcdcsro in Italia, inosso da baiula (Iodtwe ed (Monw'lc

the non ci lianno posto, c lascialc le irunliore dove slaiino, gii con-

\rni\a inoslrar nclto ciic csso HOD ha verun tilolu sloricameulc gi

ridko a douu 11 qiH-slo avrebbc all'udirnxa sna penoaao

the ognuno il (jualr inori impugandok), mori per una causa ginsia.

noli chc noi non diciarao per la giustizia ; c motto inanco

jiiolla giustizia che e causa di Dio, c oltien* infallibilc salulc.

llrn-iM-clii
1

qnrlla
'

. da Dio rimuuerala, giuslhia sopcan-

naturaie spcltantc alle virlu cristianc ioformalc dalla carilii : c ma
Ta assolutaraente confusa, coin. 1 >ombra Tare il canonico, con quclla

giuslizia di online preltamontc naluralc chc ROD ha punlo pronaessa

di vila ed -rna : mono ancora con qiirllc r,\uv ^iii>tc ch noo

Irasccndono la ccirhia dcgli inlcreusi palrii o privati. Sc cow non

fosse, chi pcriscc difendendo la propria borsa contro un masnadicro.

be cerlamente e pcrirc per causa ^iusla, morrcbbc allrcsi por la

giustizia per Iddio, c volerchbc a diritlura in paradise. II che 6 stol-

Ic/za a di\i>arlo.

Or una prova che addimosiri ntillo il dirillo degli slranieri a si-

gnorcggiar in 1 1, ilia, vananienlc si corca nel custmlto di questa

oraziune. lU'ii si contendc KAutor sno (fi Irarkivuoi dalla t-msolcn-

/a di'llii su,t doniin \ uoi dalla inmilti del suo dispolismo, o

vuoi dair oltraggio continuo al gvntil sangue latino, vuoi daaasai

allri capi d' accusa , chc egli nc pennellegih con tinte fosclussimo e

sen/a paragone piu imaginose che reali. Ma un tal quadro sc val< >

fiore, o
1

varrebbe a moslrare male nell
1

uso, uon gia vuio uetia. i a-

dice del diiilto.
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Noi non negheremo cho I'abuso di un dirilto am-he irrffragabile .

*on possa reivlcre lalora logillima una gucrra. INegheremo ben>i

che la rettorica piltura del Bianchi
, ponga in chiaro qucsl

1

abuse.

!S
T

on lo pone primicramente, perche i fall! oho dipingo sono, confor-

jc asserisce cgli ,
recenti o posteriori al 1848 : non hanno dun-

<JB nessun peso a giustificarc unaguerra cho li antivonne. -Non lo

fne secondariamenle pcrche ,
date eziandio che fossero anterior! ,

quell
1

anno, lavali dal negrofumo liberalesco in cui gli awo!^
riducono insomma ad un conlrasto gagliardo che lo straniero oppose

aUc ribellioni
,
ai ribelli ed ai eosloro maneggi o ipocriti o scoporli.

<E questo un abuso?

Intorno a cio fa sdegno c meraviglia insiemo
,
che un pari sin-

inter missarum sollemnia
, e in presenza di un udilorio il quale di-

ce ragunato a pregave Dio di misericordia per le anime dei fralel-

Ji; egli non si sia perilalo di accumularc con acerbissime invotlm-

n odio smisuralo sopra un popolo crisliano : e
, dopo confessato

che f nell
1

abitacolo di quel Dio che perdona, sarebbe sacrilega ed

empla ogni vocc che non sonasse carila e perdono; quasi a sru-

sarsi di avernc versale tanle che infiammavano a livorc e vendetla.

adduca il prclesto di avcrlc versale per far vie meglio conoscere

Ja giustizia della causa propugnala dagl
1

Italiani . . . . e il beneficio

di chi voile sotlrarne da questi mali
,
rendendoci a costo del sangue

dfia patria Ibera ed onorala 1.

Bolla invero quesla collana di gioie ! Cui raancava, per islrazio

finale del procello di carila, la prolesla: noi vogliamo amar lutii

gli uomini
,
come figli del mcclesinio Padre

;
ma quando ciascuno

si terra contenlo al luogo che Dio gli ha assegnalo 2. Cosi 1' amir-

re spartano della p;Uria, o meglio di un partilo, che; in qui

risolve 1' Italia di don Bianchi
,

si fa oso di acconciare il latino in

bocca air elerno Maestro che prescrissc d
1

amarc il prossimo sen/a

^ondizioni ,
senza rcstrizioni

,
srnza eccezioni

;
fosse pure fuori del

luogo assegnalogli da Dio, anzi fosse perfino avverso, nemico e mi-

cidiale del sangue ncs'ro 3.

1 Png. 15. 2 hi.

3 MATT. V, 44; XXII, 38 Lu:. VI, 27-28.
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Aflo si the la cerima di quolla ijiuxliziu la quale da lui aspella

MlBOora una dimn-tr.i/iono , c la vorila 1 Irll. i I'nlria libra

. t i>rnta die fi \inir ad annun/.iare , porla\ano la
>j><

-N,I di un

jHibblieo sfregio all Ktangrlio!

Librra ed oiiorala l.i palria ! ma qualc per \ila ulru >igi;>r r,i-

Donirn? Oin-11.1 lor.M- rhi- innanxi I'ulliina guerra cssendo t a delta

vostra, sen a nl as \ilita
|>
T rio clir Ira' pii-di a\c\a un uniroslra-

ni.'i-i'. > no. vcde ora un paio, foruiala la pace ? Ouclla clie slrap-

jtal.i i.'llnnoscainoiile a' suoi IViiu'ipi ,
e uianoincs>a da una fa/.ion>

;dace ncU'oro suo e nolla sua fcdo? Ouclla die lamonla il Vk-ario

di GcsO Cristo dcrubalo d' un terzo del suo Regno Icmporalc , br-

slommialo nei diari
, viliposo m-l Pai lamonlo

,
sclurnito nella sua

inacsla, Inulilo nolle suo ragioni ,
coslretlo a scagliare analcmi e

dol conlinuo minaccialo nella sua Sode ? Quella cho e spellatricc di

(ianlinali, di Vescovi, di sacordoli vostri confralclli, di n ligiosi car-

rali, procossali , csiliati e condannali peiclic antipongono Dio al-

Tuomo, 1'aninia al corpo, la Chicsa al niondo? Ob! so intcndele par-

laru dell' Italia quale n> Tba falla il boncfizio di rhi voile soltrarla

d ii niali
,
nui non ravvisiamo in lei piu^chc una liberta sola, qucl-

la di piangerc ; ne scorgiamo in lei piu cbo un solo onore, qucllo

<li aver a socio de' suoi marlirii il romano Ponleficc Pio IX.

Dal tin qui scrillo male argomenlorebbc chi si pensasso chc noi

sonlen/iami) iniqua la causa per la qualc pugnarono i prodi giovaoi

toscani, c cosi bandiamo per ingloriosa la morle da loro sconlrata.

Tolga il eielo chc noi ci arrogbiamo d'entrare uei mcrili di uua lal

: >'<Mlro intcnto 6 stalo sol di moslrarc ad kominem, sccundu

la formula dei dialellici , cbc 1'oraloro no assevera e non ne prova

la giusli/ia. Piu la uon vogliamo e non dobbiamo .slcndi ici, si per-

che la c qucsla una cord a die non apparliene a noi di lor

,>
rt:li.'- loci-andola uscireinino Iroppo fuori del scminato.

.V I reslo per coglier fiori da inlesserne lunobiv gbirlanda a quei

gar/oui genorosi. non arbilriamo cbc fosse poi cotanlo bisogno d'in-

follar.si in tjueslc spine. Per un lalo egli 6 ben saldo e sicuro ,
che

le loscanc soldalcschc scesero in Lombardia mandate vi dal Grandu-

ca : nc fanno fcdc parccchi atli aulenlici
,

c in ispodalla I' allocu-

zione rr.emorabile lenula loro da Lcopoldo II a' 5 d'Aprile , quando
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nd caslcllo di S. (Jiovanni Hatlisla 1< passo a bcllicosa rasscgna 1.

For T allro non e meno indubitalo die rsse corobalterono di gran

polso la giornata di Monlanara c Curlatone. Lo atlesto anch' cgli il

inaivsciallo Radcl/ki nella sua Relazione ; c lo conforraa.il genera'
le auslriaco Schonals ncllo sue Memorie 2. Feceroadtmqueillordo-

verc obbcdcndo al Sovrano, o foecrlO'Con valore. ('.lie ridiicd'-r piii

da soldali, i quali si rare voile son capaci di coraprenderc, non < IK-

di esaminare le ragioni poliliclic dc' lor signori guerreggianli ? Pre-

suppongasi iuollre caritalivamcntc che cglino, da buoni callolici. ab-

bian compiulo quest' obbligo per servir Dio
,

il quale vuole ubbidili

i superior! come suoi luogotenenti ;
e die IrafitlL i miseri ed ago-

nizzanti abbiano iuvocalo in-Ila coDlri/.ione del loro cuore
,
non g&

Tllalia, ma il loro Dio crocifisso
,
cd a lui abbiuno olfeilo amorosa-r

mcnle col sangue Tolocauslo di lor vila; ed.occobello e fornilo il

migliore eicooiio
,
ontle si potesse ornare la lumba di quesli iniliti

cilstiani
,
i-aduli da forti ncl campo di ballaglia.

Yro e die su questo melro il discorso avrebbe nocessariamcnlc

magniflcato piu la soggezione che non la liberla
, piu la pralica dc-

\ozione ai Principi, che non il cullo idealc della palria ,
e piu le

beale grandezze del cielo, che non le transitorie e.speeso ioganne-

voli dclla terra. Ma se non siamo ciechi affatlo
, pare a-noi che il

dicitore sacerdote e cosiiluito a predicare CristO'C non l'Ilalia,ed a

sedare non a scaldare le passioni, avrebbe con cio raeglio adcmpi-

lo al suo minisloro : e terminate il dire, avrebbe lotta sul vollo de-

gli ascollanti impressa la speranza, non di polere salutare la palria-

lulUi libera ed una 3
;
ma di poler conseguire il fine per cui fu-

rono creati. Cx)si avrebbe forse anclie: impedito lo scandalo di (|uel

drappello di signorine che, quasi per friiilo del favellar suo
,
anda-

rono limosinando in chiesa a pro dei rivollosi di Sicilia 4
: e da ul-

timo avrebbo risparmiato a s la vergogna, di vedere questa sua di-

ceria giudicata degna d'esser vendula per fomento della slessa ri-

bellione.

1 V. ZOBI Storia civile delta Toscana lib. XIII, c. IV.

2 Memorie della guerra d* Italia degli anni 1848-1849 di tw veterans

tustriaco. Vol. II, pag. 28. Milano, Gugliclraini 1852.

3 Atoftitore dei 5 Giugno 1860. 4 Ivi.
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.S>
/>o- r.wiv inilipeudt'ntt' iifili^nipti rln> il l^ipu albvi il

tcmporab'.liiNk*te otservazioni di un SacerdotecaltoKco Sie-

na lip. dci Sonlo-Miiti 1N;o.

In lanta oopia di stampe die tullo dl si succedono c si moltiplica-

no all' inlinito, chi e doi noslri loltori oho non \. ! i insure alTaMo

xibilo die un poriodico, il quale non esee ehe duo voile al me-

sc. nr alia ririxtn pu6 dare sc non pochc pa^ino , tenga dietro a

un diluvio quolidiano di libri o libercoli chc inondan Tltalia ? Con

tullo oio non crcdiaino chc gli associali dclla Civilth Catlolica sca-

pih-ranno gran falto, so ossorvrranno cho la massiina parlc di quel-

li^ slampo cho scrvono alia causa doIP errore sono sottosopra dello

slesso valore
,
siechc conosciulano una o due si puo dire di cono-

scerlo tulle senza cho la nwfri ce no venga a dar conto. E dove

pure si Irovasso qualrho didiriilia. l)as|oroblM' a Iran-one fuori I'awiso

infallibile dol divino Maestro, alleiulite a falsis propkelis q*i<vem*lt

ad w.v in vextimentis oriitm, rnfrinsecus autem *unl
litpi rnpaces 1,

altesocho il poricolo sla nol Iravo.slimonto. Finche i lupi si moslra-

no in loro propria sembianza, niuno ba bisogno per ^uardarsene 'di

ammonitore ; SI bisogno si fa scnliro allorcho wngono ehiusi in lana

di agnelli. Oui e appunlo oho ci dobbiam rieordare della regola

che ci poriro rrisio noslro Signore, di non oonlentarci delP esterio-

re apparenza, ma tenor d'ocrhio i frulli oho produeono o oho inlen-

dono di raccoglioro : a fructibus eorwn fognnscetis rr,v -_\

Che bHIa mostra non fa di s^ e dello sue inlenzioni chi in aria di

sacerriote catlolico Ti si presenla cwnwdeste osseruazioni per Irar-

\i d'inganno, so mai ci fosle cailuln. di crodore oho per essere in-

dipendenle abbisoyni il Papa del Dominio temporal?? Ed 6 proprio

tullo spirilo di oaril.\ cho lo muovc a quosl' opera di raisericordia

spiriluale, d'insegnarc agli ignoranli. Vcne fafede egli slesso: > \\ >

crcduto far opera caritatevole verso i mioi concilladini esponendo

1 MATTH. VII, 15. 2 Ivi, 16.
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loro qual sia il mio coneello intorno a quoMo postulalo dd ('animal

minislri. Mi slimero forlunalo sc le mie parole faranno cln- I'upinione

di molli caltolici si retlifidii inlorno a do 1. In vestimenlis orium.

Ma volele vederc lior di modcslia, gemma di sacerdo/.io ? Ossorva-

lo. II sommo Saccrdole, il romano Ponlefice , quegli al quale sopra

ogni altro riguarda 1'oracol divlno qui ro.<? audit, me audil ; qn,

xpernit ,
me spernit

2
,

e die dal Concilio ccnmenico di Fircn

defiuilo : Dollore e Maestro universal de credenli 3
;

il Sommo

Pontcfice
,
diciamo , solcnnemenle dicbiara die

, sinyulari ptor-

sus divinae providenliac consilio factum est lit . . . flowanus Pon-

lifex quern Chrislus tolius Ecelesiac suae caput ccnlrumque ci

lull, cicilem assequnlur prim-ipalum. Quo suno a Deo ipso sapicn-

lissinw consullum est ut in ianla temporalium Principum -multi!

ne ac variclale Summus Ponlifex ilia fruerelur polilica liberlntc

quae tantopere necessaria est ad spirilualem suam potcstalem , <r

ctoritatem el iurisdiclionem iolo orbe absque ullo impedhnenlo exer-

cendam 4. Parla il Vicario di Crislo, cd asslcura i fcdcli chc per

singolare eonsiglio della divina provvidenza e avvenulo die il rc-

mano Pontefice eonseguissc un Principato civile : con che Dio me-

desimo ha sapienlissimamenlc provvedulo che il sommo Ponlefice

godesse di quella indipendenza polilica, la quale e tanlo necessaria

affinche non sia impcdilo nell' esercizio della spirituale sua pole&la,

aulorila, giurisdizione . E il sacerdole cattolico, a far opera can-

lalevole si volge ai fedeli stioi comUkulini, e loro dichiara con lnlla

modeslia che won yli sembra vera cosiffalla leorica 5 del Capo vi-

sibile della Chiesa : e si stimera forlunalo se le sue parole faran-

no che fopinione di molli c<illolici si relliftchi inlorno a cin, vale a

dire sc potra ottenere chc i fedeli non ascollino la parola del supre-

mo Paslore, ma la sua , qudla riguardino come erronca ed ingan-

nevole, la sua come parola di \eril5 e di salule !

1 Parte prima num. 2. 2 Luc. X, 16.
1 '

3 Definimus .... Romanian Pontificem successorem esse Beati Petri prin-

cipis Apostolorum el vcrum Christi Vicarium loliusque Eecleiiac Caput et

omnium Christianorum patrcm ac Doctorem exislere.

4 Lilt. Apostolicae etc. 26 Mart. 1860. 5 Ivi.
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UtoWara MjiK'Ji I, t ,-uj N( ,<v n.ui pun di*prejriar>i M-n/a ilk

:'>inm. Uni rov spcrnil, me xpernit
] come eiusr

JbMBIIwAlilrt/J

/Vi(r//m/fi.v
//IT/ .NM/J/C ;ifl//mi (enijidrnlem rcm

ilualfm lamen 'milnut indolent ri snrrne
(jnniii hnbet, defti-

inculi
if
no cum maximis ret Chrislianae

rationfous couiunyilur I. E il le ralloliro fasapere a'suoi eon-

dtfedinf che Yindipcndenza delln dtiesu e del l>oniepce e da sc ,

senza rupporlo di sarta d nllri element i, che infinilamentt le sono

inferior! *; e die kt condizione opposite .'dello slrollissimo vinc(lo

sostenulo dal Papa fra il tcmporale e lo spirituale) e antivanyelica .

anlilradhiotwle , e razionalismo , e profeslanlisino *. Non ci vuol

dunque di piu, perd'.

1

-

i emdlladini del sacerdote catlolico rellifi-

chino la loro opinioiw , o si porsuadano die il Papa si 6 fatto mac-

strotii pmtoslantesimo. di ra/ionalismo, di dottrina antivangelica ,

anlHradizionale ;
ha porduta in soslanza la fede, e vuolo che la prr-

dano con lui i fedeli: giacche sostenere massime anlivangeliche, an-

tilradixionali, prolestantiche, razionalislidie, c rinnegare la fede pare

In (ante ealamita i:on vi sar. bbe allro i !m?dio ch3 j bbra< ciare

per <Hsperazione la doltrina paradotscslicn <'eyli u!rc>mon'cn> ed

ammettcre con essi cstere in questo caso il corpo inseynante superio-

re <il f'tipo, eoulro In scnlcnza di ('risto che dmc a S. Pie(ro: e tu

quolcke volta rivolyili a confermare, doe nella fede, i luoi fratelli
I

;

6 fifndi inlimare c congregare, come si potesse il mcglio, un con-

cilio ecuraenico del corpo insegnantc, che riparasse dall* ultima ro-

vina la ('hiesa. Non sarcbbc piu Pietro che confermasse i fratelli, sa-

rebbero i fratelli die confermcrebbero Pielro. Ma pazienza ! meno

utrodurre unu variante die non b pcrdcre tutto il Vangclo. So

non cho per disgrazi* del sacerdote catlolico, anche il corpo insc-

gnanlc ,
cio6 Y intero Episropalo si Irova proprio nello stesso errore

antivangelico, antilradizionale del Capo. Sentile : Unirerri catholici

orbis sacrorum Antistites, ct fidcles ciiiusfjuc ordinis, diynilatis et

condition^ eoilim curae commissi suas noslris cxpostulationibus

1 Lilt. Apost. supracit. 2 P. I, parag. 1. 3 hi 8. 4 Num. 9.

SericlV, vol. VII. 14 12 Luglio 1860.
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fttliunyentes unanimi alacritale nobiscnm Ituius ipostolicae Sedis et

'inim'salis Ecclesine
, iustiliaeq ue cnnsain propuynandam w<

rint, cum optimc intelliycrent quantopere civilis, dequo ayitur, Prin-

ci]Hilus-fid liberam supremi Pontificatus iurisdiclioncm inlerftil. Di tal

consenso univcrsalissimo <lolla Chiesa ne fa fedo, ollre la testimoi

za qui allegata del Santo Padre, la cellozione degK indirixzi fatli so-

j;ra quests maleruv da tutloT Episeepato al rcgnanto Pio IX. n.llc-

/ionc die vsilarapa 'o gii nc i> uscito un grosso volume) col titolo:

La Sorr-anita iemporale dei Ronmni Pontefici propuynala dalsuffni-

nio deWOrbe caMolico : (Hi c un documenlo clie rapprcscnta al pari di

qualunquc'Concilk) ccumcnico il sentimcnfo universal della Chiesa.

II perche d d forza conchiudere chc o proteslante e antivangelica e

ool suo f

Capo totta la Chiesa, o il sacerdote eatlolico die a tut-

ta la Ghiesa con tinta insolenza e protcrvia ripugna. Non e que-

sla no una teoria del Cardinale Tommaso Bernetti 1
,

non e

un posliilato dei Cardinali ministri 2
,

c sentenza unauime dei

Potttefici
,

dei Vescovi, dei teologi ,
della Chiesa catlolica di (J.

C.
,
columw et firmamentum veritatis 3. Ne ci volea .meno della

modcsria-indefinilMle di qaoslo saeerdole callolico ;per conJannare

d'ignoranaa soi'Sommi Ponlefici tntlo il Corpo insegnante ,
rinfac-

ciandogli die col chiamare in aiuto di questa causa il Concilia di

Trento, moslra di nm sapere i primi rudimenti della teoloyia 4/

Ci'volea proprio-un prete di profonde wnvinzioni caltoliche 5

per non ve'dcTC cho in convenient! c danni 6 in quel Dominio tempo-

rale del 'Papa ,
in cui la Chiesa cattoliea non>sa vedere che singulars

promts divinae Providentiae consilium affin disottrarla da maggiori

inconvenient! e danni
,
ai quali piu di leggieri senza tal dominio an-

drebbe soggetta. Non giunse certo a tanta profonditci di convin/ioni

calloliehe -S. P*o V, allorfche scoraunicava coloro die suygestioni-

bus et insinuationibus si sforzassero di persiuulere ,
esser piu uiile c

spedienle alia S. R. Chiesa e alia S. Sede ehe in una maniera o in

un
1

altra oercasse di alienarc piu o meno dc'-suoi dominii : Onicum-

1 Ivi num. 1. 2 Num. 2. 3 I. Tim. Ill, 15. 4 Parte H, n. 1. -

5 Parte I, n. 30. 6 Ivi n. 32.
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ili nomann /'OH ///// pm lempore etistettti

se, wl (i/iuwi *0uoJibf , Nt*tttMm/< denies, eo ipso sen-

timis tncwnmi, a qua m mttficc,

jmuterquam in mori l
abirt9*iieqv6aitt 1. Ma die ci JK>S-

hiaui laie? Sara .xlaln epi pure con lulti di allii 1111 L-nniaiilc die

lta /eo/o//i<i. A quesle deplorabili

o j| |apa per la propria indiprii-

Sialo, net quale scorgono (queglt cho 1m n-

no gH^oflohi limpid i r
;

n ; .nli coint 1

il >accrdolo caUolico) la ni

gior dcllo in^iiii'ir die |io>su lanciarsi aC.rislo I'ondatoro delJa Cliic-

feU4lftlMfclilicalo . Tul e r ingiuria die il poM-ro San I'io \ ha fatta

a DK) bonrdrUo! Buon per lui die avr& polulo dire iynwam feci,

perebe i<> non sapeva i priini rudimenti delta Icolugia. Se quel sin-

golar consigHo di proyxidonxa eon die vi siele inosso, o ink) J)io. a

inrowodcre di principal Icmporalc il vostro Yicario, T aveslc ado-

peralo a prorvederlo di un buon minislro bravo leologo sul guslo

deH'autore delle modeste ossercazioni, non sarei mai arrifalo a lan-

to ecccsso. Con lal confcssionc si potra credero cbc non gli sia sla-

[< it'i.'.iti un caiiiiuiriiio in Paradiso.

Ma liriamo avanti neir arraonia mirabile del sacerdotc callolico

coll, i callolic.i Cuiesa. - E no(o all' uuiverso mondo come in quMlB
lulluosi tempi gli infr.slissimi nnnici della Chiesa c di quesla Sanla

Sede resi abominevoli nei loro diseyni e parlanli menzoyna nella

loro ipocrisia , conculeando ogni dirillo umano c divino
,
si sforziuo

nequitosamcntc di spogliarla del eivil Prindpato di eui essa gode ;

e cio proeacciuo di conseguirc non, come allre volte, con luanifcsla

aggressione c colla forza dclle armi
,
ma per opora di falsi e porni-

cioei principu , mcssi innau/i aslulainenle o con moti popolari . ma-

liziosamento eccitati. Imperocche non si vergognano di persuad

ai popoli ,
contra i legitlimi 1'rineipi , nefanda ribellione; la |uali-

Men condannata d.ill' Apo>tolo la dove insegna : <><jui
anima sia soy-

alle polesla superior!. Conciusiache MOM e podefta se non da

1 Pii V. Admonet nos 29 Mart. 1567. Fa confennaia da Urbano VIII

30 Settembre 1623.

2 Ivi Parag. 34.
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Dio; e quelle die sono, son da Dio ordinale. Per In ({mil cosn dti

si oppone alia podesla , resiste a//' ordinazione di Dio. E que' die

resistono, sicomperano la dannazione 1. Che parlare, grida il loo-

logo, di dirilli divini cd umani conculcali? Mi ineraviglio ! .Vi sfor-

zavnno di conseyuire lino scopo lodevolissiino mud < /' in<!

e la Liberia delln pnlria 2. Noi crediamo fosse giuslissiiua In nnslru

gtterra, come gimlet fu F inlimazione falla da Mose in nome di leo-

ra a Faraone di lasciar libero il suo popolo 3. Che so Y Apqslolo

ci vuol raelter bocca non avremo diftieolta di dire anchc a lui die Id

sua dollrina aposlolica sara slala buona per allri tempi, ma non pei

noslri, giacche essendo le rayioni di questo possesso (del Principato

civile) tulle lemporali o transilorie, detono andar soggelle aimuta-

menli prodotli dni secoli, dalle opinioni cambiate, dalla necesstia

del eonsorzio civile 5, cioe devono andar soggelle a quanli crrori po-

tranno col tempo acquistar voga di opinion dominante. Che sc 1'Apo-

stolo, come facilm nle si polrebbe lemere, non si contefllasso^Jo

mandercmo con S. Pio V a studiare, benche un po'tardi, i primi

rudimenti della teologia.

La Chiesa per bocca del supremo suo Capo clnama gl

1

invasori

dello Slato ecclesiaslico non meno che gli usurpatori degli allri prin-

cipal! italiani abbonrinevoli nei loro diseyni, menzogneri ed ipocrili,

pessimi veteratores, frodolcnli e scellerali, nihil fraudis, nihil scele-

1 Novit vniversus orbit quomodo luctuosis hiscc lemporibvs infensissimi

Calholicae Ecclcsiac ct huius Apostoli:ae sedjs osores abominabilcs fact! in

sludiis suis, acloquentes in hypocrisi mendacium, hanc ipsam Sedem,pro-

cvlcatis divinis hvmanisque iuribus, civili quo potitur prindpatu, spoliare

nequiter adnilanlur , idque assequi studcant , non manifesto quidem, uti

alias, aggressione armorumque ri,sed futsis aeqne acperniciosis principiis

callide indvctis, ac popularibus motibus malitiose excitati*. Ncqne enim *ri-

bescunt nefandam populis suaderc rcbcllionem conlra leijilimos principct ,

quac ab Aposlolo dare apcrtcque damnatur ila docente: omnis auinaa pote-

statibus sublimioribus subdila sit. Nun est enim polestas nisi a Deo, quae

autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordi-

nationi resisli!. Qui aulem resisluiit, ipsi sibi damnationem acqtiinint. Lilt.

Apost. cit.

2 I vi parag. 2. 3 Ivi paragr. 31. 4 P. II, paragr. 4.
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I'dftmniiuitm esl. Yfrba quidi'm desimt n<>n >i pun dir <ju;ml<

'fctrfla, mencann I

-

p-in-!-- per qualifirarr >i orrihili cccessi) ad /./-

improbandnm fncinnx , j qn> I maxima habenlur fa-

'irnrr namqne ndmillfaj siirrilegium , quo una simul nli<

iin inrn contra nalurnlem divinnmqut Ifi/cni usurpantur, omnis iu-

stiliae ratio suhrertiliir, cl
ruitisijiic

ririli* h'inrijwtus nc totius hv-

Di'innr wrietrtlis fundamenla penile ercrluntur '.

II S;u--nlol rallolico gii abhijim vrdulo cho li vonora come o-

mini chr si sforzano r/i conseguire lino srnpo lodcroliaximo ; n'1

puo

Icmpnirsi <li rinfacciare, con modosl'a finora inmlila . al Ponlefice

sonimo ijli mnari rimproreri e If parole irreverent! e spesso tol-

gnri chc si leygono nclle Enciclirhc . . . chiamandosi ladri, facino-

jierlurbalori dell' online pubblico, scellcrnti nemici delta Chie-

ta e della Sedia aposloKca , ipocrili ,
coloro che per amore delta

terra nalule fanno ogni sforzo per sotlrarla at yiogo straniero 8, con

tullo il rimanrntp di qucsto paragrafo, in cui stuprndamenle ga-

rpggiano la mndcstia r lo spirilo del saccrdolo callolioo.

I. a C.liicsu n.-lla persona di chi rapprescnla in terra la suprema

aulorila di Dio, ci fa inlcnilfri- d'ossor co>lrdla iinalmenlo ad cser-

rilarla. Cum iyilur ex una parte non sine maxima anhni n r
'Stri do-

Inre inlelliijtiTniis irrilas fitluras novas erpostulationes apud eos qui.

relttl abides sitrdae obturanles aures suns, nihil hiicusque monitis

<ic tjiK'Hlubus noslris commoti sunt ; ex allera vero parte intime sen-

liainu* quid a tinbix in lanla rerum iniquilate omnino poslulet Ec-

rlexiae, huiutque .\poxtolicae Sedis ac lolius calholici Orbis cama,

improborum hominum opera tarn vehemenler cppugnata ,
idcirco

uiicndinn nobis esl ne diulius cunclando yravissimi officii
nostri

iinineri ilecsse videamur. ... "0 nempe adducta res est, ut illuslri-

6tw Praedecessorum nostrontm vestigiis inhaerenles sujwewa ilia

audoritate ulamur qua cum solrere. turn ctium liffare nobis divini-

tn* datum esl; ut nimirum debita in soiites adfnbcatur seteritai ,

enque salu'tiri ceteris exemplo sit. 1tuque . . . Auclurilale Omm-

li.s Dei el A
1

A'. Apostotorum Pelri et Pauli ac noslra dcnuo

dectaramus eos omnes qui nefuriam in praedictis noslrae DiUonis

1 Lin. Apotl. cit. 2 Num 3i.
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J^Uptflr/Y.v
rebellione,,! ..... jH'rpelrarnnl .... munircin

vuaucalionem .... iiiciiri-isxi' ; el si opus esl tie noi-n

tauius el anathematizamiis . Cosi la Chiesa.

11 saccrdote caltollco di profonde con\in/ioni cailoliche prneliulo

do die inonla, esclama ,
e amove le L t \eri crcdt'iil

die i Pontefici scomunicano quclli che imp?dirono lo guerre eitla-

dinc, mcllcndo cosi in opera la piu tcrribilc dello pone .... alia

cpiale vuole Cristo che si solloponga solo colui che non asculli la \

della Ghiesa negli ordini spiriluali
1

. 11 male sla propi-io in quoslo

che laChicsa>e i I'onletki nonsanno i pi-iiui rudimenli della leolo-

gia. IVkt ad asciogare si giuste lagrinic il valeolc teologo dc plem-

ludine poteslalis annulla c dkhiara di uessim valoro si i'alla scomu-

nica, attesoche escludendo il concelto (conn
1

egli ha fallo in quesla

sua dissertazione
) ,

che il Domiaio lemporalc invesla le forme spi-

ciluali e canonkhe ,
si escludono COB pain ragione tulle quellc pcne

ecclesiastiche che i fautori di qucsta opinione vogliono siano inflitte

a chi toglieri al Pontefiee cotesto regno 2. Vcdano L concilladini

del dabben sacerdole forluna che e 1' avere fra di loro UB teologo di

polso, che sa mettersi al disopra non solo dti Papi ,
ma Jei Concilii

ancora e di lulta la Chiesa; al che fraora non si era niai anivato oe

di qua ne di la dai monli !

Ecco
,

letlor dileltissimo
,
la pietra di paragone; occovi il saggio

iniallibile per discernere in tanla colluvio di sfrillnraccoelibercoli il

yero dal falsa, il bene dal male, il saao dal palrido. Ciu cue e in

contraddizione colla Cltiesa non puo non essem che errore e menzo-

gna : qui ex Deo esl T ve-rba Dei audit 3, e parole di Di SODO indu-

bitalamente quelle del suo Vicario dirette aon ia adien/.a jtrivala,

ma pubblicamcale con forme solenni all' universal de
1

fedeli, perche

^MI vos audit, me audit. Che pero du ascolta lali parole, ex Deoest

ne polra ingannarsi in eterno. Chi non le ascolla ma k disprezxa ,

non potra mai essere esc Deo ; proplerea vos non audit is qmu ex

I)VQ non estis. A chi dunque apparlerranno cosloro? Senliamolo da

Cristo medesirao: vos ex palre Dictbolo estis ; (oecoci ai Imnini ir-

Se non si vuol din* che Cristo gU ha imparali dal suo

1 Ivi 29. 2 Parte II, paragr. 4. 3 IOAM*. VIU, 47..
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r, pur .lin- ehe-il V
'

-ili il;i OWo)
p. 1 1IP hnmin

reritate nonsMil. q> ><i*eo: rtm? loquihtr

nlo da inn pirl.': dairalln i! S:M-"rdn!c eaMnlirc. rolle sue

modes! ni. Da quale dovranno stare i *M0f roncitlailim

c*1 win/ft' : "T rrttificarp I'opinion? loro? So staran eolfa

fhiosa, staran con Dio, so col saoerdote catlolico, slaran eol diavnlo.

-lo nrl suo santo Vangrlo abhia dollo il \cro , corlo cho

non poo ossoro aUrimonli.

Se non che il savlo lottorc amrrrhb* forso di .vnliro qua! sia

il uiorilo drlla dissorla'/iono dal \ i!o sciontifico, che deirortodossfa

sc n'^ dotlo abbastanr.n. Ed c bon griuslo clie lo conlrnliamo. Ma

prr ovitaro il rimpmvoro d'irnoraro i primi rndimonli Tl^nch^ dolla

toologia, perfin dolla fi^do. ci faromo dal piccolo caterfcismo poi fan-

riulli. e daUibriffiuolodoHa santacroco ;
o dimandcrcmo alsacor-

allolico ; 1 . So \i ha n solo Dio OealoTe dH ciolo o dolla

terra, di-l tcniporalo o <lrllo spiriluaU*? C.osi c'inscprna il oatochismo

o ci f^ dotcsUiro I'orosia grossol;ma doi duo principii doi manichoi.

*. Dimandoromo so i duo ordini
, t^mporalo o spiritual?, sono

govorn;iti du Dio como due rogni soparali con reciproca indiponden-

za doll'uno daH'allro, v. g. conic la Persia o il (Jiaj>pono; oppuro con

rapporti di dipondrnra dolla matoria dallo spirito, del tomporalo

dnl!' etorno ! II catechismo e col calochismo la ragion naluralo ci

dice cbo la terra e fatla pel ciolo. Tordino tomporalo por lospiritunlo,

il corpo per I'anima; o consoguontomonto cho i duo ordini non

mo dn sc
,
nia duo parti , una inforioro I

1

altra stiporiore di un

modesimo tutto; quella me/yo, qwsla fino por compiro i diwgni del

'ore.

So il tomporalo dal supremo imporanlo doll' univorso e fatto

per lo spirilualc. dimanderemo qual sia 51 debito dolla creatura ra-

gtonorole cho si trova collocata fra i due ordini sopraddolti ! Ouolb

flHbi dubbin di obbed'.i l . ri-pdlandn 1^ sue istitn/ioni . in

confbrmil;\ di esse facrndo sorvire il lomporale allo sprriluale. DOTC

. Mil, 44.
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faccssc allrimcnli, roveseerebbe Tordinc dcll'incrcala sapicnzac iva

si farebbc di ribcllione contro la macsla supremadel di\ino Lo_

tore. Tale adunque sara pure il debito della (Ihiesa . M; i- rompo>t;i

di creature umanc c non di puri spirili
: dovra cssa valersi del Icn;-

poralc per ramministrazione dello spirituale, riguardarlo conic m<-/-

zo a lei dalo dairAutore inedesirao per conseguiro il fine dcll'ordinc

superiore ,
e fare per quanto e possibile die u questo non

T impedisca.

Che vi pare di tal conclusione? N
T

on e ella Icgitlinia? .V

cessariamenlo legala coi rudiracnti j)rimi del calechismo ? -Non
'

incvilabilc? Eppurc senlite forza di logiea pretcrnalurale del nostro

leologo! 11 Principalo civile come elcmenlo di ordine temponi!

iniinilamente inferiore all
1

ordine spirituale. Dunque non puo con

questo aver rapporto di sorla 1 . Val proprio lo slesso che dire : il

corpo e d
1

ordine iufinilamcntc inferioro allo spirito ; dunque noil

puo averc coiranima spiriluale rapporto di sorla: Dunque Fha falta

pur grossa ancbe Domiiteddio, puntellando, perservirci deirespres-

sione elegante deli'Autore, T anima umana colla raateiia, e volendo

che raenlre la signoreggia e la doraina
,
in tanle guise pero da essa

dipenda per Tesercizio dellc sue funzioni non solo animali, ma intel-

lelluali ancora e divine. Ma chi non sa, sig. teologo, che lo coseinfc*

riori sono fat to per le superior! ,
e che con grave ingiuria deirelerno

Arteficc le dovrcmmo dire oziose c scnza scopo, quando (inissoro in

se medesime, ne alcun rapporlo serbassero colic piu alle ? Vi par

dunque che vi sia ombra di logica nel dedurrc da tali aulecedtnli

nienlemeno che la conlraddilloi-ia della legillima conclusion*

non e in terminis la conlraddittoria : scorycre la mayyior dellc in-

giurie die possa lanciarsi a Cristo fotidalore della f'hiesa e del

pontificate in qucsla proposizione che il Papa per la propria imlipen-

denzadebbapossedereuno Stato 2? Ingiuria anzi di r.risto sarebbc

ripugnare agli ordinamenti della sua sapicnza, non volendo die il

temporalc serva allo spiriluale per cui I

1

ha fallo, prelendeiv di cor-

reggere le leggi della sua Provvidenza c farsi maestro doll' unico

Maestro dell' universe. qucsta si che e ingiuria non lollerabile. Se

1 Ivi 7. 2 Ivi n- 34.
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fagion vuole chc la leu :io il cielo, a chi. > - mm 1m

ogni tracda di buoii d^-orxi . |nl:. irragtooevoie die AO//O

il trow della croce si stabiliscn nno scettro lerreno,c die il s.tnlole-

|ihi,i |>'T i_-,ilt'llo /'/ jiriiftfialn del 1'nnlefice
1 nella cui]'

islo li.i \oluto die fili
fosse IVSM in irr.in parlo quell

1

onore di' 1

li in lollo. ;i : otl'ci-M
1

JMT la salute (1 H'llotno ad C>

ignomiuiosnmenlc conli

In gcnorr di ra/iocinio il noslro ancerdole catlolico ogli e vcramcnle

un portenlo. Senlilo qucsrallra : I', n In- lulli ^;ippiamo die il Pontolico

e sottemt to dal braceio onnipnlenle di 1'rixln. rsappiam purecheCri-

.sti) fece camminure S. Metro sitlle deque del marc, e sciolse le di /HI

calene qMlnnrandnijli le porle della prigione; per cio egli direbbe w-

milntenleal Pontefice. eht si yuardi daeolorocheineaulamente to di-

fendono; avvegnaehe la di lui salvezza e sicurta e indipendente dal-

F umtnta forza 2. E cosi dorobbe anche aggiungergli cbe quando

attetse d.i qualrln' acqua non si curassc di legni perdu* il

Min Irairiito vtm! r^.-ro indipondentc da for/.a Icrrona ; die quando

qualdie malfalloro atlenlasso alia siia libcrta o alia vila, non pensMK
iwai a cinijiMsi di umani rijiari , perche la sua s..lvczza e sicurta k

indipc'udenlo dair umana f(trz:i: chose per disyr.zia una volta o

I allra radcssc iulVrmo, non facesse a Dio il torto di volgersi a cer-

care dd medico, perchi- la sua salute o sostenuta dal braccio onni-

polente di (Irislo . die solo sermone reslaurat universa. Non e vero

ciie e un ragionatore portenloso il noslro leologo?

Iddiu u aulore dcir online nalurale c del soprannalurale ,
della

natura e della gra/ia; e conic lale \uole die ddl'una e dell' altra si

valga 1'uomo, e la C-hiesa composla d' uoinini. per compire i deslini

altissimi a cui gli c piaciulo di sollcvarla. La grazia pero non di-

slrugi:*- la nalur.i. in>n la cainbia. nonTaltcra nella sua cosliluzione,

non in II u<u di'llc sur lacolla
,
non nol debilo delle sue operazioni ,

ma conservandola nella sua piena inlerez/a la conforta. la perfezio-

na , la sublima ad uno slalo dhino. II pi'irhe ben lungi dall"

mare in essa i dirilli e le obblifjazioni proprie ddla sua condizionc ,

le accresce inrredibilmenle e le esigo con maggior rigore. Quindi e

1 Parte 11% n. 14. - 2 /6W.
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cho couie 1'uoiuo privalo non vicnc per la grazia dispeusalo il, !l u-

sarc del mezzi natural! per consfguire nclla-vila privata il lin

pranualurulc a cui e slalo devalo, cu.si all'uoiuo ri\e*lito ddia. pub-

blica aulorila la grazia uou loglic il dehilu-di applirare i in<'//i uma-

ni ad ollcnero nolla vila pubblica il line soprannaluralr ddla socieli

crisliana. Fra i mezzi vi puo essere pel Padre comune de' fedeli au-

che la domina/ion temporale. Procter malitiam temporum qjjjtjjft

lia clamat nou solum uliliter sed eiiam necessario ex xinynluri J)<:i

providentia donalos fuisse Pontifwi aliisque Episcopit tempoi'itlrx ali-

nulli ad hanc diem hisuis .sedilmspennaiuissent. Sicut c/v/o /// /

mento veleri din fuerunl I'uniijlcca sine imperio lemporali, el tauten

ullimis leinportbus nan poterut rcliyio c,on&la(erct el defendi nisi 1'on-

lificex did in reyes e&sent, nimirn in lentj^re Momliabaewwi', itn quo-

que accidisse videmus Ecclesiae ([uaeprimis tynporibus ad mi'.

tern sitam tuendam lemporali pyimcipaiu non egebat, HUM eodem ne-

cessario indiyere vukatur 1. Quando dunquo la divina- Provvideoza

gliela. elTcrisse, nn polrebbo ogli t>Ucgnnre I'offcrta senza rib<

airAulorila suprcma di cui goslieae le vcci. OucsU aon puo non volo-

rc che/i due ordiai da lei slabiliti cospirino insiemc giusta il loro gra-

de all' ultimo line di lullo il crcalo. Cosi deve conscgucnleuiente vo-

lere cbi iulende non di dare la leggo a Dio ma di riccverla. Cosi

hanno inteso e- voluto per tanti sccoli lulli i Pontciici cbc hanno go-

vernata la Chiesa ,
fra i quali bon molli hauno meritalo 1'onor degli

allari. Cosi con essi quanli concilii e proviooiali c generali sonosi

nella Chiesa celebrali
,
ne

1

quali gravisaimo pcne s'infliggono a chi

ardissc di allentare anche in minima parlc aH'inlegrila dei dominii

ecclesiasUci. Cio solo basterebbe sen// allro a farci capire die non >i

puo condannare ne
1

Papi il po^edimenlo dello Stalo civile, >

condannare d'enormc abuso e di traviamenlo tulla la Chiesa, e con

ssa il divin Foodatore
;

il qualc avrcbbc aspcllalo died sccoli per

manifestarc all
1

anonimo Sacordole callolicjo 1' inconvcnienza ,
r as-

surdo , lo scandalo, che per si lunga ela con lanlo pregiudi/.io del-

la crislianilii ha lenulo na&oslo a tjuei mcdosiini die in luogo suo

1 BBLLARM. de Rom. Pont. lib. V, c. 9.
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regert Ecclesimn Ihi i/nam n.-f/Mwntf sanyimif

1

Ma rioiiunwtanlf adtwcoflsidenursl Sofis*i< irda. < i /lire H

YalrotMeoV^o.lnproposizi* 'rfnMMrietorapnflM
racno prrfetla con! doll'esefCttfo di <MIK! l,in!'

1 auton nde.nia della Chiesa e del

Klftotirc 2 u. In questa manicra si sotlopone agli ordini tempora-

li no ch' c d:\inn *
. E queslo il Brandt

1 ar-rnmonlo chc domina in

lull.i la diss-rlaxion": 1/iiifrriorp non pnu contrnoro la rapionc drl

supnriore. 11 urincipalo torrono r infrrinr^ alia indipcndonza della

Ottesa o dol Ponlclirc. Dunqur* non puo quollo coulonnre la ragk)-

11 .!;
q-.i

sta. Ollimam^ntc, concedo tolum. Ma i'Tcli('' rinforiorenon

.ioiK 1 d .-1 suporiore, no vion forse di conseguenlc che

noo
^rli ji ^ioYcvole, o chc la sua mancanza non poasa es-

scro d impediment aH'esereizio tlelle sue o|Krazioni? II corpo no-

slro non conlicn cerlo la ragione nt- di-lia \ila in'- dpjrli atli inlcUel-

luali d Ml'anima. Voi dunquc secondo la rostra filosofia do\Tcle in-

ehe il eorpo non put) essore di nossun pro air anima ragionf-

; a/iono o gli sconct'rli del corpo impodirc piammai

I'cscrcizio dcllc sue nobili opcra/ioni. Plantain una volta nbel prin-

cipio, cho non puo nr gio^'are ne impodiro altrui cio die dell' dirt

ontien la ragione, siecome e iinpossibile che rinferiore, conlcn-

jia
la ragiono d?l superiore, si dovra eonehiudero die niun esserc

di ordine mon nobile c meno perfelto puo venire ordinato a servi-

xio del piu nobile e piu perfello, non il mineral** al vcgclabile, nonil

ibili* alPanimale. non 1'aniraale al ragionevole, perchc niuno

contien la ragionc delF altro a cui si wlesse ordmato. ('.he

t) dovrebbe scomparire dal mondo ogni irradaxione, ogni variela.

mposixione e moUiplicili di soslanze , tutto cio insomma cbe

iiiliren/a, la grande/za, rarmonia dell' unh<

Millopone agli ordini temporal! cio die e di>ino. Ouesla pu-

re A ale un lesoro: 1'are che il leniporale ser\-a al divino t un solto-

al temporalo! ('.hi ci sarebhe raai arrivato? Farchr

mo ai picdi. levesti al corpo. il bruto all' nomo. e ira

1 Act. XX. 28. - t I?i n. 1*. - 8 hi u
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sotloporrc T uomo al brulo, il corpo allc vcsti, i piedi allo

Ma Aristolilc diceva, c dicevabcnc: propler quod unumquodtyvt,

et illud magis 1. Povcro Aristotilel Chi raai avrebbc pcnsalo die

dovcsse un giorno Irovarc chi T invocasse approvatorc di crrori si

madornali? II propler quod del filosofo imporla cagionc sia efiicicnte

sia formalc ed anchc finale, non mai islrumentale. Ha volulo dire

che se 1'acqua e calda pel fuoco, il fuoco dev'esser piu caldo dell ac-

qua; ma non gia che lo scalpello dev'esser piu abile dello sculloiv,

se e il propter quod lo scultorc csercita la sua abilila. II Dominio

tcmporalo non & causa, chi non lo sa? ne efficiciilc, no ibrmaln,

ne finale della pontificia indipcndcnza ;
la qualc non deriva die da

Bio, padrone universalo dogli ordini e temporal! c spiriluali, nm n'c

semplicemente slrumenlo ogni qualvolta possa toruarle e ulile o ne-

cessario. Non c' e dunque bisogno di applicare con tanla aculc/./.a il

magis airaulonomia temporale c il minus alia spirituale; ma vicev< r>a.

Ma non finiremmo piu sc volessimo rivedcrc il pelo a (utli i della-

li di arcana sapicnza che in si picciol volume si racchiudono. Dire-

mo ancora di un solo che fra lanli non par ccrto Y ultimo. Vuol egli

colla consueta modeslia suggerire al Sanlo Padre un mezzo infallibilo

per ollcnere c!6 che fdlli al Pcntilicalo dopo che conscgui la dorni-

nazionc tcrrcna 2
. Afiinchc i noslri Ictlori possano meglio gustaro

la finezza del savio consiglio, ci permelteranno che cogli escmpii ne

apriamo loro T inlelligcnza, e pero dooiandiamo : che si avrebhe da

suggerire a un infermo, il quale acquistala con cura opportuna la

sanila studiasse di conservarla, o anchc di accrescerla? Che si po-

trebbe dire ad un onesruomo, il quale con gran fatica, con palimcn-

ti non pochi avendo guadagnata un
1

entrata suflicienlc pel manleni-

mento della famiglia, fosse sollecito di conservarla o anche di au-

menlarla dove occorresse? Al primo ccco qucllo che si dovrcbbc di-

re : voi siele giunto allo stato presenlc di salute in for/a delle pur-

ghe, clei salassi, dellc dicle e simili : non e cosi? cbbene a forza di

diete, di salassi e di purgho dovele pur manlencrla, perche e

comune pronunzialo che gl
1

imperi (
e cosi puo dirsi delle allre co-

se
)
si mantengono colic mcdesime arli colle quali sono stati fondali.

1 Ivi 4. - 2 hi 25.
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E ul ? Yoi ben sapcle cho avclo foudala la voslra casa nun

o>n ,illro die col ecnso dchV <l'i \oshi sudnri. Hi-

iiiin/iale dunquc ai vostri acquisti so volele consenarla, o conleuta-

te\i dci \<hi sudori e delle \oslre br.uvia, rinirdexole diquclgran

le case noo mono cho gl'imperi si manlengono colic

arti tollc quali MKI .. >! ile fomlate. Converra dunque che

si meihiH eulrarobi ii'-ll sla!<> di prima, uno d'iulenuila, 1'allro di

mS.-i i a. Talo appunto e il suggerimento gruziosissimo chc pien di

/i'lo prr la causa ilclla rcligionc il sacerdola oaltolico pui'gc al Pon-

t. lire. Kci ( lo sue parole : Vcgga ora ilunqi.c il saulo Padre nellasua

sapieaaa > rioonducendo la costituzionc cristiana verso il suo prin-

ciple possa ollenerc cio die falli al Ponlificalo dupo che conscgui la

dominazione lorrena. . .; uu principio cheslabili, sviluppo, ingrandi

e rose polenlcuno slalo, e quello cui vuolsifar ritorno quando sir-

no gli uomini da queslo disordinali . Avcle capito lellor genlile?

La r.hit'vi si r
.sviluppata, ingrandila, rcsa potento colic induslriesa-

lulari dci Caligoli c dei Massimini; a quesli vuolsi far rilorno perch^

^riinpcri si manlengono (ol'.c medrsin.c arti colic quuli sono stall

!i. Possibilc che il Sauto Padre uella sua sapienza non lo com-

i.da? < K irrepugnabile chc non gl' impcratori converlili dal pa-

gaicsinio causarono la propagazionc delia dollrina crisliana w;

bonsi le arli provvide dci Cesari porseculori o dei proconsoli

. uinarii : a questo vuolsi far rilorno pert-he gl' imperi si mao-

tcngouo collo mcdesime arli colic quali sono sluli fondali. Ri-

nunzi dunque il Santo Padre nclla sua sapicn/a a lulli gli acqui-

>!i, eh.- coi primi secoli di fondazionc cbbcro procacciali allaChiesa

quo'suoi magniliei aiulalori; rinun/.i aglisviluppi.agli ingrandimen-

ti, alia polcnza a cui que'grand'uomini Hnnalzarono. Si guardi ncl-

la sua s:ipien/a di converlire dal pagaoesimo alia fcde vcrun Sovra-

no. Saivbbe queslo un privarsi del mezzo piu cfllracc chc gia tanlo

\al>'' JUT la fondazione d<'l r.i>tiauesi.no. Si lenga forte allc arli

della fondaziooe, non si scosli di un punto da quei bead prineipii.

Se il pai:aiusimo armalo allo sterminio della leggccrislianae quello

(he lu eonlribuilo mirabilmonle alia propagazione, alia grandezza,

alia gloria della Fcde, al paganesimo dovrebbe il Santo Padre nclla

>ua sapienza sforzarsi di ricondurre il mondo, perche- gl* imperi si
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manleugono colle medesimo arli colic quali sono stati fondali. Che

so cgli on si scnto capacc a tanto, lo lasri tan- e benedica a rnloro

che Jianno la buona volonti di provarsi a Carlo per lui. E poic'n

si nolla pia lor opera di ridonarci queslo geande islrumenlo di perfc-

zionc crisliana, chc 6 il paganosimo, crcdono dilrovare un impedi-

menta *> almeno una Femora nel principato civile del Tonlelice, non

gli .scomunichi, ma li ringrazii nella sin sapieaza de
1

magnanimi
sforzi chc.pongono a scaricarlo di si grave peso di materia estranoa,

cterogenea, meuo perfctla.

Or chc vi pare, lotlor carissimo, di tanlo senno? Ci surebbero da

nolare eento altrc cose che se non arrivano alia subliraila di quesla

che ora vi abbiamo cspo^a, non ne sono pcro gran fatlo lontane.

Ma da. una parlc ci vorrebbe un volume per dichiararvelc tulle, dal-

1'allra possono bastare Ic gia delte per formarsi un'idea delF intrin-

seco valor dello scrillo.

E pero senz
1

allro concbiudcrenM) coll' avvertenza dalla quale ab-

biara cominciato. A conosccre il merito, non diciamo dcllo sti!

del buon senso in lante slampo che corrono su lal maleria od allrc

analog'he a questa, la via piu pronla e insieme piu sicura si e con-

fronlarli colic Encicliche, colle Bollc, colle Lellcrc apostoljche del m-

promo 'Yicario di Cristo. La parola di lui e 1' aivliipt-nzolo hsciate-

ci da Crislo medesimo per discernere il vero dal falso
,

il bene dal

male. Chi lui ascolta, ascolla Dio; qni vos audit, me audit, e chi non

.lo vuole ascollare non e dalla parle di Dio, proptercu vox non audi-

tis, quia ex Deo noneslis. Veda quindi ciascuno che co&i gli lorna

.a conlo, se lo stare eon Dio o sc lo stare coi dispregiatori di Dio,

quali- sono infallibilruente tulli coloro che disprezzano la vocc del sun

Vicario ;.giacche il dello di Dio non si cancclla : qui vos audit me

audit, qui vos spemit me spemil. Se vi ha chi insegni allrimeuti,

,ne si<appaga delle sane parole del Signor noslro (lr \
: ii

quis atiter docet et non acquiescil sanis sennoivibus Dnmin

ftri.lesu Christ), chc si deve pcnsar di lui? Che sia un gran tenlo-

go, .una gran testa? Appunlo, udiamolo dalla bocca dell' infallibilc

verila: superbus est, nihil soiens 1.

: 1 1 ad Timot.-VI, 3,.4.
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1; Dei fari a lure deUrica 2. lina nuova Cometa 3. Macchio Solnri

i. Corona lunare e protuberance nelle ecrlissi total! .'>. L'eo
1 S l.uglio 6. Monografia delta Gotta 7. Usi mediciuali del ma-
<:\M e del Clororonnio 8. Prcscrvat'uo da! fuoco.

1 . Si proseguono con grande alarrila gli studii per 1'applicazionc delta

II-. i ,11 fari ; rd i risultati sopra rio ottcmiti a flhaillot <lal

I'^raud sombrano a priina ^iunta stiflicicnti a mostrare superate
dmnoa poccole diflicolta. Qucsle erano 1." la spcsa gravissiraache-ri-

cbJedeu?i , con Ic pile ordinal-it*
,
a generare -corrcnli oleltricho dt tale

i;i rhc hastassero a produrre il volulo grado di luce; i. la n(v

i di raddiri/zare lo corronli ottcnitto colic macchine magneto-oli't-

tricfee. In quanto alia prinwu c^sa niolto diniinuita adoporando, invocc

ln. nrhinnidiinfhirianr ; e Ira mn-sir le piu efli< < itn^
al tempo slcsso paiono quelle dclla Compagnia //.l//iV

,1 marchina a vaporc dclla forza di due cavalli. (!(": urioia

souo cc>satc |r e le diflinilla ognora rina.-i-onli per la conser-

vazioue dclla pila; c sono minori ,
lifiichc non al ditto rimossi , i gra-

TJMiny jpconveaieiUi die si incoairavano nd iiiaiitciiiiiifiiin d

ti, i
t|u.ili. -ongegnati, e >\\una pralia^iM>i.

i -a craoo i'^n da
;

-niiucttefc

agli ordinarii guardiani dc' fari. Le cagioni p T rui piu e>sere inttMTotto

un circiiitn clcttrirn >oiu) tali e tante, die dillicilinente si possono scopri-
. in IKIII < riiiralo IM-UI- iiiiumzi negli fcludii delle cose lisieho ;

r ijurilc >u-s>c laulclc cd opcrazioni die loruano spcduc faeilittMtt

agli spcriiueutaiori mollo pratiri ,
riest-ono troppo ardue cdi intricate-
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per usi continui da affidarsi a pcrsonc meno islruile. Per le maccliine

elctlromagnetiche dell'Alliance la pila e tolta
; ed i circuit! . come dire-

mo tra poco, sono assai piii facili a consrrvare. looltre anche la

e raoltissimo attenuala ; tuttavoha non e cosi poca che nnn supcri di

molto quella che occorre pel fari a olio. Anche ridotla a
piii rislrctti

limiti
,
non puo csserc minore di tre o quattro scudi , e vuole calcolarsi

alraeno di cinque ed anche sei per durata media d'ogni nolle. Laonde

per questa parle il vantaggio ollcnulo e notevolc rispollo alia

richiesta per la luce prodotla da pile di Bunsen
;
ma non e tale che

possa preferirsi all' illuminazione ordinaria a olio, massimamente
\>

dovrebbesi tenerc in ogni faro una macrhina motricc a vapore.
Piu felicemente si giunsc a risolvere la seconda dellc mentovate

difficolla
,
a schivare cioe la nccessitii di raddirizzare la correntc. Si sa

che le macchine magncloclcttriche producono correnti alternative in

senso contrario secondo che i rocchctti d' induzione. s'appressano o si

scostano dal magnete. Crcdeasi che per la luce elettrica
, come per le

decomposizioni chimichc e per la galvanoplastia ,
si dovesscro ravviare

le correnti per modo che la lampada le ricevessc sempre direlte nello

stesso senso. Questa e cosa difficile ad ottenersi in modo costante, giac-

che suppone intcrruzioni nei conduttori
;

e queste danno luogo a scin-

tille elettriche
,

le quali , quando le correnli sono intensissime , gua-
stano e struggono in breve le superfine metallichc tra cui scoccano.

Ora gli sperimenti del Degrand poscro in sodo che, con leggicri modifi-

cazioni alia lampada ,
si potcano senza verun inconvenientc adopera-

re le correnti eletlrichc alternate quali procedono dalla macchina. Fu

comprovato che duecento interruzioni per ogni minuto secondo nulla

non toglievano alia perfella conlinuita della luce e non alteravano punto
l'effetto del regolatore. Onde risulta che si possono trasmetlere le cor-

renti d' induzione per conduttori conlinui
;

il che rimuovc ogni pericolo

che se ne brucino le superlicie di contatlo
;

e supposla la regolare e co-

stante azione dclle due macchine
,
motrice a vapore ed elettromagne-

tica
,
anche la luce prodotta dalla corrcnte

,
attesa la pcrfezione a cui

fu teste ridotto dal Serrin il regolatore, sara coslantemenlc fulgida.

Sulle grandi navi a vapore, dove la macchina stessa locomotrice puo
mettere in azione la elettromagnctica , ognuno vede quanto sia grande
la facilita di valersi della luce elcltrica per segnali od altro ;

il che non

puo dirsi dei fari
,
dove riuscirebbe sommamente gravoso e difficile ai

guardiani ordinarii il vigilare accuratamcntc la macchina motrice, la

perfetta conservazione dei conduttori , lo stato del regolatore e della

lampada.
Con tutto cio

,
anche messe da parte le difficolta pratiche di questo

sistema d'illuminazionc, non tulti i fisici sono dello stesso avviso che

Jacob! e Komaroflf, i quali vorrebbero senza piii accettate e poste ad
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offeu le lampade rl< ttridie
jtci

1'an. Impcrftcche ,
dice

hi . lion . lie la luce rlcttrira abbia la vantata

WHrfbrila Milla lure ordinaria. Hem -lie rintensila sua assoluta ncl

n sia assai majririorr di
(itirlla ad olio, pure, tcncndo a conto

TWtth7f> di qne*t;> . ri^ulta rhr la lure elettrira d' una
pila di 60

fMppreVlfl Btm^n di grande dimensions, e realmente inforiorc a quclla
W^Bh 1

faro di *. ordinc. Ne pare acc; % rtalo chc con Ic macchinc

dell' \llianrr olt.Mi^asi un getto luminoso
piii

intcnso di qucllo chc con

sifTatta pila di Bmisen. Ollre di die la Inrc elettrica non piaco ai na-

*Agtriti pt'l
MIO a^pf tto stcllaro di troppo piccola supcrficio, e pel co-

lore Hie nssolutainente confnndesi con quello dcllc slellc. Di pin la

sna Imla azznrni In rendo facile ad essere assorbila dal marc, c molto

piii che non la jjialla dclla luce ad olio. Tjuttavia sc col progrcdirc
;<!eHc indapfmi e dei tenlativi si riuscira di fatto ad ottcnerc coll'clcl-

'tricita tma luce piii economics e piu sicura chc quella ad olio, i fan

ora osistonti non saranno perei6 meno utili, c solo si trattcra di cara-

hinrc In Iticorna ad olio con una lampada elettrica
; poich6 i sislcmi

^I^Wficfllari . altesa la sonima loro prccisionc , giovcrauno per questa
clie per qnella maniera di luce. E qucsto basla a dar ra-

gione dell' cssersi ora in Civitavecchia ed in Ancona stabilili fari alia

ie| eon fuochi a olio, anziche gitlarsi iniprovvidamentc al nuovo
sitema elettrico non ancora comprovato dall' esperienza c mollo meno
ecnnomico.

-. Tna bvlla cometa, visiliilc a occhio nudo, e somiglianle a quella fa-

ffcrfdel Donali, apparvc, sullo scorcio del Giugno, a poca allezza dal-

rorizzonte e al nord ovest. Alii 22 di codeslo mese era nella coslellazio-

ne deH'Auriiia, dove si vedea la sera suirimbrunire, e diveniva viepiu

folgida di mano in mano chc spcgncvasi il crepuscolo vespertino. il nu-

len e splendido quasi come una Stella di seconda grandezza, ma a cou-

torni non molto spircali. La coda volta dal basso in alto, in linea retla,

stendwi, lunga di parecchi gradi, in dirczione opposla al sole, e verso

Ha g delta piccola Orsa. Dalle osscrvazioni fatlc all'Osservatorio im-

periale di Parigi si ricavano le scguenti conclusion!. 1.' La comela pas-
no p^ririio alii 1(J Ciinpno, c allora la sua distanza dal sole era mi-

nore d'nn terro della dislanza del solo dalla terra. -*. Da quel punto la

cometa si va sempre piu allontanando dal soTc, c tra poco la sua dislan-

za da
ijtiest a<tro sara doppia di quella del 16 Giugno. Laonde perquesto

rispelto lo splendore della Cometa va scemando. 3. Ma per altra parte
la cometa si rav\irina \iepiuallaterra, cppercio, almcno per qualche

temjio. hoiiehe la sua luce sia rcalmente scemata, appena nc sara sensi-

Mte'la diininurione, compensando la vicinanza a noi I'cffetto dell'allon-

Hfflainento dal sole. II forlunato scopritore del nuovo astro in Francia (e

latti sanno qnanto stia a cuorc agli aslronomi qucsto titolo) non

SerielV,tol.yiI. 15 14 Lvglio 1860
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quanto pare, uu astronoruo di professione, ma un uouio d'arrai:

il Harone De Marguerit Capo squadrone di Stalo Maggiore iicl Gampo di

Chalous, il quale la sera del 19 Giugno, conlemplando le bellezze del

rit-lo per cessare da se la noia del serenare in una pianura arida e t

ta, ebbe scorto il nuovo astro, e subito ne diede contezza al ('</.

Parigi. Gli element! dell'orbita di questa cometa, calcolati dal siir- Vvou

Yillarceau dauuo luogo a credere che cssa rion e veruna delle osservate

da cinquccento anni in qua, c certameiite non e la famosa cometa di

Carlo Quinto, apparsa nel 1556.

3. Poco dopo 1'apparizione di codesta cometa, la superlicie del sole

apparve cospersa di moltc e grandi macchie, le quali si steqdono soprji

due zone sensibilmeule parallele all'equatore solare in numero di died o

dodici gruppi di circa scssanta macchie ciascuno, ed ogni macchia eoir-

coiulata d'una peuombra. Auzi alcuna di csse e formala di Ire o quatlro

contenute in una sola penombra. il sig. Cbacornac, il quale da dodici

anni tiene accuratissimo conto della coniigurazioue e della misura del-

le macchie solari ,
non le avea scorle mai in si gran numero. Ora

esse appaiono in forme tanto variabili, che nell'intervallo di pochcore
la figura nc e sensibilmenle diversa. Gosi, p. e. alii 26 di Giugno,

1'u veduto formarsi quasi subitaneameute mi gruppo di macchie la cui

estensione angolare era eguale ad un quinto del raggio solare, e per

una serie di mulazioni continue s'aggraudi per modo che alii 28 ecce-

deva il quarto dello stesso raggio. Si attribuiscc alle macchie del so-

le una rilcvanle e favorevole influenza sopra la temperaturn lerrcstre.

11 fatto presence dara modo di accerlare quanto &ia Ibndata questa opi-

nioue; ben inteso che si dovra toner conto della ieinperaluia media

delle varie parti del Gontinente, e non gia di solo questa o quella

parte delle region! continental!.

4. II cav. You Feilitzscb, prof'e.ssore di iisica nell' uuiversila di Greis-

swald in Prussia Ita pubblicato un opuscolo per provare che la corona ,

le colorazioui c le protuberanzc rosse osservate nelle ecclissi total! souo

effetli ossia fenomeni di diflrazione e d' inlerfereuze a cui spiegare ba-

stano le leggi ikH'ottica moderna. Cosi le protuberanze sarehbcro al

tutto da riguarJpe come rispondenli a! colori dei lili soltilissimi <ici

minuli obbietti'cui lambe il raggio solare diretto ,
e risullerebbcro dalla

diffrazioue prodolla sulla luce solare dai rilievi e dalle cavita del Icmbo

del disco luuarc1
;

il colore rosso sarebbc cagionato da cio che per altra

parte e hen provato : cioe che la luce rossa
,
attesa la sua uui^iore

lunghezzu di onda, e menojspenta dalle interferenze successive, che non

gli altri colori a cui risponde una minore ampiczza di onda. Poc.o diffc-

it-isce da questa 1'opinione del Prof. Zantedeschi il quale scrisse al Diret-

lore dell'Osservatorio di Madrid per ricordare come gia da lunga pezza

egli avesse attribuita codesta corona a riflessione o rifrazione della luce
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soiare attraverso all'atmosfera della lunn. Imp <|uan-

:re fosse aceerlato che la Iuna non ba una atmosfera gazosa . ci.

Don proYerrl.br rhc em loo sia avvolia in una atmoefera di niinulissi-

>!o <li maieria sommanientc i'-.m.-. prodotto dall'espanflMM
r dallit ditTusione delle motecole stipfrliciali del corpo lunaro

;ehhe per ridcUere in o^
r ni dirczi'i:e e polarizzare la luce solare

per mndo da rcnderla visibile sotto forma di aucllo o corona a chi la

ii;mli per enlro la zon;i ec.eliss'tta. Ajjgimise il c!i. Profes.sore chc gli

venne fatto molto felieeracnte di rilaro con le sue c>perienx' ed imitare

in una jrrande camera oscura , con polviscolo iinissimo. la corona della

kma, come anclii* la chioma <> la coda dclle comete, con la luro luce

polarizzata. E da credere che nella j^-ossinia occlisse Ic o.-

di tauti valentissimi aslronomi. specialinonle indirizzatc allo studio dclla

nalara iisica c delle dimensioni di cadesti fenomeni, jio'i
i

;
ill; i. uuova

luce sopra (jiicsle ipotcsi , e rit-ohere uila periiue iu niudo soddi.-lacenle

la quislione dell'atmoslli'ra lunare.

5. Quando si puhhlicht ranno questi ccnni sara ;:i;i ;^ \eniita code-

sta ecclisse lotale , di cui ora non po<siamo notare altro die la somma

espottazione eccilala in tulli i cullori delle scien/e lisiche, ed i prepara-
livi falti per trarne il ma^ior vanlap^io possihile. Toslo die in (juel

ciorno la lioipidezza deH'ai'rc, almeno nelie piii deiie <!< .-innate stazioni,

favorisca i desiderii e 1' opera dei tanti astronon;: che d'oiini parte d'Eu-

ropa s'accoljrono in Ispa^na, ciascuno con istruniculi e nietodi e propo-
siti suoi proprii nia coordiuati all' inlento cnnnine. c< rto <e ne ricopliera

rtttie copiosa di rilevtihti osserva/ioni. IV iro del fo-

mtnlo, 1'osscrvatorio di Madrid puhhlicc in:, si j
>j

osi/ione di tutlo

cio che il cakolo ha &ia prcNCuulo >|>ra ci iisse
,
e la corredi

d una hellissiina carta peogralica sopra cui sor.o M-tinali \\ trai:illo del-

I'omhra, i suoi limili e I'asse centrale , aggiunte> i tavolr esatiissime del

tempo medio. della durata in ciascuno dei luoi;lii piii opporluni a servire

d' osservalorb , dandone le lon^iludini e. le lalitudiiii ^eo{jraticli-

Ir.icciaudo pure il prngraminn dei punli capilali a cui diii: uulii.

Cili oltimi slrumenti ond' e foraito 1' osservalurio di Madrid mo>trano

quanto siavi coltivala lascienza, e tra essi prinu rjiiano un eccellcnte

circolo di Refold pari a quello di Pulkowu . un ^randc equatoriale di

Nertx di 10 pollici, ed uno squisilo i'eodolile pure di itepsold di lavorio

perli-tiissimo. che puo sen ire a tulli {ill ulloziiaulli. Ollre a cio una do-

vizi.i <!i slrunumti uietcorologiei e magnelici Non oniellcrcnio cerlamen-

te di dar cooto a suo tempo del risullato otlenulo dalle ostervazioni di

lanli celehri aeirononii come Harrington. DC \A Hue, Leverrier, Cha-

cornac. Airy. Aguilar, Secc.hi, I<amoril, Ddiiati. ed allri
,

i quali d:\iM

nadre e sta/.ioni mclle ranno intorno a questo fcnomeno una

cura tanlj maggiore , quanto e
piii accesa fra loro la gara di

con qualciie cospicuo troralo.
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6. Fu pubblicata poc' anzi dal sig. P. Galtier Boissiere una importan-
te monografia delta Gotta, di cui svolge COD molta ampiezza la nalura ,

le cagioni, e la cura anche preservative. II Cosmos ne fa grandissimi

elogi, e dice quest' operetta essere slata accolta con approvazione e coa

plauso da tutte le scuole di medicina
;
laonde giovera darne un cenno-

d'analisi.

Questa tormentosa malattia e tanto antica quanlo e antico il trovarc

uomini di grossi muscoli e largamente fornili di quanto occorre a vita

agiata ,
con laula mensa , e senza alcun bisogno od abitudine di la-

voro faticoso all' aria aperta. Primo a intravederne la nalura fu
,
a

quanto pare, il Sydenham che noto come alia Gotta spesso si accoppias-
se il cosi detto male delta pietra delle reni

,
e ne trassc la congcttura

che forse la pietra delle reni era una porzione della maleria raorbifica del-

la Gotta. Fedcrigo Hoffmann tenne per certo quello che il Sydenham
appena eras! arrisohiato di proporre a rnaniera di dubbio.

Lo Scheele nel 1776 scopri nei calcoli urinarii un acido ch'egli deno-

mino litico, e che e 1'acido urico dci moderni. 11 Tennant trovo qucsto
medesimo acido nei tophus ossia incrostazioni articolari dei gotlosi. It

Mazuyer accerto che 1'acido urico in queste incrostazioni esistcva in isla-

to di acetato di soda
;
e fin dal 1829 il sig. Cruvcilhier acccniro in quc-

sto urato la cagione materiale della Gotta. I signori Garrod e Lehmann,
analizzando dircttamente il sangue dei gottosi dimostrarono che conlene-

va un eccesso di acido urico, il che non accade nel caso di rcumatismi

semplici. Apprcsso i signori Favre e Viderhold riconobbero nella traspi-

razione cutanea e nei prodotti dell' espirazione la presenza dell' acido

urico; onde, ritenendo cio che fu nolato dal Santorini e dal Godard, cioe-

che la gotta e seinprc preceduta da una diminuzione della traspirazionc-

culanea, se ne dee di necessila inferire che la gotta e essenzialmente

costiluita da una alterazione, che risulta dall' accesso di acido urico
,

il

cui effelto sentesi principalmente nelle arlicolazioni.

Ravvisata cosi la cagione materiale di qucsto morbo, importa inda-

gare quale ne sia la genesi ordinaria. Gli aliment! di natura animate o

vegetale ,
comech6 paiano Ira loro diversissimi, si riducono tutli in so-

stanza a due specie o principii immediati
,
servendo gli uni alia forma-

zione ed alia ritmovazione degli organi , gli allri al mantenimento della

propria e vitale tcmperatura. I primi sono azotati
,
ossia contengona

ossigene , idrogene ,
carbonic ed azolo

;
i secondi contengono i soli

primi tre, e sono al tutto privi del quarto di codesti elemenli. L'alto

fondamentale della vita animate consiste nella ossidazione di queste due

sorta di alimenti o material"! nutritivi. Queslo lavorio molecolare inces-

sante si fa per 1'azionc dell' ossigene atmosferico aspirato ,
ed ha per cf-

fetto il rendere gli alimenti assimilabili o in islato da essere eliminati.

Finche questo precede in niodo rcgolare, la sanita vigorisce ;
ma quando
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si cITettua in modo insuflicienlc o irrcgolarc succede la malatlia. (ili

alimcnli azotali sono, fra tulti, quclli die hanno mono aflinita coll' ossi-

e I'ulliino terminc della loro comluistionc 6 una mclamorfosi che

li riduce in urea solubilc e facilmente climinata con Ic urine. Ma sc la

combuslione 6 incompleta, si forma, non gia I'urca solubile, ma un aci-

dn urico mcno ossigenalo, meno soluhile, piii difficile ad climinarsi, che

si accumula ncd'organismo, c si manifesta con varii HTi-ui morhosi, primo
Ira i quali e la Gotla. Cosi i carnivori del gcncre Felis , lungamcnte te-

imti nellc slrelle loro gabbie dci serragli, muoiono quasi tutti con depo-
siti considerevoli di urato nolle articolazioni e nei visceri. Quando IV
stacolo alia compiula combuslionc e di breve durala, anche la produzio-
no dell' acido urico e passcggiera, c lotlo 1'ostacolo cessa interamenle

;

ma se I'ostacolo e permanente, 1'ailerazionc del sangue continue, I'idio-

sincrasia si forma, c si produce la din tost con altre funeste conseguenze.
Di qui gli e agevole inferire quali siano Iccagioni prossimc della Got

t;i. Lasciando da parlc qucllc che si fondano in una viziosa conformazio-

ne organica e nel germe ereditario riccvuto da geuilori che ne sono in-

fetti, si puo dire che le piii frequenti sono queste 1.* Un genere di vila

sedcnlario, che obhliga ad una prolungala e quasi conlinua incrzia il si-

slema muscolarc. 2. Un nulrimenlo copioso, succulento , troppo carico

tanze alimentari azolate, il qualc non trovando ncll' esercizio nm-
scolare un aiulo alle forze digestive per essere smallito, riesce ad un'in-

compiula combustione, e quindi ad un ccccsso senipre crescenlc di acido

urico. Ma influiscono pure, se non senipre a produrre lal niorbo, ccrta-

niente a crescerlo le gravi afilizioni d'animo. le nere malinconie e Ic pas-
sioni trislo, che abbatlono lo spirito ,

e prostrano I'energia vitale della

persona, c cost la fanno cadere noil
1

inazione.

Accennala la nalura
, la gencsi e Ic disposizioni o cagioni prossimo. piii

conuini di quesla malatlia
,

di leggcri si scorge quali ne dehbano es-

sere i preservativi , che si riducono principalmcnle a due : sobricta e

vila opcrosa con faticlie non indiscrete, ma capaci di leucr deslo lullo il

sUioma c facilitare il compiulo smaltimento del vilto. Ma e pure evidonte

che il metodo curativo si diversilica sccondo I'indole di ciascun malato

e il vario stadio gia corso dal niorbo. Peru in generate, quando col niedi-

camonio colchico si e miti^ato il dolore, si vuolc sopratullo usare il re-

gime diolelico piii loggerc, il carbonalo di soda in bevunda
, e il uioto

frequentc in grado non da slancare troppo , ma da lenerc ulli\issiiua la

tr.ispirazione culanca e far compiula la digcstione.

7. II D. r Anselmier si vabe molte volte dell' ago calamilalo per isco-

prire corpi estranei allogalisi per enlro agli organ!, come sarebbcro pez-
zi di ferro o d'acciaio, frammenli di proieltili tl'anne a fuoco, aghi ecc.

Sospcso a uu punlo (isso, per mezzo d' un iilo sen/a torsione alcuna, nn

ago calamitato lungo da 15 a 20 ccnlimelri
, quando questo si c posto in
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assolulo riposo, ne accosla delicalamcute uno dci poll al membra i die dec

essere a poca distanza) in cui presume trovarsi il corpo cercato. Secondo

che 1'ago vi rimane immobile
,
o se ne scosta, infer; : londale

o no le congctture sull'origine del male. Con questo spediente il meiito-

rato sig. Anselmier pole : 1." drterminarecon molta precisione il ptinto

in cui trovavaiii, iH'll'avambract -io sinisiro, uua piccola seheggia d'obice,

chc gia da 10 inesi cagionava un edema considerevole di tutlo il raem-

bro in un soldato, il quale fu guarito appcna (juattro giorni dopo estratta

quella scbeggiolina : 2. scoprire alcuni I'rainmenli di aghi da oirire in-

carnatisi nei muscoli della pnlma della mano: '5." ficcerlare 1'esistenza di

eerti chiodetti chc c ran si ingoiati nello slomaco d' un cotale e tcneanlo

ninlalo ere.

Nel manicomio di Zurigo si provo 1'uso del cloroformio per sincere

la resislenza di certi maniaci ostinatisi a non piii mangiare. Dopo non

piu che due o tre volte in cui fu adoperato queslo mezzo, i pazzarelli ce-

deltero e non fu bisogno d' altro per indurli a nutricarsi molto bene. Per

altra parte il sig. Orliac
,
vice prcsidente delia societa di Agen ,

crede

dover recare all'uso esterno del cloroformio la facilita con cni ridusse

due gravissime lussazioni della spalla. Sopra due compressc poste 1' una

sulla spalla, e Taltra nel cavo dcll'ascella sparse 10 o 12 grammi di cloro-

formio
;

e questo ,
a parer suo ,

basto a cessar gli stiramenli violenti , il

dolore si intense, e rendette spedita 1' opera, senza correrc i pericoli dcl-

1'aspirare il cloroformio.

8. Un pubblico sperimento fatto alia Dogana di Lione ha dimostrato

la somma efficacia d' un nwovo ossia piii sicuro mezzo per rcndere, non

gia assolulamente incombuslibili, ma inetti a gittar iianuua e divampare,
non chc il legno, la tela, la paglia, eziandio i tcssuti piu leggieri e de-

licati. Dapprinta fu messo alia prova uno scrigno renduto inintiammabile,

e che conteneva fasci di carte. Fu sovrapposto a fuoco ardente per due

ore, e quando si aprije carte furono trovate intattc. Vncasotto di legno

di pioppo, preparato con questo specilico, resistette ugualmente all'incen-

dio, menlre allro legname della stessa qualila ma non imbevuto di questo

preservative ,
in pochi istanti fu divorato dalle fiamme. Altrettanto ac-

cadde ad una tenda di tela , di cui la parte non preparala si distru

un attimo, rimanendo ]' altra. Le sperienze si ripeterono con tele da

scenarii, pagliericci, tettoie di paglia, fiori di carta, mussolinee t<

d'ogni maniera e veli tenuissimi ;
e se n'ebbe scmpre un ollimo risulla-

to
,
in quauto col conlinuare 1'azioue del fuoco si carbonizzano lentaraen-

te, ma non levano iiamma. Se la pralica di questa invenzione e pure cco-

nomica, ognuno vede quanti disastri di mono s'avranno a deplorare.
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STATI PONTIFICII. 1. II S. Padre a Civitavecchia-- 2. Triduo soleuae al Pan-
leon 3. L'amm ersario della Corouazione del S. Padre 4. Solenne

tr.isporto dolla Madonna di S. Maria Maggiore 5. Nuo*i fari in An-
oooa ed in Ci\ila\ecohia.

1. .Ncilf ore anlimeridiaue del gioruo 2 di Luglio la Santita di N. Si-

gnore UIO>M- dal suo Palazzo del Yalicauo alia volta di Civitavecchia.

Allc '.) t- luozxo ^iuuse alia Sta/.ioiu! della ferrovia di Porla Porteso,

'rajio a riceverja,
ollre i Prelali della sua uohile anlicaiuera, le LI.

KE. il sifiuor Duca di Uignauo Coiuiuissario p'ii. dellc slradc i'errale ,
il

sig. Geuerale Denoiic Coinaiidante di Piazza ed il *\K. Gencr. Cordova,

MMUuislralore delegalo della Societa custrultrice delle lerrovie, ed altri

illustri pcrMijia^fii. Dopo breve dimora la S. S. eutro nel suo uobi!

couc, ei. -o Civitavecchia, ujeutri- Lutti i preseoti , imjilorula

Fapostolica bencdizioue dal S. Padre, lo uei-oiuiiagnaA ano coi piii sineeri

augurii di uu ^ ia^fii'* iHiee. Sulla via
pereui>,i

dal S. Padre unauiiui

voci di acclaniazioui si li-\avano d;ii iiic.lu
f,
r

ru|>|)i
di persoue die I'alten-

dr\,in<>. u.i viii i laiiciulli delta \ igua Pia , una Ua le hejieliche istilu-

zioui dd reguaule soiiuao Poulclicu.

Alle ure 11 e 2tf tuiiuilt , in UK-Z/O a una folia di popolo , die iu varie

diiuo^lra\a la sua j;ioia di ^ed^ l

|e ;,uoira una volta 1'anial:-

Mif in ura. il Ircuo ponlilieiu faceva alto alia stazione di Ci-

\il.i\ cdiia, do\e la S. S. discendc\a in>ienie alia sua rorle. Erano a ri-

(c\ ci !,i con S. E. il biji. Gen. Conle de Goyon aiutanto di Campo di S. M.
1' Imperaton- dr l-'ranrrsi , coniaiidautr in capo la Divisione frauocse in

Koiua, le loro EK. Mousi^. Ili>lrii o ddla DiooH . .Monsig. Gua-

dalupi Delegate della provinda, il sig. Gonfaloniere, la Magistratura e
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tuttc le Aulorita ecclesiastichc
, civili c mililari della c'lla. La Santita

Sua si degno quivi
indirizzare parole di speciale benevolenza e di so-

vrana soddisfazionc al sig. Gen. Conte de Goyon , allc cui solerti cure

deesi la bella riuscila del lavori della nupva ciula e delle opere di fortili-

cazione in breve tempo compiulesi a Civitavecchia
,
con lanto sapere

strate^ico,
con tanta diligenza ed economia di

spese.
Sahla quindi nclla carrozza prenaratale ,

la S. S. s'avrio alia Catle-

drale. Quel tratto di slrada
,
che fra la stazione e la norta della citta e

interposlo, era ammirabilmente gaio ed adorno. D'ambi i lati vedcvansi
archi di verdura leggiadramente intrecciali , e soyra ogni arco s' incro-

ciavano banderuole coi colori ponlifu ii. Per le vie, dai balconi, e nc^'li

abili di ima folta schicra di giovanettc ,
le quali con alia ir.ano un ramp

d'olivo facevano ala al passaggio del S. Padre, spiccavano il bianco ed il

giallo, a palesc lestimonianza de' sentiment! di questa buona e fedele cilia.

Malagevole sarebbc il descrivcre le acclamazioni che accompagna-
rono S. S. nel tragitto dalla stazione alia Cattedrale e da questa al pa-
lazzo Dclegalizio dove pervenne fra il tuono delle artiglieric del forte e

dc'bastimenti ancorati nel porto, fra il giulivo suono de sacri bronzi, fra

i concert! musical!. Sua Santita degnavasi benignamonte di farsi tulto a

tutli corrispondendo con ammirabile degnazione a tante prove d'afletto
;

e del suo gradimento dava solenne prova , appena salito ncgli apparta-
menti apparecchialile al palazzp dele^atizio, mentre fattasi alia loggia
che guarda la

parte
della citta

, impartiva all'affollatissimo popolo 1'apo-
stolica benedizione.

Intanto alle sale del
palazzo

aflluivano numerose persone che solleci-

tavanp ardentemcnte 1 onore di essere ammesse al bacio del piede.
Terminato il ricevimento ,

S. S. aflacciossi al balcone dalla parte di

mare, ed al suo
apparire

si levo unanime un grido di acclamazione dal-

la stipata moltiludine, e la corvelta Pontificia L'Immacolala Concezionc

ed altri bastimenti pavesati a festa con gli equipaggi disposti
sulle an-

tenne salutarono la sovrana presenza con replicate salve delle loro arti-

glierie. AH'un'ora e un quarto, S. S. scendeva dal suo palazzo e pren-
deva a piedi la via del Porto, pcrmcttcndo che i

piii vicini a lui della

popolazione soddisfacessero 1'ardente brama di baciarle il piede, la de-

stra ,
o almeno toccarne un lembo delle yestimenta , mentre tranquilla .

lieta
,
sorridenlc porgendosi con ineflabile clemenza a si vive prove di

afietto, largheggiava de' suoi doni coi poveri e benediceva alia devota

folia. Discese quindi nella Lancia apparecchiata , e seguito dalla sua

corte, il S. Padre recossi a
yisitare

la nuova lanlerna intratlenendovisi

alquanto ;
ed osservata poscia

la Pilodraga di cui esamino tutteje par-

ti, circa le 2 ore pom. riprendeva terra e restituivasi a palazzo. E inuti-

le il
ripetere come vi fosse accolto con le stesse entusiastiche acclama-

zioni di prima. Dopp il pranzo S. S. si rifece di nuovo alia loggia che

guarda il mare e si piacque di assistore ad una regata destramento com-

battuta da cinque contendenti. Ricntrato ne' suoi apparlanienti ,
il sullo-

dato sig. Gen. conte de Goyon presenlp
a S. S. gli ufliciali che aveano

prestato 1'opcra loro specialc nellc fortiticazioni della cilia, a cui il Sanlo

Padre confer! alcune commendc e decorazioni de'suoi pontilicii Ordini.

Quindi degnossi nuoyamente di ammettere alia sua presenza narecchie

altre persone e in ultimo altresi i vincitori della regata, a cui di propria
mano consegno i premi.
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Allc 5 c 10 minuli Sua Sanlila scM,.lr\ .1 d.il palazzo Dclegati^io c mon-
Uilai i icc.i\,iMpriuiaa viMtare il l

;
orlr, pui,<|iia>i >nnprr apii <li,

i>e tulta la cinla (Idle iim^c niura I^M-I-\ainlo luiiiutameule i la-

vuri di lortilii azione c ripeU-ndo parole di senlito cncomio al sig. Gen.

ii, le
(juali

si (^tc-.-rn altiv-i , nel Forte al sig. Conian-

danle I'artigueria e. lungo i lavori delta cinta
, al sig. Comaadaule del

'. Krano le C e 23 minuli quando il S. Padre terminate il suo giro
i lenirava nella stazione gremita di personc accorse per accomialarsi da
lui e ricevenie la hcnedizione.

II vollo del S. Padre era visihilmente commosso da tanle prove d'af-

Icti') e lo dimpslro inlrattenendosi aurora quindici inimili circa in mezzo
ad essi , quasi moslrandp

di non sapersi staccare da (igli cost afiezionali

e fedeli. Alia perline sali nel pontiucio vagonc e rcitcrali gli apulausi e

gli augurii d'un yiaggio (Vlicc, il convoglio prese le mossc per alia \olta

della Capilale. Ne sj ri>tettero quivi le dimostrazioni di (jucl Inion
popo-

lo, die per luugo i ratio di strao!a lo si vide distendersi sui lali della via

.in- |HTc.nv\a il Ireno
pouliiicio,

desideroso di godere Gno all' ulliino

delle aniale seiuhian/c' uell' oltimo Principe e Poutelice.

Ma sc il ma^nanimo cuore del S. Padre era stato vivamcnte com-
mosso dalle afTeltuose prove d'amore cbe gli crano stale prodigatc in

luitn il giorno ; quantunquc non nuovo, non pertanto dove riuscirgli

gratissimo lo spctlacolo che gli si oderse
ajlo sguardo, nell'alto di prender

Ic mosse per reslituirsi alia sua
ponlilicia

residenza del Valicano. N6
I' ora avanzata , tie le dubbie voci sparse , impcdirono che una mollitu-

dine veramentc
prodig^iosa

di popolo accorrcsse a salutare il
ritprno

del

S. Padre nella sua capitate. I viva, le acclaraazioni furono unanimi
,
in-

cessanti , alleUu(issiuie, e dopo che fu mputato nella sua carrozza si

eslesero per luugo tralto di via. Sul culmine della colonna che sorge
nel mezzo della piazza di S. Francesco a Ripa e a mezzo lo slradone

che mena alia delta
pia/.za

furono accesi nel suo passaggio fupchi
di Ben-

gala ; gli abitanli di quclle case venuero ai balconi con linni e faci
;

si

che il suo riloruo pole dirsi un vero trioulb. Gli Emi Aulonelli e Merlel

e tulli i Minislri di Slalo alleudcvano L'augusto Gerarca al suo arrivo nel

palazzo Vaticano.

2. Una n MM v a dimoslrazione di contidcnza in Dio, e di afiello al suo

Yicario nellc
presenli viccnde, ehbe luogo in Roma nc

1

di 19, 20, 21

del Irascorso Giugno ;
e fu il Triduo solenne che il Capitolo di S. Maria

ail Martyres, volgariuenle delta la Rolonda, voile fare a cosi
religiqso

c
iioliilc lino in

(jiiclld splendido tempip, I'unico mpnumento rimasU) inte-

r.i ih-ir antica arle romana. Prevenuli i fcdeli con inviloa stampa, il Pan-
tkfon presento speltacolo di freauenza e pielii in ciascuna dolle Ire sere,

ma
special

incnle nella lerza, pel fausto auniversario della iucoronazipnc
del Soinino Poutelice: giacche, appunto per (juella ricorrenza, erasi it

Triduo rlscrbalo a que'giorni. Commoveule , sopra ogni allra preghie-
ra, tm nava 1' udire per quclla yolla a grave cd uuisona voce di clcro e
fedeli echeggiare il canlo

;
ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare di-

gnfris, te rogamus audi nos.

:f. \. anniversario ritorno del di 21 di Giugno, in cui ebbe luogo la

Corona/.iunc del Sommo Ponleiice PioIX, e stato nei Dominii della San-
ta Sede coi scgni della piu viva e cordiale esullauza dovunque solenoiz-
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zato. I riscontri
,
die da ogni luogo pervennero a Roma, sono

cpnoordi
iirll' aflermaro lo zolo oho ogni ordine di cittadini , dal patrizio piu illu-

stro al
piii

umile popolano, ha
ppsto

in t;!
1 imento spontanoo e,

dcrproso: eoncorso straordinario ai sacri lempii per render gr.r/.ie all' Al-

tissimo, cd a prepare per
il
prospero

c IHieo stato doll' ;i- P .Ire c

Sovranp ;
luminarie splendidissime ;

fuochi di artificio
;
altornamonto di

applausi ,
di augurii , di felicitazioni : e fra tanto espandersi di afTotti

niuna
pffesa

alia tranqnillita ed all' ordine. E facilo argomentarc da que-
sti fatti, uniformementc rcplicati in ciascuna oitta e horgata cospirua drl-

10 Stato, come le circpstanze
dol tempo, cho si vorrebbero usul'rultan;

da un parlito per riusoire a mosse colorate da gonorosita di desiderii
,

ma deturpate da pervorsita di fine , per la saggezza della popolazione
ponetrata ogni di mcglio dalla idea del dovcre, si vengono rivolgendo al

trionfo della giustizia, e dol rero onore o docoro patrio. Nol cne tanto

maggiormenle si vnol lodare il huon senso delle popolazioni ; perche nfe

snhdole in?inuazioni
,
ne mentile novelle , ne macchinamenti pervorsi ,

ne intiniidazioni fraudnlonle finiscono mai dall' ossere artificiosamente

disseminate e sparse fra un popolo, cho none suo amore nel rimanor fo-

deie alle proprie tradizioni, le qnali chiudono e compendiano in se slesse

quanto di rcra gloria puo celebrare V Italia.

4. L'Emin. Cardinalo' Costantino Patrizi, Vicario generate della Santi-

ta di Nostro Signore Papa Pio IX, il di 4 Luglio puhhlico un Invito

sacro, nella cui parle proemiale loggevasi : Qtiando Iddio voile assi-

curare al suo dilelto pnpolo d'Isrnele la terra di promissione, che gli ve-

niva contrastata da lien od irreligiosi nemici, comando a Giosue chc dai

Sacerdoli facesse trasportare in mezzo al popolo istesso 1' Area dell' Al-

leanza quasi sicuro pegno di una compiuta \ittoria : Vacant eryo Insne

Sac?rdptes,ct(li,ritadeof;tollitfArcamfoe(leri.<!.
In

questi
calamitosi

tempi in cni sempre piu si fa palese la guerra a tuttocio che vi e di re-

ligioso e di giirsto , in cni si manomettono tntti i diritti divini ed umani,
11 Vicario di Gesu Cristo in terra non trpva piu sicuro conforto nolle ama-
rezze continue che lo affliggono e nei poricoli gravi che al suo dilotto

popoto sovrastano, quanto (jnello di comandare ai Sacerdoli di
trasporlare

la veneranda Immagine dell' Area Mistica dell' Alleanza, perche innanzi

ad essa con Tiyi sentimenti di fede e di compunzione facondo la loro

preghicra uniti al popolo del Signore, ottengano ed il tnionfo della Chiesa

e la tanto sospirata pace e tranquillita . Pertanto, secondo il volere del-

la Santita Sua
,

1' Eifio Principe ordinava che nella Domenica 8 Luglio
con solenne Processione, alia

cjuale
dovea intervenire tulto il Cler

colare e regolare di Roma J'msigne Immagine di Maria Sanlissima .

che si venera nella Basilica Liheriana , cui il
popolo

romano ha sempre
ricorso nelle piu gravi calamita onde ottenere da Dio misericordia . da

quella Basilica venisse trasportata alia chiesa del Gesii, ore riniarreblM1

esposta lino al 29 del corrento mose . Di che domonica 8 Luglin. .-nl

pomeriggio, quanti doveano pronder parte alia sacra ceremonia si tro-

Tarano noil' augusto Tempio. nel cui mezzo st<rva la venerata Icone,

calata gia dalla nicchia ove e custodita nella Capnella Bonrrusiana.

Alle ore 6 mosse la Processione. Precedevano gli alunni della Pia Ca-

sa degli Orfani : quindi, con lo
proprie insogne, tulti gli Ordini regolari

mendicanti
,

i Monaci ed i Canonici Regolari Lateranensi del SSiTio Sal-



Tain: >lii. mi (I
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Ctatt C^Uegiate e ddle, Uasilidi

la gv

YkKefentc. .-.! al IVeiulo Luopt"ii"nle c -.ile. Tutu

nodo la I le , cantaudo !' lilanie dttg-
gion iMliri e

jjl' Inni propr: della Yergioe, eke
erano desiguati in libretto apposta stampato , pren-dnta . accompa-

peUt
4i ulicie , perc.orsr. le , ':ade. delle

Quatlro Fontaue e di Monte Casallo, doud<' scendendo lnimn le in
Ctnnelle, IKT I 'i S-v Aposloli e di Yeiu.v.ia riusn al l0i<o pro-
ligniln lanta Inn^hezza di \ia era

i]na
c la oniata di

lipri , e Uitla

spieodidaoDOOle uessa a ft^ta, con araz/.i e dainaschi pendent: dai Iwlconi

C dai muri. II cor.ror.M) del
j)i>iio!.i

ciie la :::-!Mp.i\a era tanto , die potea
dirsi tutta Roma e- .;< il irimiLiIe trasporlo <lella

jMDagiiic di iiuella Donna , die la! la Madre di Dio, e il potenl:
aiulo -Id pop.nd cii>tian ,

e la ca^ionc ii opii leti/ia. L'imnen-
sa folia era lutta iu santo raccogiifBeato ,

c di aiiVtmosa divozione t-oin-

ptuita, specialmcnte all' appnssar>i dolla vencrala Kfli^io , die solto ric-

co padidiono. e rontornala da Inmi. niacstosanicntc prorcdt'va, ricven-
do le lervidr prcci. die Inju'riinand-i a lei mandavauo p!i aslanti. per la

Cliiesa, per il suo Capo Yisihilc, per la s<n-ieia, |>er la patria. Se^nivano
1 santa Inimaiziiie ttilti gli addelti al TYihunale. della Dateria a

lica, eniolti altri si^juori se^nili da innumerevole turha di uoniini edoonc
di ogiii coadizione, stato ed eU'i, c!i;.' andavano recitando il Hosario, e a

quajido a quaudo i-anUud > preoi e lodi a Maria. Nelle iniHli
sii;>{)lieazio-

ni erano ^iiidati dai Sacerdoti secolari dell' Opera Pia della Pace, die a

dislanza misurata venivaito re^olando il santo eiUusiasiuo del pnpolo.

Quando la saiitissima Icone <-utra uella diiesa del (lesd erano le ore

!>. II sacro Tempio vedevasi parato nobilinetile a le.sta e riccaniente illu-

ininalo. Stilla p'jrta principale erano a rkeveiii, tutii con torda in mauo,
i Padri della Comnagnia di (iesn die ahitano la Casa Professa

,
a cajxt

dei tjuali stava il Ion) revino P. Preposito <leiieralc. Dojwrhe la rnacdii-

na ove era la JinmagiDc gautissitna fu pnsala diunauzi ail' aHare ma^-
giore, sn cui riniarra esposla alia venerazionc dei fedeli, 1'EfHo e Revmo

signor Cardinal Vicario la incenso , ( dopo si canlwnno le litanie lau-

retane. -

Si>pra la porta maggiore dd teinpio era scritUi, a modo di Hpigrafe,

que-ta seiitenza tolta dall' ufllzio die si recita nella festa di Maria SSilia

invocata sotto U titolo di Ati.rilinm Christianorwn:

ECf.E MARIA SI'FS \OSTR \

AD QV\M CO\rV(ilMVS IS 1VXILIVH
VT LIBKR\RKT NOli

ET VBWT l> ADIUTORfVII N

5. Fra gli allri beneiicii conipartiti al suo Stato dalla generosita della

Saudi ta di Nostro Signore Papa Pio IX , dobbiamo annoverare }ie1lo oon-
~ :

naviganti median te due nnovi lari nei porti di Anoooa e di Gri-
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tayecchia. Sono amheduc alia Fresncl con fuochi bianchi, giranti c ad ec-

clisse, del
periodo per Ancona di 45 second!, e di 40 per Civitavecchia.

Pel primo e occorsa piu lunga e dispondiosa impresa , imperocche ol-

tre ad un piccol Faro di seslo ordine a fuoco fisso da situarsi sul molo
,

onde serva da indicatore del porto, vi e stala erelta dai fondamenli una

altissima torre . la quale non solo da molto tempo e stata recata al t er-

mine suo, ma e
pure in istato di sostenere la grave macchina del fanale.

che
per

la maggior parte vi 6 stata collocata , poiche e ppsto in opera il

parafulmine e I ultimo giro dei cristalli ,
e manca solo il porre in ope-

ra 1' apparecchio propriamente dctto. Laonde layorandosi speditamente

per
situarvelo

,
il che non ppteva andare piii in la dei primi del mese di

Luglio ,
entro questo medesimo tempo i venerati ordini di Sua Beatitu-

dine saranno slali adempiti, e la marina le dovra grandissimo obbligo

per la bene ordinata e sicura
g^iida

delta via di Ancona sull' Adriatico.

Pervcnuti che saranno al Ministero del Commercio i ragguagli esatti

della sua elevazione assoluta sul livello del mare , della posizione idro-

gratica, cioe di latitudine e di longiludine secondo il meridiano di Parigi,
dell' arco d' orizzonte in gradi che potra illuminare, e della dislanza della

sua proiezione nel doppio senso, supposto 1' osservatore sul livello del

mare e sulla tolda del bastimento
,
ne sara dato snbito avviso ai naviga-

tori in aggiunta di quello pubblicato
dal Ministero il 2*2 dello scorso Mag-

gio, e ripetuto nel Lloyd Maltese il 9 Giugno n. 5806.

In Civitavecchia pol la torre dell' antica lanterna e compiuta nei ri-

stauri e negli adattamenti proprii per la macchina del nuovo e assai piii

lucente fanale, di cui sono stati in sulKalto fermati nell' intelatura i

crislalli che lo chiudono
,
e messayi sopra la cupola di rame colla

palla,
1' anemoscopio e il parafulmine, e impernata la nnghiera di ferro, clie gli

va inlorno suH'attico. E buona parte della stessa macchina, che e tenuta

tutta in pronto, e fissa al luogo. Cosicche anche questa nel corso del mese
di Luglio mostrera col suo splendore la cura sovrana del Sommo Pon-

tetice in favore dei marinari che percorrono il mediterraneo
;
e dei parti-

colari di essa se ne dara diligente contezza per norma loro.

REGNO PELI.E DUE SICILIE. 1. TumiiHi in Napoli 2. Nuovo mlnistero

3. Costituzione del 48 4. Amnistia ed altri decreti varii.

1 . Alia fine del passato quaderno pubblicammo I'Atto Sovrano con cui il

Re detle due Sicilie conccsse la Costituzione ed il resto che cola si lesse.

Ora quello che dopo la pubblicazione di quell' Atto e accaduto in Napoli
ci e (alto sapere dal supplement al N. 141 del Giornale Costituzionale

del regno delle due Sicilie che, fra le altre cose, dice cosi. Mentre la

parte sana ed inlelligente della nazione napolilana accoglieva I'Atto

Sovrano da noi pubblicato il di 25 come arra di prosperita e di sicu-

rezza, e ben a ragione promettevasi di vederlo inaugurato nella calma

generale, una mano di sconsigliati quasi generalmente del volgo osava

intorbidar in tutt' i modi possibili i primordii dell'era novella. Non curati

da prima per la futilita de'loro conati ed anche per la scarsezza del loro

numero, costoro riguardarono come impunita la generosa tolloranza con

che 1'Autorita mostrossi indulgente. Siffatta stolta persuasione si muto

bentosto in albagia, siccome ieri sera
,
non ostante la presenza della
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forza tulelalrice della pubhlira quirle, i mentovali pcrturbatori di es-

sa proruppero in alti criminnsi dri <]nali mal saprcmnio delcnuinare
il imnirio e la I'Miih-n/.a. nrl inoiiiiMiti) die Mriviamo.

i dispiarrri ondesono tulli contristati, nes.^uno pareggia quel-
i -in- M I- udito I'altentato commesso contro S. K. il Minisiro di

Francia mentre allrayersava Toledo nolle prime ore. della nolle, Torse

non
conosciulp (vpgliamo almeno sperarlo) dagli aggrcssori. La traco-

tanza (It'.'riilt'Ui farinorosi, su Iccui iracce procede operosissima la pu-
sii/ i, giunse a segno da pcrcuolere due voile sul capo quel pcrsonaggio
degno della iiiagajior yenerazione cd allamenlc pregiulo QOD meno per

i I'tvi'lsa qualila diplomalica che per le nobili sue prerogative indivi-

duali. Addolorato il Re dall'aouunzio di lanto inisfallo, si altretlo a man-
dar di seguilo a condplersene con la prelodata E. S. due suoi Aiutanli

General!, le LL. EE. il
Principe

d'Ischilella ed il Duca di Sangro. Vi an-

do
<jiiiii(li due voile S. A. R. il Conle d'Aquila iolrallenendovisi tino alle

due e mezzo anlimeridiane, e proflerendo a Dome della M. S. le pin am-

pie e Ic-iuiine
riparazioni,

di che S. E. moslrossi ollremodo sodaisfalla.

Siain licli di aggiugnere che lo slalo di salute dell'illuslre pcrsonaggio
non ispira alcuua oiolesta apprensiooe.

E come sc un si grave mislallo, prescindendo da'reati che lo avean

preccsso e de'quali I'Aulorila invesliga gli autori per soltoporli
allc pene

prise ritte dalle leggi, non bastasse a colmar la misura della loro auda-

cia, nucsta malliua in pieno giorno hanno invcstilo diversi commessa-
riali di Polizia, nc han disarmalc e ferite le persone, inanomessi gli ar-

chivii ed arse le carle, porlandoseco le spoglie delle guardie della Po-
lizia stessa che li cuslodivano. Indi la suprema necessita di ricorrcre a* sa-

Julari provvedimenli che si trovan descritli nelle seguenli Ordinanze, la

ui
proiila

ed energica esecuzione ha reso agli animi agitali la calma
ed alia cilia la quielc e 1'ordine sospirato . Le Ordinanze di cui parla il

cilalo articolo recavano, con allrc aisposizioni, anche lo slalo di asscdio,
tollo poi dopo pochi giorni.

-. Lo stesso giornale puhhlira i decreti coi quali fu forma to il

nuovo Minislero dei signori : Commendalore D. Antonio
Spinelli

di

Scalea Presidenle : Commend. D. Giacomo de Marlino Minisiro <de-

eli alTari esteri : D. Gregorio Marelli Mm. di Grazia e Giuslizia :

Principe di Torclla D. Niccola Caracciolo Min. degli alTari ecclesiasli-

ci, e per ora della puhhlira islruzionc: D. Giovanni Manna Min. del-

le Finanze: Cav. Federico del Re Miii. dell' inlernoc dclla Polizia. Ma-
resciallo di Carapo D. Giosue Rilucci Min. della guerra: Viceammira-

^lio D. Francesco Saverio (iiirol.ilo Min. della marina. Marchese D.

Auguslo La greca Minisiro dei Lavori puhhlici.
:{. II supplenieuto al N. Ii2 del (iiornale costituzionale, pubhlico poi la

seguente relazionedelConsigliodei Ministri al Re. Sire. Col memorabile
Alto Sovrano del di 25 Giugno, la Maesta Vostra annun/iava ai pppoli
suoi due

^raiuli idee, cioe quella di mcllere ad allo ne' suoi Slali il re-

gime coslituzionale. e I'allra di enlrare in accordi col Re Villorio Em-
manuele a maggior vanlaggio delle due Corone in Italia. Quclle suhlimi

parole, che segnuno per la Maesla Voslra e pel sup Regno insiemc il

; j)io di un era graude e gloriosa, risupnarono gia in lulta Eurppa,
d aprirono alia gioia il cuore de' suoi suddili, che aspellano dalla virlii
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dalla lealta del loro Re il compimeuto della grande opera. Degnavasi
la Ma.'.sia Vtislra in pari tempo cliiaiuare al ;>oteie i sutio-ciitti per

porre
il suo Consiglio de' Minislri, nel quaie riponeva la Mia iidur

la prniila esecuzione de' suoi voleri , c lo inraricava della compilazume
dello Statute per questa partedel Reame. Ma il voslro

Consiglio,
n

neiraccingersi all' adempimeuto del sovrano coraando lia considera

uno Statute costiluzionale sta nel drillo pubblico del Regno, cioe

che venne largilo dal defunlo voslro augusto genilore Ferdinando II. H
miale Statute, se dopo qualche tempo si trove sospeso in consej:
(li luttuosi avvenimenli, che non accade ora rammentarc, non p
mai abrogate come in qualche altro Stato Europeo e avvenuto. Ci

r6 sembra a' sottoscritli-csser semplice e logica la idea , cbe quello Sta-

Uito appunto sia richianiato nel suo pieuo vigore.
Cosi facendp,

la Maesta Voslra trova bolla e falla I'opera dclla quale
vuole clie questi snoi Stati godano i benelici effetti

,
lo slraniero ammi-

rera la sapienza della niente sovrana in nneslo alto proTvcdimento , ed
i vostri popoli, scnz

1

atlendere una novella compilazione, con assai inag-

gior sollecitudine sapranno quali sono le loro franchigie , e riccveranno
con animo riconoscente ([uesto pegno novello della Yoloutii del Re per la

inaugurazione del regime costituzionale. Napoli
1 Luglio 1860. Giacomo

tli- jfmtino, Principe di Tcrella, Fr. Saveno Garofalo, Ciosue hifurci,

Federico del Re, Greyorio Morelli, Marchese Augusto La Greca, In/onto

Spinelli.

Tengono dietro alia delta relazione i seguenti docreti reali. Francesco
II ec. Visto il nostro Alto sovrano del 25 Giugno, e visto il rapporto dei

nostri Minislri Segretarii di Stalo
,
abbianio risoluto di decretare , e de-

creliamo
quanlo segue : Art. 1. La Costituzione del 10 Febbraio 1818

,

eoncessa dal nostro auguslo genitore, e richiamata in vigore. Art. 2. Le

disposizioni coutenute nell' articolo 88 della Costituzione relativameute

allo Stato discusso ed alle anlicbe facolta del Governo , per provvedere
con espedieflli slraprdinarii

a' coniplicati ed iirgentissiuii bisogni dello

Stato, restano in pieno vigore, fmcbe non vi sara provveduto dal Parla-

mento nei modi costitnzionali.

Visto il decreto del di 1 Luglio, col nuale si richiama in vigore la Co-
sliluzione del 10 Febbraio 1848. Volenuo al piii presto

circondarci dei

lumi e dell' appoggio della nazione ranpresenlata legitlimamente in par-

lamenlo, onde rendere un fatlo, con la promulgazione delle leggi orga-
niche, i diritti garentiti dalla Costituzione ; sulla proposizione del nostro

Consiglio de' Ministri ,
abbiamo risoluto di deerctare e decretiaino (juan-

to segue : Art. 1. II parlamenlo nazionale e convocato in Napoli pel di

10 Sellembre 1860. Arl. 2. I collegi elettorali son convocati per p;

dere alia elezione de' Deputati il di 19 Agosto. Art. 3. In mancanza di

una legge elettorale defimliva, le elezioni saranno eseguite a norma del-

la leggc elettorale provvisoria del di 29 Febbraio 1848 e del decreto del

24 Maggio dello stesso anno.

Sulla proposizione de' nostri Ministri segretarii di Stato di grazia e

giustizia, dell' interno e dell' istruzione pubblica, Udito il
prere

de' no-

stri Ministri segretarii di Stalo, Volenao provvedere all esercizio del

drilto della stampa ,
evitando gl' inconvenient! che deriverebbero dalla

mancanza di nornie atte a reprimerne 1'abuso ;
abbiamo risoluto di de-
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\rt. 1. Fin-li.- iion \ :!;'! saraiontta
'

pulililirala I.' I'orno aU'escrn/.io del dritlo di stanpt.
ID provvMTiameiite M di-po^i/inni eontt'iiute ne' deCTCti

de'85 Magg
'

no isi 1
' e ; Vncmhr

\
. : i d.'.-iv!

1

di
quest*

isteasa data per I'aUuacione della Costituzio-

./.I'ine del pirlamento. volcudo
hr.ipa-

tami-n'tc alia prcparazione delle U>ggi organiehi! cosliluzionali rh.

gislalura dovn: v itare ; std!;i proposizione del nosiro Consiglio d- Mi-

abhiamo risoluto di decretare e deeretiamo quanto sf \rt. 1.

'nita una commissions di qualtro component! alia dipend MI

Mintstro dell' interno , e da esso presf.luta , per p
>ralo; 2. dclla IP^C stilla jruardia nn/.ionalc ; :i. ddla

.1 nministraliva ; i. dclla IO^LTC sul nmsi-li i di

, 'i. dell i msabilita ininisii-rialc. Arl. -1. Si.uile

Is'ilnita alia dipondenza del Ministoro della Istruzionc

puh!liM, c da o.<*n preseduta pnr preparare il progetto dolla leggc sulla

SWIBO
4. M )lli altri decrpti e ewmbiamenti di cose o di p^rsone ebbero luogo

nel Roiriio, tra i quali 6 notftvolissimo I' alto di aninislia
pi'r dolitli p-ili-

tifi c ci: Muni. Fu pure puhblirata ncl Giornale dei '5 Lu^lio una I

provvisoria sonra la (iiiardia Nazionalc uell' interessc doll'ordine e dclla

tnnqnillita punblica .

STATI s\nm '.Yot/rn corrlivondrnza) 1. 1. La cessione di Snvoia e Nizza ap-
prov.ita d,il Senato -2. II Senntore Briijnole ronpuiama con uu dNrr-

!

impato
- 3. Promulgata la Icgge, Briga e 'IVnda \oglionor

fiiKir .- '. ^l^^lll' a Ni/xa ilaliano - i. Ricasoli fa u:i pmccsso ;ili

mo; < li Ministero Piomontese chiede un nuovo prcslito di 150
niiliuni 6. 1 deputali \ogliouo concedere un miliunc di iniliuni 7.

Cio chc tooca al Clero nel nuovo regno Italico 8. Due preti sos[*'si
si raccomandaoo al Senalo od ai deputali !>. I'na sigiiora ed un

lore perquisiti 10. Dauari e fucili mandati dal Piemontc in Bo-

logna per aiutare la rivoluzione 11. Liberazione di carccrati.

1. L'8 di
riiu^nail Senato del reprni intraprcndeva la discussione del

trattato del 2i di Marzo, rhe rede la Savoiae il circondario di Nizza alia

Francia. Al Senato particolannente si apparliene il inandato di conser-
var i diritli e le Iradizioni del regno come diceva il c inte di (favour

nella relozione premessa al trattato medesiinn \ff. nff. del Senalo n. 14

pag. .11' . Di rhe alnini si riprnmettevano dai senalori un po'd'np;>osizio-
ne alia perdita delle due preziose ed antichissime province. Tultavia il

HI di flmgnn il trattato venno approvato, eon 92 voti tra 102 votanli,
non e^^Mido stati rhe 10 i voti contrarii. Parlarono conlro, il senatorc

I 'Jin-si* rorrisponilmm I!OTM Msrra UmpaU nel pasMtn quailrrno : ma rv>n<lo giant*
iir.li U pul.blii liiauiii or* por non U*rir intcrrnttu il (ilo drl! rronar* *rHa Sappia-

niD poi chc fa impo^l.ili in Torino la rrripnni)<
|nia rh<* Jovra publilirvsi in questo qujilrr-

nn; MM A\ft (?inn j ;iTi
l in Rnma il ginmn un.liri Hi l,ni>li.i. Ml ttnorn a^prltomino invert* A

}>Mrrrr Hi poterla rirrrr,- r l*fH(CT0 tmekf mot. I'robabilmtnto ri arrivrra, ronie la prrct-
e*tr pubLliraU Ja qui an '.

iMi|nrg.iti di posla e <R

polizia i MTMHIM ilfl nunvii diritto tit lc;;i;rro Ir lotli-rr ln> nun imlirir/alr. noo
*hpn favorirt- di kgferle s*nza Unto Uro Mmodto? (Pfata dK Cowtjrilmtori ) .
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Pallavicino Trivulzio chc disse: Oggi si cede la Savoia, si cede Nizza

mercanteggiando. E perchfc domani noa si ccderebbe Geneva? \tl.

tiff.
n. 13 pag. 42 ). II senatore Vesme ricord6 ai Ministri che quando

ci si chicdono cose chc sono di ^ravissimo danno presentc allp
Stato e

recano pcricolo
in avvenire e giunto il tempo nel quale da noi pi:

debha dire: Non posso . (Ml. tiff.
n. 13 pag. 44

)
II Senatore Musio

ripete un detto altribuito al nostro governo che cioe avea tro Ir-

lande da vendere ,
la Savoia gia venduta ,

la Liguria venduta in parte
e la Sardegna vcndibile tutla senza molta ripugnanza . \tt.

uff. u.14

pag, 46) II senatore DC Forcsta parlando del suflragio universale, os-

servd che in Savoia ed in Nizza le masse hanno risposlo st signore
come rispondono sempre

. (AM. uff. n.' 15 pag. 50) II senatore Lunati

non connda molto nelr alleanza colla Francia perche .la Francia in 60

anni ha mulato per sei volte il governo e potrebbe mutarlo una set-

tima . (Aft. uff. n. 16 pag. 53) II senalpre Gallina oppugno il sufira-

io universale diccndo : II sultragio universale diretto c illogico ;
ha

elle
yotazioni numerose, delle

vptazioni quasi per acclamazione, delle

votazioni che non ppssono subire il controllo che e sempre necessario per
stabilirne la regolarita e la liberta . (Alt. uff".

n. n pag. 59) II senato-

re
Sclopis

disse : La cessione della Savoia e di Nizza per noi e un
lutto di famiglia, una lacerazione . (Alt. uff. n. 18 pag. 61) Finalmen-

te il senatore Pallavicino-Mossi trovo non duraturo il servigio resoci

dalla Francia, anzi dannoso nell'avvenire sforzandoci ora alia cessione

di Savoia e di Nizza (Alt. uff. n. 18 pag. 62).

2. II senatore BrignpleSale, uscito appena da gravissima malattia, non

pole intervenire alia discussione del senato, ma voile pero manifcstnre il

proprio vpto con un bcllissimp
discorso che mando alle stampe. Nel quale

esamino il trattato della cessione della Savoia c di Nizza sotlo 1'aspetto

politico e militare, e ne mostro da un canto e dall'altro i gravissimi pcri-
coli. Noto opportunamente una contraddizione del conte di Cavour, il qua-
le, nella tornata del Senato del 17 di Febbraio 1859, rispondcndo a lui

senatore Brignole dicevagli esserc principip del diritto pubblico mo-

derno, essere uno dei grand! progress!
della civilta e della scienza il non

riconoscere nei Principi il diritto di alicnarc i loro popoli ,
la propria in-

dipendcnza . (Alt. uff. n. 13 pag. 41) E un anno dopo il conte di Ca-

vour osava chiedere al Senato che sancisse 1' alienazione dei popoli Sa-

voino e Nizzardo ! Considerando poi come la Savoia e Nizza si cedessero

quasi in permuta per le province dell'Ilalia centrale, il senatore Brignole

parlo dei doni della rivoluzione e avverti il Governo che noi, a niuna

altra sovranita succedendo che a quella della rivoluzione, incontriamo

dapprima 1'opposizione
dei Principi spodestati, e lungi dal trovarci paci-

fici possessor! dei beni per tal modo acquistati, ci esponiamo a gravissi-

mi contrast!, non ad altri dirilti subenlrando che a quelli , sc pur diritti

potessero dirsi, della rivoluzione donante . Eil pio, dolto c coraggioso

oratorc, tocc6 della spogliazione del Santo Padre : E qui mi e Forza ,

disse egli, con sentimento di profondo dolore ricordare, che ollre a quei

Principati crede il real nostro Governo poter estendere la sua accettazio-

ne anche ad una rilevante parte dei dominii della Chiesa, per cni alle

proteste del Pontclice Re lennero
dietrp

ben
tpsto

le folgori del Vicario

ai Cristo ! II senatore Brignole conchiudeva il suo discorso supplican-
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do il Mmistero a
rincqnciliarsi

colla S. Sede a resliluire il Romano Pon-
e -li ullri Principi ucl

jposses-o
dc'lerrilorii ad essi spcttanti ;

ti-

nalinente a far duor/.io .i-M.hito dalla polilica rivoluzionari.i. Non aiuira

molto e si tordier.i ron nuiiio (|uanio savic e veramenle ilalianc fosscro

queste proposto del senatore Briiniole.

vpprovala dal scnalo la cessione di Savoia e di Nizza alia Francia,

il giorno dopo, cioe I' 11 di Giugoo, la Macsta del He
sotto>eri\eya la

legge rebin.i. die apparve tosto nclla Raccolta ufficialc degli alti del

Governo sotto il n." 4108, e poi fu falta alia Francia la conscgna del ter-

ritorio Nizzardo c Savoino. Peru i nuovi conflnitra lo Slalo sardo e I'im-

pcro francose non erano ancora precisamenle deterroinati, ma unagiunta

composla di Franccsi c Piemonlesi stava radunala a Parigi per istabilir-

li. dm ay venue die ipiesla giunla nel tracciare i conlini lasciasse al Pie-

montc i comuni di Tenda e di Briga. I quali avevano YOlatoairunaniim-

ta.meoo un solovoto, 1'unione all'Impcrofranccse,edanzi per delta unionc

a\e\ano jiia oanlato un solenne Te Deum. Tenevansi adunque per fran-

mine tali si erano addormentati una sera. Ma risvegliandosi al

mat lino si videro ridivenuli picmontesi
c apparlenenli al circondario di

Cuneo. Stimandosi corbcllati se ne dolsero amaramente, e dal dolerscnc

allo insorgcre fu hreve il passo. Cavour e Farini, sentendo di non poter

rispondere coi ragionamenti a que'di Tenda e di Briga, spedirono loro

un drappello di bersaglieri armati di buone baionelte, e fecero occupare
miliianuenle i due Coiuuni a spcse dei Comuni medesimi. Ma essi ricor-

sero airimperatore Napoleone III imploraudo aiuto. Altre suppliche dd-
lo stesso generc furoiio portc a Parigi da allri Comuni gia franeesi i

quali vorrebbero che Tenda e Briga fossero del bel numero. Dondc la

qucstione dei confmi che parea fehcemcnte condolla a lermine rinacipie,

'xvrK/o </( .Met accerta che Briga c Tenda passeranno alia Francia.

Intanto a Nizza ed a Mentonc si fe tumullo da
colorp

che vorrebbero in-

vece restare italiani, ed ebbcro luogo nolle due cilia dimoslrazioni in fa-

vore di Garibaldi. II Governo francese incarico i
suqi gendarmi di fare in

guisa che simili sconci non debbano ripelersi mai piu.
\. II Barone Bellino Ricasoli, mosse un proccsso all' Armenia che ayea

racconlalo la sloria del Te Deum di Yollerra , c del dispaccio lelegraiico

perdulosi lungo il camraino , delle quali cose voi parlasle a lungo nclla

Cronaca di un precedenle quadcrno. II Barone Ricasoli accuso I'Armonia

d'averlo diffamato nel suo numero del 1 di Maggio 1860. L' Armonia ri-

sposc,
essere impossibile cosifTalta dilTamazione per la gran ragipne che

I Armonia del 7 di Maggio non esisleva ,
non essendosi pubblicala in

ijuel giorno. II Ba roue Ricasoli venne fuori e soggiunse: se voi non mi
avete diflamalo nel numero del 7 di Maggio sara invece nel numero dell* 8.

E Y Annouia nuovamcnle : E impossibile ch'io abbia diffaraalo il Barone
Ricasoli nel numero dell' 8 di Maggio perche non si parla di lui. E Rica-

soli : signora si
, parlasi di me , perche parlasi

del Capo detto Stato. E
I* Armenia: ma signor Barone, voi non siele il Capo dello

Stalp. Si, lo

sono. No
,
nol siele

; fatlo sla che la cosa fu sollqposla
alia dccisione dei

Tribunal'). E il Tribunale del Circondario di Torino decise che, sollo il

nomc di Capo aV//o Stato, dovea proprio inlendersi il Barone Bellino Ili-

i. Ma V Armonia ricorse in appello ad un Tribunale superiore, pa-
rendole assurda la priiua decisione. lo non so quando avra luogo I'appel-

Scrie IV, tol. V//. 16 14 Luglio I860
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lo, so bene che Y Armonia e gia vitloriosa. Gran danno poi fa al Ricasoli

mi proccsso appoggiato forse a qualche scmulice circostanza di nonio, di

luogo o di tempo un po'varrato; laddove poi egli non ha nulla a ridire di

accuse ben
piii gravi, chcse gli muuyono continuamente, e sono appo.

tcsopra i
piii irrefragabiii documcnti. Per esempio il Barone Rioasn

cbbe nulla a ridire fin qui contro BrofTerio, che nelle sue Mnnnrir vol. XI V,

pag. ll>:t I'acnisa di avere violato sistemalicamente il sryrrto delle let-

Icrr, di avert; dilajiidttto il pubblico erario per saziare /' inyordiaia di

nuovi faooriti; di averc govcrnato coi birri, colle spie, colle espulsioni,

cogli arresti, < colic quotidiane perquisi/ioni.
Tulto qucsto ammeli

buono il Ricasoli per
timore di pigliarsela con un avvocato liberate. Kcco

I'croismo di qucsti signori: cospiratori contro i Re dabbene: schiavi dei

scrvitori che sanno liirsi lo.mere, arditi solo contro i Cardinal) , contro i

Vescovi e contro il clero. Tali personaggi debbono l'ar>' I' Italia.

5. In Piemonle si cainbia spesso il Ministro dclle Finanze, ma il modo
di amministrarlo o scmpro lo stcsso, e non si giunge mai all' ultimo di del-

I'anno senza nn nuovo prcslito. Amininistro coi prestiti il Conte di Ca-

ypur, il ^inistro Lanza, il Ministro Cibrario, ed oggi continua ad ammi-
nistrare coi prestiti il Ministro Vegozxi, il quale ne propose alle Camere
uno di ben concinquanta milioni. Nelle mie corrispondenze degli anni an-

dati cbbi occasionc di dipingere a'yostri
Icttori lo stato delle nostrc ti-

nanze e il nostro progredire nei debiti dal 1848 fino ai 1858. Ma quindi
innanzi lascero da parle questo decennio per occuparmi dell' altro che

incqmineia col 1859. Solo vi basti sapere
cbe sono ottocento milioni di

doliito cbe noi abbiam fatto in questi prmii dieci anni. II -21 Febbraio

del 1859 abbiamo contralto nn nuovo prestito di cinqnanta milioni, sva-

niti. L'll Ottohre dello stesso anno un nuovo prestito di cento milioni,

svaporati. II 2o Gennaio del 1860 un terzo preslito di cinquanta milioni,
e valli a cercarc ! Poi un prestito modcneseai otto milioni ; poi un prestito

pannigiano di sei milioni; poi un prestito italianissimo di cencinquanta

rciliqm! Alt 1. del 1859 il Piemonte pagava annualmonte lire 33,500,000

per interessi del debito pubblico. Oggidi secondo il bilancio del 1860
dee pagare ogni anno per interessi lire 13,290,000! Che ve ne pare?
Sommate con queste cifre 1'enorme somma di lire 170,000,000 che pa-

ghiarno perT esercito, e nc ricaverete che quesle due sole cifre eccedono

quasi le nostre rendite.

6. II nuovo prestito veone in discussione nelia Camera dci depntati
il 27 di Giugno ,

e il presidente noto cbe nessun oratore crasi
isoriltq

per parlar contro. Gli onorevoli concedellero concordemente ai Ministii i

milioni domandati, anzi il deputato Sineq ebbe il coraggio di dire: sarei

disposto a votare non cento cinquanta milioni, ma un milione di milioni

(Alt. uff. N. 107, pag. 418). Anche il depulato Mauro Macchi era di-

sposto
a votare milioni su milioni

,
avvertcndo che poi lo Stato a furia

d
imprestiti

e d' imposte sara condotto alia ineluttabile necessita o di

assornire gran parte delle proprieta priyate, o di gettare alle liamme il

libro del debito pubblico. Ma in questo fatto, disse il Macchi, sarebbe

riposlo
il rimedio di molti mali che fanno si dolorosa la noslra (jenera-

ztone; e in questo assorbimento delle. proprieta private o nella liaucarotla

dello Stato 1 oralore trovava la inevitabile soluzione di quegli ardui

problemi d'econoraia politica e sociale che formano lo sgomento degli

egoisti e fa preoccupazionc dei filaotropi dell' eta nostra ,
e che certo sa-



NTttMtAM v 243

K-nciizio ddle future gcnerazioni . E <mt

S

tenza cbe acraiao si leva&e a protest.! 'la e della

! il d"{ i" "M'lla iiiiiinlc^tava la sua voipotlL

.!! liamme
tjiiel pMM Iilim die H diiama il librn del debito

,
.iar.>i a cooservarlo

ancora per qualrhc tempo e forse lungo tei do a voi giudi-
': leiri>lalori ehe ;il murx-uto di apnre un nuovu pre>tito dicono

iitori : U.idale noi ab! >:it,i di abbrucLire lardi o tOStO i

V. un in.sirmc di francbez/a , ii' hipr
o dim

p'
i die non trova ri>r'ntn> in vcriui aim*

niriitn. I'.iilo anchc di:!l' iutpreslito il si^iior (Iiicn.i/./.i dichiaraudo di

a|>|)rovarli>. aivioivlu 1 con
(juosti

1 JO milioni il Miuistcro PicmpnU'si* po-
tosse andare sul Cam^idoglip. TutUi\ ia a\ vcrli rralernamciitr il (ionic di

;r di slar IHMU* in su^Ii iiv\i>i c ncu i^lia^liare !a strada pi^iiando
ijiM-cc

<|ui'lla
i-hi' ric^cc alia Ilotra Tarpca! I'cr \olnr prcslu il nuovo

IM dci l.'io milioui la Camera tcnue inia lornatu straordinaria il

giorno dclla I'csla dci SS. Pii-tro t Paolo alle ore selle del mattino. E a

molti nuclla tornata sara scr\ita di Mc.-^a pt-r !a saulifK-azioue dt-lla Fc^la.

IVutrro di darvi un elcnco di quanto in qucsli nltiini tempi ehbe
a patirc il Clrro in noint1 dclla lik'rta e dell'ltalia. L'Arcivescovo di Pisa

i' arrotalD e Iradotto in Torino dai rarabinicri dove Irovasi
prigiqiiiero

da oltre un mesc. II Vescovo di F.'ten/a rssendo malato , vicn dirhia-

ralo pri^ione m-lla sua casa. II Vicario Generale di Hnlopia, M(in<i-

gnor Uatta e condanuato a Ire anni di can ere e L. 2000 di inulta. Mou-

signor Uai:za Vescovo di Piacen/.a e strascinato in Torino dalla forza

pubblica ,
e V f ;:ncora n^idi prigiouiero. Di ventotto canoniti die

coula il Capitolo della (lh;.'-a ( atlcdrale di Piaceoza vent' uno sono

costretti all'esilio senza processo e senza condanna. II Vescovo di Par-

ma dovette fuggire dalla sua Dioccsi , e il suo sleninia yescovile venne

abbrucialo sulla pnbblica piazza. II Cardinale BaluQi Vescovo d' linola

iu ramalo in prigione. In (lliia\ari il 18 di Ma^io un Parroco I'u iiu-

prigionato per a\er eonimcntato sul pulpito una cireolare del suo Vesco-
, Vest->\o di Carpi I'u pure inipngiouato con sei

preti
della sua

Diecesi. II Minislro dell' islruzione pultblica fa diindcre il semiiiario di

Piarm/a. I'na cireolare sotto la data dd l.'i di Maggio \ieo dirella coo-

tro tnolli insegnanti preti Piemontesi cbe non feftleggiarooo-U liberta.

Per lo stesso motivo il 16 di Maggio sei^iosegnanti preli di Faeu-

za e poi i
professori

dell' Uoiversita di Bologna e di Parma. II Diritto

denuncia il Parroco di (ilidarga in Sardegua accusandolo d'aver fatlo

suuiiare a lultn ndla lesta ddlo Statuto. I Padri Caniillini di Ferrara ven-

gono accusali, imprigionati, didiiarati innoceiili, ma tullavia condannali

all'esilio in Toscana. Le Dame del Sacro cuore sono costrette ad abban-

donare prima Milano, poi
Parma. II 25 di Maggio perquisizione e impri-

gionamento di due Piemontesi Gesuili che viyevaoo in Torino. Un

giorno dopo perquisiziono e imprigionamento di due altri Gesuili ehe

yivevano in GeWfa. Poi pen]iiisizione a parecchi altri sacerdoti in Cu-

neo, senza ncssnn riMiltalo. II 2(> di Maggio piena perquisi/ione nell'O-

ralorio di S. Franccxo in Torino, diretto dall'otlimo .-an-rdnU 1

1). Bo*co.

Pudii -it.ini dopo una seconda perquisizione, cd esame di (utti igio\ani
die apparlengoDO al detto Oratorio ,

e complete iiasco della poiizia.
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Contemporaneamente si fa una perquisizione a D. Cafasso
,

il quale poco

dopo ne muore. D. Cafasso era il yero aposlolo di Torino, 1'cducatore

del giovinc Clero ,
il consigliere dei sacerdoti e delle piii ragguardevoli

personc, 1'Angiolo delle prigioni ,
il confortatore dei condannati al pati-

bolo. II 23 di Maggio a Mondovi e rivocato il sacerdote Manera profes-
sore sostituto nel collegio e reo di non aver cantato. II 25 di Maggio fu

arrestato un prete a Casalmaggiore ;
un altro prete venne arreslalo in

Modena per aver mancato di rispetto a un proclama di Garibaldi
;
in Ra-

yenna si arreslo il parroco dei SS. Simone e Giuda. II 27 Maggio arresto

in Forli del P. Riginaldo Barbiani Domenicano per non aver cantato.

Nella Diocesi di Lodi rcolti parrochi e saccrdoti ebbero guai ;
e si voleva

arrcstare lo zelantissimo prevoslo del Borgo di Casalpusterlengo ;
ma in-

tervennero i contadini c il
prevoslo

si lascio libero ne forte tumultus fie-

ret in populo; un prete
fu destituito a Forli per aver negate 1'assoluzione

ad un
volontariq;

il Canonico Ortalda che appartiene al Capitolo della

chiesa metropolilana
di Torino sofferse egli pure prima una perquisizione,

Soi

tre giorni d' arresto , e in ultimo fu nconosciuto innocente
;

il 28 di

laggio nella Lunigiana furono incarcerali i rettori di Bibola e Posara;
un poyero frate venne arrestato in Modena; il 4 di Giugno quattro cara-

binicri condussero in prigione il Parroco di Cunardo; allreltanto fecero

a Genova con un Padre Cappuccino; ecc. ecc. Mi manca la pazienza, non
la materia per continuare.

8. Vi diro soltanto di due curiose tornale, 1'una del Senato del regno,
1'altra della Camera dei deputati. II 1 di Giugno il Senatore Roncalli

si scateno contro la Curia Arcivescovile di Torino rea di aver ne-

fato

il celebrct al sacerdote Bravi della Diocesi di Bergamo, mem-
ro della Camera dei deputati, che in questa sua qualita avea apprq-

valo la spogliazione del Papa e 1'avea publicamente applaudita. II Mi-

nistro Guardasigilli promise che nc avrebbe parlato al Consiglio di Sta-

to per yedere se potea intavolarsi un processq per abuso; e dopo di

aver gridato contro le usurpazioni
delV Autorita ecclesiastica il Mini-

stro usci in questa dichiarazione : Duolmi, o signori , di proferire

quest'ultima parola,
in quanto che io voglio che ben si distingua 1'Autq-

nta ecclesiastica presa in astratto, verso cui noi profcssiamo altissima ri-

verenza. (Alt. uff. N. 11
pag. 33.) Che ne dite di questa riverenza

altissima che il nostro Ministero professa
all' Aulorita ecclesiastica pre-

sa in astratto? Nella Camera dei deputati poi
venne lelta una peti-

zione presentata da un certo sacerdote Gigh della Diocesi di Pisa, il

quale sospeso dal proprio Arcivescovo ricorreya
alia Camera per aver-

ne un compenso, spacciandosi come una villima della liberta e del-

1' Italia. E i
deputali

lo raccomandarono al sig. Mamiani Miuislro soprala

pubblica istruzione, il quale dovendo eleggere un professore promise
che avrebbe dato la preferenza al

prete sospeso; ed altri voile che

si usasse altrettanto con tutti i
preti sospesi affidando

lorq
1'educa-

zione della gioventu; e vi fu cni propose di sequestrare i frulti del-

la mensa dell' Arcivescovo di Pisa reo d'avere sospeso il sacerdote

Gigli; e siccome non si pqtea invocare nessuna legge contro 1' Arci-

vescovo, il deputato Tecchio disse che poteasi dare efiello rctroatli-

vo ad una legge che si prpmulgherebbe piii tardi. Se tutlo questq
non e crema di assurdita e di tirannia

,
io non so a quali alti e quali

Governi dovranno darsi tali no mi.
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'

I
"

;)or>iuisizioni nnn toccarono sollanto al Clero, ma n' cbbcro an-
i in- .1

|);iiir<'
mi. i si^nora e<l tin senatore del regno. La signora l.i Du

i di MontmorencN die ha un palazzo a Borgo presso Torino, dove
>'intniilii--i

i

la poli/.ia
e rovisto carle o frupo in tntti gli angoli per ritro-

, lili (Iclla
MipjuMa cnngiura clerirale. La Duchcssa era assenle, es-

sriiilu-i (la un po' di tempo coodotta in Francia, a Baumonil presso suo
fratello cDim- sn<>l pratirare nella slagione estiva. Le ragioni della per-

qiiiM/.ioi!e furono priiiripalmente queste due: Che la Duchessa di Mont-

morency e liglia di Giuseppe I)e Maistre 1'autore del lihro intitolato I)cl

Papa; inoltre che la catlolica e generosa Duchessa avea sottoscritto

nina di L. 3,000 pel danaro at S. I'irlro o puhhlicato il suo uome
\ 'innnia. Ma la perquisizione dimoslro che la Ducliessa non avea fat-

to nnlla di cclato, ma quanto volea fare c dire in favore del Santo Padre,
I a\ra fatto e detto puhhlicamenle. II scnatorc perquisite e il Conte di

Collohiano il qualc andava frcquentemenle a visitare J'Arcivescovo di

Pisa prigioniero in Torino, e poi parti per alia volta di Firenze, afllne

di visitare suo
li^lio

militarc infermo. Si suppose ch' egli fosse latore di

dispaivi del (lardinale per Roma, e in Firenze alia inezza nottc fu sve-

glialo dai birri che lo malmenarono, lo fruparono, I' insultarono. Avendo

egli
detlo ch' era senatore del regno : Di qual regno ? domandarono

cinicainente ,
e proseguirono nell' inquisizionc che non sorti alcun ri-

snltalo. Poi si aggiuslo tutlo dichiarando che non voleasi fare la per-

(]iiisizione a lui, ma ad un certo Colombano che nessuno sa che sia mai
to. La scusa era stata preparala anticipatamente ;

o la perquisizione
metteva in maim alia polizia qualche carla, e giustiticavasi coi documen-
ti rinyenuti

: o nulla si rinveniva
,

e si avea in pronto la scusa dello

10. V ho parlato piu sopra delle Memorie del Broflerio, e nui soggiun-
. lie nel citato vol. XI V, pag. 65 I'autorc racconta un dialogo che eb-

be a Hnln.Mia col sig. Cipriani. Broflerio dissc a Cipriani lo so che Ire

milioni in contante e diciotto mila fucili passarono, non c molto, da To-

rino a Bologna . E Cipriani rispose a BrolTerio : E vcro
;
ma ai biso-

gni che abbiamo queste sono inezic . La rivelazione mi parve prcziosa
e degna di essere raccolta.

11. (Giwta dei compilatori) . II giorno 6 Luglio furono messi in liber-

ta i Padri della Compagnia di Gesii, carcerali in Torino c in Genova il 25

e il 26 Maggio. Fu aicbiarato non farsi luogo a procedimcnto. Venne pcr5
loro intimat'a 1'osservanza della legge 25 Agoslo 1848 che proibiscc la

convivenza dei Gesuiti in qualunque numero.

II ni(>ilesimo giorno il Guardasigilli fece per forza venire a se I'Emin.

Cardinale Corsi Arciv. di Pisa e poi lo rimise in liberta. L' Em. Cardinale

fara tosto ritorno nclla sua Dioccsi.

GI\NDICKTO DI TOSCANK. 1. Perquisizlom e scuse 2. L'Episcopato tosca-

no al Cardinal Coral 3. 11 Clero di Firenze al suo Arcivescovo 4.

II inriito ed il Governo toscano.

1 . Narrammo nel passato quaderno la perquisizione fattasi in Firenze al

Senatore conte Avogadro di Collobiano. Sc I'errore fosse accaduto ad un

cd ancne ad un Capitolo intero, non se ne sarebbe fatto gran
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rumore. Ma (|ucsla volta accadde alia polizia del Rica>oli , rio rlic Fe-
dro uarra esst.-re accaduto a quel monello petulant*

1

, die si <;

laucinr sassate ad Esopo. Esopo lodo il uionello, e gli i.

da quel poveretto che egli era, avvisandolo che, se averse lanciaUi una
sassata ad un tal signore che appunto passava allora per la \ia, ai

be uvula inancia piu splcndida. Venit ecce dives et potens : Ituic siinili-

ter impinge lapitiem, et digmtm accipien pracmium. II petulaute i

la sassata, cd ebbc la pena che si meritava. Cosi appuntq aeeadde ;illa

polizia del Ricasoli, secondo che si Icggc negli alii official! del I'arla-

jnenlo sardo, dai quali ricaviamo la narrazionc del fatl> dalaci da'

Farini Ministro dell' inlerno : Ad un agenle di polizia, di nii nou <

do il nome, era slala data la coinmissione dal
prefetto

di Fireiize di

invigilare 1' arrive di un tale, che mi pare si chiamasse Coloinbauo o

Colombaro, il
quale

veuiva accusato di praliche sediziose. Quosto agente
di

polixia , arnvato 1'onorevole senatore Collobiano, scanibialo il nome,
anao all' albergo, e con modi f'orse non Iropuo deceuti, iioniiueuo se si

fosse tratlato di persona meiio ra^guardevcle del seoalore di Collohia-

no
, esegui la sua coiniuissione , ossia perquisizioue. Appeua queslo

falto venne a nolizia delle autorila tiorenlioe , il prel'etlu di Fircnze iii

persona si rcco dal senatore Collobiano a porgergli scu*.c e dargli

gaziouc (leH' accaduto ; e Sua Altezza il Luogoteneute del Re, e tutte

le
autqrita diedero ogni migiior dimostrazione all' ouorevole senalore di

Collobiano della dispiacenwi che avevano provata per ^uest' equivoco.
II Governo oon puo fare altro che associarsi a qucsU; niaiiiiestazioni di

dispiacenza gia fatte dalle autorita toscane , dispiacenza per la qualita
di senatore, di cui e rivcstito 1'oDorevoie siguor conte Collobiano, e per
i meriti civili e per i servigi resi allo Stato da lui, e dalla sua stessa fa-

miglia , die ha in Toscana un suo liglio, elelto ufliziale, il quale ha re-

so in quesli ullimi momcnti degli utilissimi servigi allo Stato . Cosi
il Farini.

Ma nella tornata del ^5 di Giugno parlo di (jueslo fatto lo stesso

seuatore di Collobiano, e il suo discorso trovasi negli Atti i IV. N. 24,

pag. 8i. Dopo di aver ringrazialo il senatore Sauli della sua iiitcr-

pellanza ,
e il Ministro dell' intcrno della sua dichiarazione, il conte

di Collobiano contiouo cosi : Souo poi come senatore non ineno sod-

dislatto per la speranza che ffccc nascere in me la fatta dichiarazione,

lusingandomi saranno d' ora innanzi per cessarc le perquisizioni infrut-

tuose, 1' arresto di onesti ciltadini, che ragioue e giustizia vuole sia-

110 subito rilasciati, sistema da per se stesso ingiurioso pel eilladino

libero che si oltraggia, per la legge che si profana. Che se lo esigessc
ancora la gran senlenza, la salute del popolo leggc suprema, si I'acciano

in tali casi le perquisizioni, ma si facciano con conosceuza di causa : r

se si dovesse violare il domicilio, sia il governo sicuro di un risultato

che giustitichi 1'atto illegale, crudele, evilando cosi il dauno di un pas-
se

ingiustq e (also, e si facciano cooie e da chi prescrive la legge, e con
modi degni di un Governo forte e sincere, sempre con quei riguardi che
si devono usare con chi non e ancora stabilito colpevole , e non mai co-

me *; accaduto a me a Firenze uel pieno della nolle dell' 11 al 1*2 di que-
^to mese; la

persona, le cose mie, ogni niio scrilto, le niie carle in ina-

110 di giudici incompetent! ,
bassi assai, in balia di tre carabinieri . uno



i!<> in hrtitti panni , ricnsando bflrharaiuonie di stacoarnc uno per
ii. nommeno dnpo visto o loooato .

|.
i ma-

nuixlalat i d.-ii titoli letti , it.i o^ni ro-a perqu
il.illc pr.itiMe dt'U' onosto locawriiero, die . fatta in tempo i-d i-aita la

.:M.I. cnvlfv;' aver diritto all' inviolahilita della r.va sua ; ncasm
rifiuardo no all Via, no ai connotati non confrontanti ml tri^to che si sup-

Mi' lor. niani, ooho il faM > prova oho non era ne in Firenze. in';

i
.
o oho to polixia . li mono ocnlaia del niondo , non a\rebh

opreato in biniM/no. od almono I'avrohbp ersvato con mono rumore, on-
df non fnrilitargli lo sratnpo. Lnsciaino . romp vcnno delto da'l' onnrc-

tro, h?r !a rolpa del n>iiiino<si> fallo a carico d'Ha
hapsn nl i '! dirrlla

p-ili/ia
losrana . ma io nr ho sofTerto as<ai.

;/ia inia avra prodotto il risnltalo die ahhiaino dritto di

spora-. . rifinlero nllora con niinor doloro lo ore tristis^ime

p8W8<p in Firenze in quell' orribile nolle, non rimosso anrora dall' atri-

cni mi lro\avo , nor la prave malattia di mio tiplio presa in

senrizio; in (juella nolle, mal deslo. senza riiitiardi, in halia di tre spar-
hati apenti di polizia , i quali , s<l)hene toscani , non avevano a! certo

letlo il |>el lihro dell' aiitorr Horenlino n.

Allndendo pni alia mrdap;lia, proposta da nn Scnatoro prr conlrasse-

?no dei rol'eghi, il srnatore di Collohiano sn^jritm^eva : < Ne occorrera,

TO, d'ora innanzi d'armarci della medajrlia rammcntata dall' onorc-

^lle-ja, cho senza i! ri>rHtt') alle Icgei e calpestata 1'inviolahilita ,

nuHIa non ha p^ forxa, ne valore. Cho
potrehhe

inai valere difalli la mo-

oaglia. se si toHorassern ancnra anlorila. die al leguero. all' udiro il ti-

tolo, la
(jiialita

di scnalore del Repno vi doiiunulassero, conic si doman-
ie in l,nn?arno : di qual Regno ?

inno oser>ato i lellori Hie, nel diseorso latto dal Ministro Fa-

rini si parla di sense ehiesle in Firrnze al Senatore (lollohiano. La co-

sa era natnrale e il mono che si pote\a Tare
p<'r

rimediare all' er-

ror*, era appunto di ehiedere scnsa. Ma qneslo slesso il Prerollo di

Fironzo non voile che si snpesse : avendo JXTO otlennto solo chc si sa-

eon un po' piu di solennita e colla iiitinta di nna inesatlezzii sco-

pprta a carico stio. II che spiega il Cnnfemporanfo di Firenze nd suo Y*
dei 5 Lnplio con qneste parole. Voi sifr. IVfetto ci avete seritta ima ro-

stra lellera, nella qnale dono aver confessalo la vprj?oi;na dell'errorc f del

granchio preso. avele cromito di rettilirare nna noslra assrr/ione, nc-

pando cho, dopo 1'errore, abhiato chieslo alctma scnsa al person,
barbaramenle oltrapifriato. Kcco il periodo leslnale della vostra leltera :

1 diiaro I'errorp, le Antorita si {iffrelUirono a prosentare al

si?. Conic la espressione del loro rammarico. Won ckitsfro xcina , ptr-
chf manrnrn ra(]ione per dnmandarla . Or hcnc 6 drhito nostro di

dare piihhlicanienle nna menlita a qi:dle visiro parole, e di conlermarc

rzione da noi priina emes*a. K lale inentita vc la dinmo appoizziali
aim documento onieialo. alia dichiarazione eiop falla nel Senate del

o (l.tU'ecrdlentissiuio Farini Ministro dell'lntenm. e por ronse-

/a ddla Polizia. e conn- tale vo<tro desnissimo padrone . Riferi-.'c

arolo del Ministro sopra citato e conchiudc Manno

i, ha capito il pacso in che inodo prosc^ponoa go-
i . qtiesto. hdle eroaluro dell'cx govorno immora-

di Palazzo Vccchio? E ponsarc chc siamo ancora a discrezionc
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di loro ! che le noslrc case, le npslre famiglie, le nostre carle , le noslre

confidence, tutto e abbandonalp in balia dei sospclti , dei canricci
, degli

cquivoci , dei modi indecenli di ageuti di polizia educali alia scuola di

Ricasoli, alia scuola di un governo, un merabro del qualc, il Salva-

gnoli , che
pure

e salulato come una cima
,
non ebbe vergona di dire in

Firenze all avvocalo Angelo BrolTerio che colla verita non si governa*
Dopo una massima cosi spudorata ,

che il sollodato avvocalo Broflerio

asserisce aver udila dalla bocca di un Salvagnoli Minislro degli alTari

ecclesiaslici della Toscana ,
ci maraviglieremo noi se nel fatlo di cui

parlammo non governo colla verila neppure il
prefetto

dclla Cilia di Fi-

renze? . Quesle parole sono stale pubblicale in Firenze e niuno zilli.

2. L'Episcopalo loscano invio all'Em. Card. Corsi Arcivescovo di Pisa

prigioniero in Torino la seguente lellera : Eminenza Rma. Quando di

(juesli giorni 1' Eminenza V. Rma veniva lolla al governo e all'amore
della sua Diocesi, fummo

presi
da grave amarezza perche reslavamo

privi d'un luminosp esempio di virlii
pastorali

e di aposlolica fermez-

za, e per allre ragioni, che loccando la liberla del noslro divino mi-

nislero, noi non esporremo per non dare da parle noslra sospello di

aninio meno che Iranquillo e rasscgnalo. Ma poi alzammo gli occhi alia

Croce, a Gesu Crislo, che vi pende insanguiualo , a queslo grande
olocauslo della Verila, a quesla Viltima Sanlissima dell'errore, a que-
slo

Principe de' Paslori cui siamo in dovere di conformare la noslra

vita; ci ricordaramo averci lui delto : lo vi mando come agnelli di

mezzo ai lupi, io vi pongo sulla terra come segni di contraddizione ;

nel mondo sarelc angusliali, ma abbiale (idanza: io ho vinto il mon-

dp; e allora ci seutimmo confortalo 1'animp, chinammo la fronle alle

divine disposizioni e ringraziammo di cuore il Signore che uno de'nostri

Confratelli nell'opera dell' Evangelio fosse slalo trovato degno di patire
per amor di Gesu Cristo e della sua Chiesa.

E queslo noi solloscritti abbiam sentilo il bisogno di dirlo all'Enii-

minenza V. Rma in leslimonianza del noslro allaccamenlo , della no-
slra riverenza e delle nostre congratulazioni per 1'onore di umiliazioni

gloriose e di palimenli magnanimi ,
cui Ella e slala elella da Dio a

maggior sua gloria. Siccome Le tornera di consolazione il
saperlo,

cosi

vogliamo anche soggiungere senza prcsumere della noslra aebplezza,
ma fidenli nella grazia del Signore, che indissolubilmenle unili lino

alia morte col Romano Ponletice Padre e Maeslro della Chiesa uni ver-

sa, e fermi sulla pietra che spezza quello che sopra vi cade, e che
slrilola

quello su cui piomba, nngrazieremo di tutto cuore Iddio, quan-
do gli piacera chiamarci a parte della beatitudine di chi solTre per la

giustizia; che armali della forza di cui Iddio ha circondala la noslra

infermila aspetteremo imperturbati ogni allanno per Gesii Crislo con
certezza che la Yerita caltolica, anche che noi fossimp spenti, irion-

fera. Calmi e sereni, perche la nalura del vero e pacifica, paziente,
pieua di longanimila e sofierenza, ma difensori inlrepidi dell ecclesia-

slica liberta, se saremo colti da persecuzione, baciando la croce che
ci pende sul pello a ricordarci che npslra porzipne e il palimento, ci

cpnforteremp ripetendp le parole di Cristo: Se il mondo vi odia, SIJH

piale che prima di voi ha odialo me. Degnalevi ,
Eminenza Rma di

accogliere con 1'innaia bonla vostra quesli sensi deU'animo ossequiosi
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p riveronti. co'
(junli passiamo all'onore di ripetervi. Dell' Kiuinrnxa V.

\ di I i (lniu'iin ISM). iiniliTii Drnni nl I ;nan-

do, A ?0 tli Siena.
-; Fr. Giulio . Arcivescovo di Lucca, f Gio-

vescovo di Firenze. y Giuseppe, Vescovp di
Cplle. -;- Giii-

seppe, Vescovo di S. Sepolcro. f Gioranm, Vescovo di Pescia. ^Fran-
cesco Maria, Vescovo di S. Miniato. ;-

Mario
, Vescovo di Mpdigliana.

i- Girolamo , Vescovo di Milto, annninistratore della Diocesi di Livornp.
f Giuseppe, Vescovo di Volterra. (Ian. Lorenzo Frescobaldi, Vicario

i:ener. capitolare di 1 iesole. Can. Giovanni Breschi
,

Vicario gener. ca-

pitolare di Pistoia .

a Attests le dist.in/e e le diflicolta (
dice \\rmonia dei 6 Luglio )

non

no in ijnesiii indirizzo le sottoscrizioni dei sulTrairanei della provin-
mcse. sappiamo pero quest! Vescpvi avere espresso all'Emo

Cprei
i loro sentiment) di ossequio e di ammirazionc per mezzo del rispellivo

M'-tiopolitano fino dai primi giorni che I'illustre Porporato trovavasi pri-

gioniero in Torino .

:i. L'Arcivescpvo di Firenze ricevelte il seguente indirizzo: AH'Ar-

ovo di Firenze il clero della citta ed archidiocesi.
Monsiynore,

Con profondo rammarico i sottoscritti sacerdoti dell'Archidiocesi Fioren-

tina nan dovuto vedere le invereconde conttimelie ,
le sfrontate calunnie

e le abbomineyoli empieta ond'e stata pubblicamente oltraggiata da

divcrsi giornali di questa citta la vostra sacra ed augusta persona e

quella pure degnissima deU'esimio vostro Vicario con grand'oltesa della

reliiiione e di quella civilta di cui si yantano i tempi nostri. Se per sen-

timento di quella mansuetudrae e di quella uniilta che in Voi tanlo si

distinguono e per conformant all'esempio di un Dio che
soffriya

e mo-
rn ;i perdonandp, e degli Apostoli che sc ne andavano contenti dal

cp-

spetto del Cpnsiglio per essere stati fatti degni di
patire

contumelia

pel npme di Gesii
,

Voi avete voluto sopportare in silenzio tante

ingiuric e non avete avute che parole di neuedizipne anche per co-

loro che osavano maledirvi ;
noi vpstri cooperalori ,

noi voslri tigli

non possiamo lacere. L'amore ed il rispetto che nutriamo per Voi

nostro Pastore e nostro Padre e per il vostro cosi zelante ed in-

stancabile Vicario, e 1'esempio ancora che dar dobbiamp a questp
nostro pppolo altamente scandalizzato dagli affront! si a Voi ,

che a lui

recali , ci obbligano a
presentarvi quest'atto rispettoso di condoglianza

di riparazione. Monsignore 1 Se inai foste da Dio riscrbalo ad altri

cimenti che mettano a prova la vpstra costanza , noi possiamo assicu-

rarvi. che ci troverete sempre tutti unit! con Voi tanto da far con Voi

un solo cuore ed un'anima sola. Fratlanlo preghiamo la bonla del Si-

gnore a consolarvi e innanzi tutto col rayvedimento di coloro che vi han-

no addolorato . Seguono numerose firme.

4. Del governo presente della Toscana cosi disconre il Diritto dei 3 Lu-

glio in mm sna corrispondenza di Livorno. II concetto dell' autonomia fe

natodairorgogliosfrenatodeinoslri reggitori. Essi esagerano 1'importanza
di (iiiesla

provincia.
ossia 1' impprlanza loro come reltori della medesima.

Si ilicono i fatlori essi d' Italia, i disnensatori con privativa della civilta

italiana. Di aui quell' aflaccendarsi dal 27 Aprile 1859 in poi a far leggi

sopra leggi cne conlidano fare accettare
poi

come
partp

di questa civilta

toscana al regno ilaliano. Ma questc leggi, lungi da giovare all' Italia e
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alia lilerla, sono infonnateda uuo spirit*) di signoria assoluta. Ka

vi e abborrita, la pubblk-ita U.'inuUi. II Governo e lazio.so, ablwnv
non lo segue ciecamenle . Quesle gcuUlezzc se le dicono tra loro i

coniplici.

H.

COSE STMMEHK.

CANTON TICINO. 1. Promesse radicali con attender corto 2. Bonla del

nopolo :{. Conciliazione fallita i. Proposte di leggi irreligiosc
-

o. Indiriz/.i al Papa e danaro di S. IMe.tro (>. Speiato ra\ \edinieiiln

di un sacrrdole sciswalieo 7. 11 Gran (lonsiglio licinese.

1. Tutti i huoni Ticinesi speravauo ehe il nostro Governo manlenes-
se la promessa falla alle Cajnere Federal! di far riimovare la nouiina

dei doppii bureaux stata aanullata dal Coiisiglie federate il 28 Novera-
bre 1859, e cio senza il bisogno di altro intervento^ella puprema au-

toriu'i della Coofedcrazione. Quelle prouiesse i'urouo sgrazialaiuenle di

un Governo radicale e come tali uon aocora inauleiuiU 1

; per il die eel

Dostro Gran Consiglio ora radunato trovansi piii individui senza nianda-

to del popolo, dalla luaggiprauza del quale non furono elctli, c seuza au-

torita di maudalo, perche dalla ^upreiua aulorita della nazioue uon ri-

cooosciuti ; egli e questo un vero controseuso, ma non una novita in

paesi niodelli. Cbe se poi desiderate conoscere perche il nostro Cover-*

no ir.auco si apcrtaoieute alia data
proiiie.ssa.

voi lo troverete, m
per e^li e conoscer per prova clie il popuio avrebU; eletli a deputali
dei galantuomini, cd esclusi senza eccezione i suoi adepti. cbe con

fondanieulo il Governo cio lemesse, argoineutalelo dal segueule fatto.

2. II capo radicale aw. Ballagliui , uoruo ben conosciuto per le

sue massiiue perverse, e per la sua prolessione d'incredulo, fu elet-

10 deputato in due circondarii ,
cioe in quello di Ousernone, ed in

quello di Tesserate sua patria. lu Ousernoue fu elelto colla vio-

lenza e coll' iiiganuo ,
a Tesserate fu proclauialo dalla uiinoranza.

Conosceva il Battaglini la illegiltiina sua uoiuina , e speraudo sein-

pre di potere ahneuo in (jualche niodo assicurarsi una elezione ono-

revole stette in forse quale delle due dovosse acccttarc; e. (inaloien-

te dichiaro voler essere 1'eletto dai brati d'Ousernoue. Ma mentre

dicea di riuunciare alia noiuiua di (juei di Tesserale , di uijovo si

presentava in ijuel circolo qua! candidate radicale. Quei popolani

pero, da fermi e sinceri cattolici quai souo, maudarono penlilo 1'in-

credulo Avvocato della sua presunzioue e per ben due voile lo riget-,
tarono : dico due volte, percbe nella

priina adunanza, vedeudo i ra-

dicali la certezza della sconfilta, involarono le carle che slavano sul

banco della presidenza ,
e sotto pretesto

di tuiuulto sciolsero 1' as-

semblea. Cio accadde il 23 Apnle pr. pas. sotto gli occhi di due

rappresentunti de.l Governo, i (juali tutto
adoperarono per

la riuscita

del loro protetlo, nut senza Irutto. La seoonda asseiublea in tenu la il

6 Maggio, e ad onta del denaro
speso

e delle minac.ce d'ogni parle,
11 sig. Battagliui dovette partirsi da TesseraAe mortilicalu

; seppurc e
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capace di roasore un uomo rhe sfocdatamcnte nega Diu

le. II ii'iminalo a Tesserale fu il sip. Mi-
nni.no <ii Lusiax- salaiUuonio. e ehe sa-

oo fermezza corrispoodere alia as|jetUuk>ne dei roucilladini clifi

i u del I'lio \iito. e di tulli i buoni.

:t. La i oiicihazionc dci partiti. di cui \i
|.arl;-i nell' ultima inia. la si

puo dirt- 11 i
!.<' i radical) non \nlc>an> combinare le

person*
-

. liare i prmdpii ; e per \crita o in.-poisibile conciliar
1 olla Croce. Dovroi parlarvi delle Initiative av\cnnlc fra pli

ran (!<-i due parlili ed acceimam le relative propose , nia ii cre-

do inulilf. perj-ua.si
conic MHID i v^.ri Icllori dci sciitioicnti die aai-

roar potevaoo le due parti; uincriic tutli sanno orinai, cLc
<{iii

da noi,

i coi).-cr\alori cosliluiscono il parlito tidl urdino . delia
^iustizia ,

dclla >cr,i lilirrla; nicntro il jjiirlilo radical*- c qucllo dell irrt-ligio-

ne, dcllc inir:istiyjc-. dclla intolleranza . j=clih( no sni ^iornali c ndle

popolari adunanzc si continui a stronikizzaro u^ua^lianza c libcrta

j)t*r
lutli : quaiidu poi ndlo lo^fii si corca opiui uuv.xo per csduderc

i liiioui c Mii'^i cittadini dalle publiliriic caridie. priiu-ipalnicntr il

(^lero, il qualt; si >orrd)bc ridollo a nnlla in pubblico <
ld in prtvalo.

4. Se in.' \oK-te uua novdla pro>a, ccco>ria m-lla seguenlo propo-
sta, die si vlcva dM isse forma re tin articolo sjn-ciak- ndle leggi
scolasliclie : Le caiiche o mansion! di proffssore, dirfltwe td ispHtorr
non pod anno esstre coprrtc da pnsone attinrnti al rt-lo rrrlettastico.

(Jtiesla |>roposia ddla cominissione incaricata dell' esame dellc l<-i;pi

scolaslicbe. In in inodo veranientr radicals modilicata dal nolo Aw.
Balla^Iiiti . il (jiiale propose: (,li cxrn-mti professione ecrlrsiagticB

utni nmmo arere nfssiuta mansionc ptrinanentc o temporaria nellet

jittbliiirti ialniziouf. Dopo lunpa discussionc le snddette proposte fu-

rono reiettc dalla mag^ioranza, ed in loro veee I'u aarttata la pmposta
id .sij;. \vv. (iabn/./.i di to^liere per iulero quell' esoso arlicolo.

'.Miesla deri-iitiie oimra la iiiap^ioran^a del Gran Consi^rlio, come pure
;l riliuto deli' Arl. ;iJ dellc slesse le^i scolastiche , die dispon^va :

u AJle spese per 1'erezione ddla casa di scuola potranno essere spe-
'i;ilon ate appliralc le sastauze dei benelicii rcdesiastici e di altre

i.-'titnzioiii
religiose.superflue.

< <li indiri/.zi popolari svizzeri a Pio IX trovarono nella Svizzera intc-

i;i favore, ea un bcl volume con altre 150. (MM) lirmc fn consegna-
(iiugim dal Comitato eentrale delta Sociefa di Pio IX all' iucari-

cal<> (i iillari pnnlilicii in Lucerna. Mons. Bovici. il quale assicuro die

specialmente al S. Padre in Koma. Tulti gli indirizzi,

rnllc /trnif originali s<ui<t I; :.ili deganlemente in (jnallro volumi in fo-

glio. Sul frontespizio si N-gge /'/ IX: llelieti Catholici MUCCdLX: e

MLT.dta fu posta sulla coperUi una bclla imniaiiiiic ad olio di Paolo

Desdiviiiidcu. dli indiriz/.i sono nelle qnnltro lingur sviz/ere. tedesca.

i-liana e romancia e vi si e sovraposla ima analo^a iscrizionc

i.il:n.i. con tin allcgnrica li_'iira di un
grujipo

di rupi. Dalla \< >

tl.i dolla

ni|)c sorp- il
temjjio

di S. Pielro ,
e > la tiara pontnicia colle

Dall- rupi sceode arqua viviticanlc a ristorarc i campi e le fore-

ligurano per entro con rleganle dccorazionc le *Ji inscgne -N-i

. izzeri ooAa crocc fedi-ralr . e nel mezzo 1* iscririooc / !\

lella Gazzftta Kcclesiastica del % Giugno corrente.
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II nostro Ticino ha dato gia oltre a 10,600 firmc; nunicro die sara ac-

cresciulo d' assai, essendovi ancpra molle parrpcchie in rilardo, per ca-

gione della particplare
loro condizione. Auche il Denaro di S. Pietro tro-

va favore, e laSvizzera, nella sua poverla, fa quello che puo per emulare
le grandi e ricche nazioni cattoliche; gia oltre a 5,000 franchi furono rac-

colti nel Ticino, e somine beo piii rilevanti negli allri Canton i. Non so-

lamenle nomi e denari si mandano a Roma da questa repubblica, ma sol-

dati cd ufliciali ancpra partono sponlanei per meltcrsi a disposizione del

Generalissimo
pontijicio ;

e se, per le leggi federali, non temessi pregiu-
dicare agli individui, pptrei

acceunarvew 1111 buon numero.
6. Mi gode I'animo di potervi dare una buona novella

;
cioe di polervi

assicurare che il Sacerdote D. Giacomo Perucchi, inlruso Delia Prevo-

stura di Stabbio, e scomunicalo vitamin, ba fatto i primi passi per rilpr-
nare in grembo alia Chiesa : gia ha abbandonato la parrocchia, gia si e

messo sotto la direzione di bupni ecdesiastici. Dio lo aiuti colla sua gra-

zia, e gli infonda qucl coraggjo di cut abbisogna per yincere tulle ledif-

ficolla, che ancora sembrano impedire o rilardareVinliera soltomissione.

Chi sia questo R. Perucchi, e quali siano le vicende di cui fu causa nel-

lo sgrazialo borgo di Slabbio ,
\e ne tenni parola piii voile, e percio ap-

punto di buon grado vi riferisco la speranza comuue, che a quei mali sia

dato pieno riparo.
7. Chiudo la presente mia corrispondenza coU'anminziarvi che il giorno

13 del corrente Giugno il nostro Gr. Consiglio si e
sciplto dopo 29 se-

dule cpnsumate nella massima parte, come al solito, in chiacchere oin

poco di buono. Dico/)oco e non, come al solito, nnlla, perche qualche cp-
sa ha pur fatlo, come p. es. le decision! accennate qui sopra e I'amni-

stia per lull! i delitli
polilici

e di stampa. Io mi sono sludiato piii voile

di trovare la vera ragionc del sempre conchiudere poco o nulla che fa

la uostra camera legislaliva, ad onta delle lunghc sue sessioni
;
e se mat

non mi appongo ,
cio avyicne principalmente per doppia ragione.

Prima perche una
parle

dei consiglieri, principalmente radicali, nannp
dalla lunghczza delle sedule vantaggio di borsa

;
sccondo perche i capi

radicali sono lalmente dotti polilici ,
che di rado presentano un discgno

di legge ad una proposta che veramenle provveda ai bisogni del paese
e del popolo. La confusione, la conlraddizione e I'arbilrio possiamo dir-

lo, senza lema d' errore, sono i caratleri
prpprii

di gran parte dell' at-

tuale noslra legislazione. E questa e neccssaria e legitlima conseguenza
del moderno principio liberalissimo che ci gpverna. Povere nazioni, di-

sgraziali popoli che cadono sotto ii giogo radicale : noi ue sentiamo gli

effetti, ne proviamo le amare conseguenze.

SYIZZERA (Noslra corrispondenza) 1. La Savoia e la Svizzera 2. La crae-

stione romana 3. II P. Teodoro cappuccino 4. Perdite del Clero

Svizzero 5. L'Arcivescovo di Friburgo in pellegrinaggio 6. Le
sociela bibliche 1. Commercio ed industria 8. Costiluzione catto-

Hca aborlila.
<

1. La queslione di Savoia e Syizzera ya morendo di giorno in gior-
no. Non si tratta piii dell' occupazione mililare delle province neutre da

farsi dall'esercilo federale : non si parla quasi piii di conferenza diploma-
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u iv in ,il. .

_;! ; ri. Ahhiamo atlinto da buona

sorgcntr, i he tutlo liuira run un.i formalita. Cioe la Svizzcra non viiol

tliretiammie COD la Franria, ma con Ic Polenze segnalarie del

ili del 1X15. La Fraucia invccc vuole negoziare direllamentc col

no Ifdi-ralc. Ouoto nn commodissimo spcdiente dall'una parte e

dall'allra per Irarsi I'uuri d'impaccio in uiia quislioue della quale nun -i

vuol tratlare.

Se
(jnest'alTare

e per ora tcrminatp nuanto aU'esterno, non e peri) lini-

to ncll interno: che an/.i pel Consiglio federate questo coulinua ad essere

un aflare di gabinetto. Avremo uel prossimo autunno la elezione periodi-
ca del consiglio federate, c liu da questo momento vi posso accertare un
camhiamenlo di persone. II

partilo pacitico e il bellicose sono in questo
momenlo

lappreaentati
nel lioverno cenlrale; cd

ip
sono *icuro che alle

line clezioni
I'unp

o 1'allro di colesli due parlili sara escluso;e pero
a ,u (iuhhio quale del due prevarra. II modo cun cui si

tratlp
la facccnda

della Savoia ha per ora coutribuito ad aumentare la popolarila del par-
tilo bHIigerante.

2. La quislione di Roma e semprc la principale e la dominante pci cat-

tolici svizzeri. L' iudirizzo al Santo Padre Pip IX conta >ini|iii 1.'10, 000 iir-

me; e la soscrizione al danaro di S. Pielro diedc da'10 a' -20, 000 fraud, i.

Sono apparse di fresco due pperelle per illuminare il popolo sopra la qui-
slione romana : ui.a ha

per
tilolo : La Guerra conlro il Papa; I'allra : //

Papa e la Scomunica. Le due scrilture sono opera di zelanli sacerdoli

della Svizzera aleinanna, c non niancheranuo, uc son sicuro, di iufluire

feliccmenlc sopra la pubblica opinione. Presso di noi la stampa e un' ar-

ma, della quale tutli gli uomini pii dovrebbero valersi in servigio di Dip
c dfiia Chicsa, non solo scrivendo, ma propagaudo c diflondeudo altresi

buoni scrilli c buoni gioruah.
3. L' instancabile nostro P. Tcodoro, a nomc di niousig. VCSCOYO di

Coira, ha lallo un viaggio a Vienna per ripetcrc Ic reudile del convenlo
di Mouliers. II povcro cappuccino ha saputo cosi benc esporre la coi:di-

zionc delle cose, che il (iovcrno iinperialc ha restituilo al convenlo

130,000 IV. ed assicurate rcndile annuali. Quest' attp
del Governp au-

slriaco merila di essere pubblicalo, a line d'incoraggiare i Goverui, che

hanno secolarizzati i beni ecclesiastic!, a seguirnc I esempio.
4. II Clero svizzero ha fallo lacrinievoli perditc nelle persone de'sigg.

Wcisscnbach e Suler professor! di teologia ed autori di parecchie opere
scientifiche, e del rev. P. Francesco Sales Brunner, missionario e fon-

dalore di parccchi convent! in America ed in Europa.
5. Dalle sponde del (ago di Zurigo ii giorno 13 di Maggio si vide DO

ris|H -Habile vecchio di 88 anni traversare a picdi quclle alte monlagne
per giungere al celebre pcllegriuaggio di Nostra Donna degli Eremili. La,

uel saiiluario della Mad re di l)io, in mezzo ad allri |>ellegriiii, vidcsi il

\enerando vecchio coufessar^:. (ire-are divolamenle. iNeH'islaute che

preseulossi per offerire il sacrificio dell'altare si riconobbc nel tec-

chio rilluslre Arcivescpvo di Friburgo, MmiHgnor de'Vicari, il quale
rr.i-i. jiellc-rino incognito ed a picdi, condollosin la innanzi all iiuma-

gine di Noslra Signora per festeggiarvi il suo giorno nalalizio. L'c-
roico difensore della liberla ecclesiaslica in Alemagua col vigorcdel-
I'animo consena tuttora Ic furze lisicbe. La divina Provvideuza be-
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nedicc al suo coraggio, manifestato soprallatlo contro i nuovi ;:

che Iramnnsi n'l Grandncato di Baden contro la convenzione conchiu-

sa fra la S. S<
'

o il (iranducalo. La Chiesa non ha a tomere gran
fatto

, tinche possiede pastori come 1'Arcivescovo otluagenario di l-'ri-

bur^o.
6. Esiste a Basilea una casa fondata dalle societa biblichc noil' io-

tendimento di accogliervi i preti cattolici apostati. Per mezzo di co-

testa casa ci giungono di trallo in tratto apostati dall' Alemagna, ai

quali le societa bihliche procurano il carico di pastori ne'cantoni pro-
U-stanti svizzeri. La Chiesa cattolica, col perdcre uomini di si latto co-

uio, fa UD vero acquisto. Ed cccone un rcceiite csempto. J. Rauczka
sin da qualche. lompo e in oflicio di pasture proteslaiite in Basilea

Campagna; e le Gazzette protestanti meuano gran roniore
per questo

celebre converlito. II Rauczka ha verarnente a\ uto la disgrazia di apo-
statare; ma quanta alia sua celebrila, si sa da sicura fonte cl)'ei.li fu

costretto rinunziare alia carica da lui occnpala nolla curia episcopa-
le d'una Dioccsi d'Alemagna; che si e traslerito in Isvizzera ove si el

ammogliato con una liglia d' un negoziante di Basilea e si e fatto pa-
store alia Canipagna con la sua nuova donna. Per perdite di si fatto ge-
nere deono larsi rallegrameati con la Chiesa cattolica.

7. Per cio che riguarda gli aiTari commerciali ed industrial!, non c

necessario il notare che trovansi in condizione stnzionaria a cagione
della crisi europca. Tre delle nostre societa per le vie ferrate man-
cano di danaro a tin di compierne le costruzioni: prohahilmente i Go-
verni saranno pregati di venire in loro aiuto. Due conipagnie songiun-
te appena a pagare agli azionisti una rendita del 4 a 5 /, ;

lutU l le

linee hauno pagato a' proprietarii delle obbligazioni regolarmente la ren-

dita di 4 y, a 5 '/ t
. La costruzione di parccchi grandi edifici indu-

striali e nserbata per 1'anno futuro; essendoche la condizione delle co-

se non e salda e sicura. Temesi che per la bella stagione in Isvizzera

non si abbiano forastieri. L'Imperatrice madre di Russia, che dovea

passare la state in Lucerna, ha mandato un conlrordine.

8. In San Gallo, dove ai Cattolici era riuscito di far compilare dalla

Costituenle una Carta favorevole a'loro interessi, i protestauli ed i radi-

cal! coalizzalisi insieme hanno trionfato sovra di quelli ; giacche la nuo-

va Costituzione e stata respinta dalla raaggioranza del popolo per mez-

zo dell'astuzia di far comparire gli assenti come resistenti.

COSE VARIE. 1. Licenza concessa ai Yescpvi
di puMilicare le loro pas1or^li

sopra i giornali 2. Morle del Principe Girolamo 3. I volonlarii in-

glesi
~ 4. Germania 5. L'ccisione di cristiani in Siria.

1. Una lettera importante del Ministro Billaull, diretta al cetebrc Mons.

Parisis Yescovo di Arras, fu pubblicata nell'
Independence Beige lo stes-

so giorno in cui fu scritta, secondo che fa os^on-are \'Universel. La let-

tera dice cosi : Monsignore : ella ha insistilo piii
volte presso di me

per pttenere la rivocazione del provvedimenlo , die proibisce ai diarl

quoliHiani la pubblicazione delle Pastorali dei Vcscovi. Molti altri niem-

eri dell' Episcopato hanno manifeslato lo stesso desiderio. II Governa

aveya pcnsato cne, ristretti alle cose puramente religiose, deslinali sola-



CONTRMPOHANKA

nionte a! Clem ed ;n it ddi della dmrc-i. pi ,illi epM-.,|, :i J! nre\r\.iuu

'.I ptdiblicita die si pun dendenire rnlla Ictltira dal pnlpilo, i

one iii-llc diiee, la sUunp.i nel liiriiiato ufliciale onisecrai .> didl n

Tista ill uua jwleuika ogni giorno piii ardcnto , uon a\e\a d altro

lato Iroyato
ulcuu \aiiUi^m per la rcligiooc, anzi a\eva pititlosto \edn-

to gra\i incoim-iiieiiU 111 ipieslo die la parola dei Yescovi veoisae a

frammiscliiarsi al luiuultu delta stampa . e pi^liando po-lu nolle sue co-

loonc, aprisse clla >u--.i tin libero campo alle imprudenze . od ai tra-

jporti di qnalnnqtie scfittore die xilcsse assulirla odil'cudt'rla. Molli Ve-

scovi non iivi'iidu ^itidicalo como il Goverou quelo provvediiuenlo di

/lour, cd alcuni t'sscndnsciif laineiitati conic di un' oppros^ionc ,

M'lUU 1 lolc (lrcis.0 die 'sv ( , i,,, u si |, i pin in \i-uir. l.;i -t
:iuipil |ill'

iill

d'oggi uou solanieulc puhblicare, ina aiicora lilHTanicnU' discnlcn- ! l',i-

- uvili ; ccrtainontc uscrn d j
i poteri die nn soiio conFerili per

impediiT. per quajito e in me. li nluisi di questa libeitM. .Ma ella ricouo-

al certo rni.ie me, Monsi^'iinre. die la tnia azionc sini tank) pin d-
ticace. quauto scrupolodumcnle ristrelli iiei coulini delle cc.-e Kpirttuali ,

e Miu-eramente animali dallo f^jiitito di pace , di inoderazioue , di obbe-
dienxa allc le^i del paese, (jnesti aili

cplla
lore alia >avie//.a, sapranno

niaggiormentc Inrsi n>pellarc dalle pas^ioni , e dagli irapeti della pole-
mica quotidiana. Yo^lia jimdire, Moiisipnore, roma^io delta ntia alta

deraziono. II Miuistro dell' inlcrno : Billnulf >
.

IVolittarono snl)it( della licenza ricevula Le JHontlt , I'Ai/ii (if la Reli-

gion ed altri gioruiili, e puliblicarono le l<Ule:e pasluiali de' Ve^eoM IVau-
' lie tutti inrnrajsjjeiiiuo ora i fedoli aprendcr partc al prestilo poutili-

cio, al dauaro di S. 1'ieliu, ed andie aH'esercito pnnliliuio cooie voloutari.

1 II 1'rincipe Girolamo Napolcune Bonaparte moil il ^iuruo \ (iiu^uo

dppo nna malattia di nn inese, e, dopu neevuli i SacranieuU, siccon

sicurano molti corri^otulenti pari^mi nei fi>li InraMicri : i quiili anclie

gffiuDgOBO die ein M e dovnto alle pi^ premure della i'rincipe.^sa Clo-
lilde li^'liuola del He di Sa:de#ia e nioglie del Principe Napoleoue li-

gliuoln del delunto. (Jncsli racijiie nel 1784 ultimo a nascere ed a iimiire

dei fralelli di Napnleone I. Fn lie di Wcstfalia dal 1 Dicenibre del 18(>7

al -1(\ Oltohredel 1813
; ebhe a consorte la Principessa Caterina Sofia iiglia

del defunlp Re d(>l Vnrlemherg e morta nel 18:16 : dalla qnale ebbe nn

lipliuolo, il Principe Napoleoue, e una figliuola la Principessa Matilde
ambedne viyenti. Gli si leccro splendidi Innerali nella diiesa dej:!' ln\a-

lidi, dove In sepolto accanto alia tomba del sno fratello Imperalnre.
3. II giorno i:i di Gingno mentre I' Europa stava udendo le assicnrazioni

I>acifiche porlale dal congrcsso di Baden, la Regina d' Inghilterra n,\

ri\ista dei volontarii in Hyde Park. Tutli i giornali inglesi e M Times

specialmenle suonarono (juel di trombe gucrriere assicuranda die con

qnei volontarii I' Ingbillcrra non potea aver tiniore di nesMino. L'esercilo

passalo in rivisla dalla Regina era comppsto di oltre a !() mila giovani
M-niiti dai contorni di Londra, tiitli vestili e armali a loro

spese. Que-
>ti -20 mila uomini

,
dice il Times, ne rappresentano venli tanti chesi

armercbbero ad un bisogno e correrebbero a Londra rolle stesse facolla

con cui vennero miesti -20 mila. Ventiqvattr' ore basterebbero per raunare
un esercito da dilendere Lnnd ra . Noi Vedianio in quest* escrcito un mezzo
con cui 1' Inghilterra potra seguilare a porgerc soccorso agli oppressi di
tutte le parti del mondo ; per escmpio agl'Indiani.
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4. Mollo si e discorso dclla Gcrmania in questi giorni dopo il con-

gresso di Baden. Ma
,
a voler dire il vero

,
non si sa null.'i , m- dci nc-

goziati tra la Prussia e I' Austria
;
ne delle riforme federal!

;
m'- di nulla

inline. I
giprnali

ledeschi sono pero concordissimi tutti nel comlmttciv
1' idea che il Siecle difende a Pangi : doe che la Germania dovrebbe ce-

dere colic buone alia Francia la nva sinistra del Reno.
5. I Drusi del monte Libano

,
cosi ci scrive di cola un nostro corri-

spondenle ,
in numero di 9 mila combattenti

,
si son levati contro i <-ri-

stiani
,
ed hanno ridotto questa povcra gente aU'estremo delle angustio.

La forza otlomana
, sempre nemica del nqrae cristiano

, aiula i Drusi con
mille arti contro i Cristiani. Mille ricorsi e proteste ftirono fatteofficial-

mente dalla parte del corpo consolare di Beyrouth al Bascia gran gover-
natoredel bascialik di Saydae sue pertincnze. Ma, grazie alia connivcn-
za degli Ottoman! all' inurrezione drusa, piii di 200 paesi crisliani son

ridotti in cenere. Zabhlek, Tultimo e il piu sicuro baluardo della cristia-

nita, arde oggi in mezzo all'incendio divoratore. Parecchi Missionarii

francesi ed italiani furono scannati crudelmente dai drusi. Anche due
francesi impiegati nella strada

postale francese sono stati scannati. La
bandiera francese avea attirato intorno a se

,
colla speranza di salvczza

niqlti giovanetti imborbi. Tutti furono uccisi sul tetto della casa che io

abita-va. Tulta Zabhlek e ridotta in cenere dopo avere i drusi esportato

quantq yi avea di meglio , recatovi dai cristiani con isperanza di salvcz-

za. Piii di 10 mila famiglie cristiane trovansi ora fuggiasche ridotte alia

pura nudita. I seminati de' cristiani, insieme col loro avere, e rimasto

nelle mani dei drusi
,

i quali da piu giorni nqn finiscono di
sacchcggiare

Zabhlek divenuto il deposito della suppellettile e delle ricchezze oe cri-

stiani. Le altre residenze di Bellifaia e di Kesroan saranno tra qualche

giqrno saccheggiate e arse come Zabhlek e non so dove troveran nfugio i

cristiani. Se la Francia, antica protettrice de' cristiani in queste parti,
non si leva loro in soccorso

, avverra fra poco o che i cristiani della Si-

ria diventerannq russi (mostrandosi la Russia molto propensa e decisa

di aiutare questi cristiani) o che non rimarra piu un cristiano in Siria, ne

indigeno, ne Europeo .
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Ml 1 TE DEUM NON CANT AT I

E LA LIBERTA DI COSCIENZA

- Ma qual bisogno vi puo mai csscre
, per la liberta dclla co-

scienza callolica, cbe il supremo Capo del Callolicismo sia Sovrano?

Colcslo potea csscr vero nci tempi di mezzo e linn forsc al cader del

passato secolo; prima del qual tempo la liberla di coscienza, essen-

do poco conosciuta e mono pralicata, avea bisogno di uniani pun-
telli per manlenersi in piedi comunque. Ma ai presente quclla liber-

la e diventata un acquisto sicuro e prezioso del moderno incivili-

menlo, e nella luce sfolgorante del secolo XIX essa per vigorirc non

ha bisogno clie di se mcdesima. Supponete il Papa non che suddito,

ma decbioato air umile condizione di un semplice Cappuccino ; sup-

poncle i Vescovi scesi ancora piu sollo ; chi volete cbe venga ail im-

porre allc loro coscienze cbe insegnino cosi o cosi? e supposta nei

Maestri la liberta d' insegnare ,
tanlo meno polra esscre conlesa ai

popolt la facolta di ascoltare quella parola e di credervi. Ed ecco

come Ira gli altri miracoli dclla dvilta imxlcrna si dee noverare an-

che questo di aver rosa inutile la Sovranila temporale dei romani

INmli'lii-i. siccome quella cbe, ordinala a tutelarc colla indipendcnza

<ii qur>ti la libcrla dclla coscienza catlolica, oggimai mancbercbbe

-ii >'"!" . quando quosta liberta slessa k asscrila o inantenula dalla

Serif IV, tol.YII. 17 19Lvglio1860
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civilta progrcdita non pure ai Caltolici, ma a chiunque col !

deir inlcllello possicdc qucllo allrcsi di avcrc una coscicnzu.

Talc c 1'argomcnlo che ci e avvenulo di leggerc in parccchi stril**

in qucsli ullimi mcsi
;
c non puo nogarsi die csso

,
almeno nclla

leorica, ha qualchc cosa di piu che la semplice apparenza di vmla-

Perciocche, quando fosse assolutamcnle sicuro che a lulli i Vescof'

ed al supremo tra essi sia lasciala picna liberlti d' insegnare il don1"

ma c la morale ai fedeli
; quando a quesli non fosse per cssere imp^

dilo raai 1'ascoltarc i loro Maeslri, a noi allrcsi parrebbe, che, alir c-

no per qucslo capo, i Ponlelici si polrebbero passarc dclla lo:

Tranila Icmporalc.

Ora a noi scmbra che il Governo sardo
,
col lanlo csorbilare che

sla faccndo conlro Cardinali, Vescovi, Vicarii, Curali, Sagrcslani e

perfino conlro Professori di Universila e scmplici ufliziali chili,

pei Tc Deum non voluti caularc
,

si sia proprio prcso il carico di

confutaro pralicamcnle quclf argomenlo, convinccndo anclic i piu

reslii che ,
so ntilla di nuovo ha rccalo in qncslo fallo la

civilja
mo-

derna, essa i riuscita a rcndcre a cento lanli piu necessarin, che

HOB era per lo passato, per la liberla d: 4
lla coscicnza catlolica, la

Sovranila leinporale dei Ponlciici. .Nc qucs'o e il solo senigio che

qacl Go.verno coi suoi eccessi sla rendendo
,
certo contro Ic sue in-

{ooziouL, alia causa di una vcrila, la quale in quesli giorni quanto

piu perdo di ibrza materiale ,
e Umto piu acquista e lesorcggia di

ibrza morale.

E si noli bcne primamcnle in che consislc quella liberla di co-

seipBza di che Iralliamo. Essa non puo ccrlo consislcre ncgli alii in-

terni
,
a rispelto dei quali non vi c Conle, Baronc ed anclic Re o

Impcralore, die possa irnporre all
1

uomo di lenere e vcncrarc come

Dio nel santuario della sua coscienza Crislo, escrapigrazia, (iiove <y

Maometlo. Si Iratta qui di cosa al lutlo esteriore, quanluntiue abbia

principio nella coscienza ed a quella debba servirc di noima ; ed

OBCO in pochi ccnni come va la cosa. Credendo noi Catlolici che C.ri-

sto ha isliluili i Puslori dclla Chiesa per esscrc noslri maesiri, in do

rhc si altiene alia fcclc cil al costume, e dovcndo noi csscrc disposli

ad aceeUare la coloro aulorevole parola, come insegnamcnlo dello
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Santo ;;illrtra b

do a qucl ^lagislero, oho .< n vonir.'.no a sostttmrci

i.iii' i. arb'.trarii e pero ilK-irillimi. Rprrioccb egPi fe roaiD-

fiMtc i in- l.i I;!M la iion iliinnr. m-l non ohl : PHSUDO o lola-

tteolo a st* stesse, conic faruelicano i liboxtini : ma consl>'

i cbi noil lin dirillo. rd in cosa in cui non ha dirillo

a:u:darr. H cbi inai direbbe non libero ii figlio die obbodteoc

ill proprio |i;i{lrc? qucl figlin nondiincno perderebbe ogni libcrl^,

prima fosse for/alo ;:
jjiK-ll

1

ub'.^'dionza ;.d DM

oco, Iraforalosi , per aslu:-.!a o p r for;.a, in -

femigliu. Applicate ia somiglian/a al casu
p;-,

a..:o Jibr-

rissinii di cosricoza opii qualvolla adoriaroo docilmenio a c!6 clie ii

'Sonimo Ponlotlcc cd i Ve*-ovi iivscj^uano inlorno al domuia cd alfci

morale. Ma se ci naa-cgsc anchc solo il gospel to cho un B;uoneDb(-

tino od un (x)tile C.aniillo abbiano p^tuto allcr.:r (]ud mifpiMt,
ind llando, iogiungendo o comunquo insinuando ai maestri la parofci

da inscgnarc, noi issofulto avrcnimo perdula ogni librrla di co-

sciecza, por la sempliee ragionc chi4
ci Irove cerlo ci Iwae-

remmo sommcflsi a poteri iHogitlimi ,
ID cos : della qualc P ito-

roo e m(riUmra'i3 sopra qualunquc alir . cic,i a dire aMfei

MlpcndeDza <K1 proprio inlcilolio. Questo ii ra'Uilicosommollopro-

priam'Mile a])ia, quanda ascolta la paroi.i di coliro, cui Dk) mcde-

flirao gPingiuiiso di ascollaro conio Lui (qm rus audit me audit ..

Ha quanto a cerli italianis.simi fatlisi (^onsullori di Sai i'i Rili o I'ru-

fessori di Canonica. se ossi ci dovcsscn> insrgnLire Parte di cospi-

rare
,
di organaw una rivoKa . di adirriiro tin portafogiio ,

di nnr-

parsi nna provificia, tanto da loro ci ssreMic nd imparar quaicfae

c da alcuno anclio mollo, csscudoscnf 1

. a prova di fiilti, chia-

iiaeslro raalricolalo. Ma la morale? noi per quesla non cc nc

rapporlianio che a Dio
,
cd a cui Dio confer! la facolla d' inse-

gaarla hi sno nome. Ora quoi valenlaomini i on cbbrro per ora da

Dio allra facoliii eh di tradire e di assassinan? !.t palria loio. liCeb-

ilalla Prov\iden/.a ad imbizzarrire p r un pn'di lem|)o.

e poscici aadursene C.SM al loro iuogo . lasciando dopo a s le ruinc

tbo avrao styvto amnassare.
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- Ma che cnlra la morale in un seraplice rito
, prcscrilto dalla

leggc o dai Ministri, affine di fesleggiare ncl tempio le Annessioni ,

lo Slatulo e somiglianli ?

Uo semplice rito ? Ci fate celia ! come se anche il semplice n'to,

quando csso e vcramcnle religioso ,
non dovcsse essere ordinalo

unicamenle dall' autorila rcligiosa ! Ma e cgli poi un semplice rilo

quel canlo del TeDeum in quella occasione? In un rito puo benissimo

.acchiudersi una profcssionc di fede
,
un insegnamenlo di morale

;
e

quando il caso fosse appunto questo, chi si avvisasse d'imporre quel

colal rilo ai Vescovi, ai Capitoli od ai Curali violerebbe solenno-

mente le loro liberla di coscienza, obbligandoli ad operare come se

professassero quel talc arlicolo che reputano crroneo
,
od insegnas-

scro quella tale morale chc giudicano contraria alia giustizia. Col

violare poi la libcrta di coscienza nei Maestri ne reslerebbe manifc-

stamenle tradita la coscienza dei discepoli ,
i quali aggiuslerebbere

fede non a cio chc lo Spirito Santo avrebbe colla sua assistenza sug-

gerito ai proprii Pastori, ma a ci6 che a questi avrebbe per forza

indetlato ed imposto un Polcre umano
, incompetenle, arbitrario, \\-

legillimo ;
sicche il moudo si vedrebbe ridollo a dovere impararc la

fede e la morale da tali che molto spesso fede non hanno nessuna, e

quanto a morale, ne banno una molto problcmatica, se pure ne han-

no. E vedelelo nella faccenda dei famosi Te Deum
, per cui noa

aver voluto cantare o far cantare due Cardinal! sono prigioni da un

gran pezzo, due Vescovi cd un Vicario Capitolare son gia condan-

nali a piu anni di carcere e a phi migliaia di franchi di mulla, not

sappiamo quanli allri Vescovi
,

e Canonici
,
e Sacerdoti sono sotto

processo e parecchi Professori universilarii e qualche altro pubblic&

uffiziale furono cassi d' ulli/io.

Non ci e bisogno di essere grande teologo per capire che Iddie

non puo, senza sacrilegio e bestemmia, essere ringraziato per cosa

illecila : in quanto il farlo sarebbe un supporlo aiutatore e complice

dclla iniquila ;
ne il Coverno sardo vonebbe imitare crrti feroci

montanari i quali ,
come racconlasi

, portano le candele e fanno ce-

lebrare la Messa a S. Antonio, per ringraziarlo di essere riusciti

a maraviglia nelP accoppare il nemico. E cosi il rendere pubblica-
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menle iu-1 l.'mpio azioni di grazic a Dio , per un riuscimcnlo . per

un .irijuisto, per un vanlaggio qualunque, e un professarc lacila-

mentc chc farebbc la Chiosa, essere
, per lo mono

, lecito quel riu-

viiniMilo. qui'll' arquisto, quel vantaggio. Ora supponete che il Ve-

scovo lo tenga per illccito
; supponelc chc lutli o molti allri Yesco-

vi lo tengano per tale ; supponete chc, non si aflidando nel proprio

giudizio, i Frelati nc abbiano inlerrogata Tautorila suprema, e que-

sta abbialo confermato ; ci pare chc con ci6 vi sia quanto basta per

,i-;nir,n-Ni che la Chiesa abbia pronunziata quclla tale illcciludine.

Quando dunque un Governo, rapprescntalo da un Prefclto . da un

Inlrndcntc, da un Municipio, si presenta al Vescovo, ingiungen-

dogli di cantarc o far cantare un /' Deum per quel tal falto, in su-

st mza viene a far questo : o gl' imponc di tenere per lecilo ci6 che

la coscienza gli dotta c la Chiesa gli conferma essere illecilo , nel

rhi' sarebbc errore gravissimo ; ovvcramenle gli oomanda di rin-

graziarc e far ringraziare Iddio per fatto chc csso in coscienza repu-

ta illecilo, nel chc sarebbc gravissimo sacrilegio. Ne questo solo ;

ma quel rito, cosi celebralo coll' assenlimcnlo dell' autorila ecclesia-

stica
,
avrcbbc per cffelto nccessario cd immancabilc d' indurrc alia

sua volta il popolo fedclc o nell
1

errore di credere lecito cio chc non

&
,
o nella colpa di rendcrc grazic a Dio di una colpa che Dio con-

dan na.

- Ma in sustanza, ad onta di tulto cio . per dodici anni si can-

tarono Te Deum negli Slali sardi, scnza tanli scrupoli ; c chill' altra

partc sc nell' Italia ccntralc il clcro c la gcntc oncsta obbcdiscono al

Governo di fatlo in lulto il reslo
, perche non polrcbbono anche in

questo?

Adagio a' ma' passi , signor mio ! Negli Slali sardi lo Slaluto e

cosa Icgillima, perche fu dalo da chi avea dirilto di darlo; c pcrci6 >

non ripugnando il rcndcrnc grazic a Dio, possonsi cantar Te Deum

in saecula saeculorum. Ma puo dirsi allrctlanlo di pacsi usurpati ai

legittimi Principi ? delle qualtro Lcgazioni , per le quaii fu scagliaia

munica maggiorc sopra gli usurpatori? Come si polrebbc ivi,

senza colpa ringraziare Iddio di una forma di Governo imposta e

promulgata da chi
,

in senlenza di chi ringrazia . non ha diritto di
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governare? Ne valo H dire die nelle cose civili i chieiv >nesti

callolici obbediscono a qucl (lovcrno di fallo
, son/a cm-air so sia

legittimo od illoglllimo. Appunlo pcrdie puo obbedirsi
,
son/a fare

quella ricerca e solo perche cio e necessario air ordine publ;'

quclla obbedien/a non signilica nientc in ordine a riconoscere la le-

gillimila di chi comanda. TiltT tllfimenti va la cosa nel rondcn;

grazie a Dio , pel quale alto e indispensabile la liciludine doll
1

og-

getlo ,
sicche chi lo compie siguifica appunlo di tenere per lecila e

lcgill!ma la cosa di cbe ringrazia. Or quesla cosa uon e gi \ ordine

pubblico serbato per un mezzo qualunquc, ma e quel mezzo appun-

to, quello Slaluto
, quel nuovo governo, soltenlralo ingiuslaraente al

goveroo legillimo.

Pertanlo, ripeliamo, Tobbligare un Crisliano a ringraziare Iddio

per un dalo fatlo vale aKrellanto cue obbligarlo ,
o a tenere per le-

cito cio cue egli ha la liberla di lener per illecilo, ovvero a fare at-

to di beslemmia
,
mostrandosi gralo a Dio di cosa clie egli giudica

riprovala da Dio. Ora se in queslo non e violazione solenne, manife-

sta, prepoleulo d'ogni liberta di coscienza. dite : in che mai sara?

Era forse d!verso lo slile dei primi liranni persecutori , quando ,
ar-

mali degli scorpioni, degli olii boglienli c delle scuri, ingiungevano

ai Cnsliani di offerire incenso a Giove
,
a Vencre od a Mercuric?

Di qui non si esce : o i Fedeli messi a quel bivio s' inducevano a

credere quei sinuilacri essere Dii
,
ed eccovi \ crrore

;
od ofleri-

vano onori divini a cui sapeano non esser Dio
,
ed eccovi il sacri-

legio. Come Irionfasscro quegli anlichi Cristiani
,
voi lo sapete. Ce-

cilio Cipriano ,
Vescovo di Carlagine ,

udllasi leggcre dul Procoi-

solo la scntenza che dannavalo alia scure, per avcre, conlro le pre-

scrizioni imperial!, rifiulato 1'incenso a Giove, incrocialo le braccia

sovresso il pello e chinata la fronte venerabile, disse serenamenle :

Deo yralias. Poscia, bacialo in fronte ii carncOce . cui in pegno di

affetto faccva ercde della tunica che solo avea
,

il sacrifice fu con-

summulo. Veggano perlanlo qual luogo prcndano negli annali della

Chiesa colesle nuove scimrniature di vecchi Giuliani ! quanto mi-

glior srnno farebbero se
,
contenti a commcllere la ini(iuita , smet-

lessero T imporluno ticchio di volcrne complice la religione ! Ma



; po-

jmli. |>
T wm rim.iiitn! COTOfl I Uro mal^rudo, Irasd-

ii, ill a ( liiarirsi lir.mni dell

N6 devo parere punlo nuM.i esageralo il noslro discorso . qoando

paragoniamo i nuovi padroni d' Ilalia airli antidii persecutor! de-lid

fcde. Noi cerlo ne in Europa ne- fuori , neppure nei pat-si idolalri e

inii-ulmani, lro\iam< n -I lrmpi> modcrno alcuna eosu die possacoo

queslo fallo puragonarsi. Lasciamo stare gli Slali L'nili di America,

iiow a|ipun!i) p'rche la liberla di coscienza e intesa nel
piii ampio

scnso della parola , il (iovorno Iranne qualehc poco onorevole .

-ion.', fa cio cho solo in qursla ipotcsi puo fare, cioe non intromcl-

l>or nulla no di religion! ,
no di riti , ne di Tc Ik-urn , ne di

Messo canlale. Ma in quale jiiii
\i piarcia parse ostile al Catloli-

cismo od al (Irisliancsiino 1' inlollcranza si i-inoscrivo ad inibirc con

severissime peno T esorci/io del cullo callolico o crisliano
; ma in-

giungero solto gravi peno cli;^ quel cullo sia profanalo conlro co-

scleoza dai saeerdoli . d.ii Pn-Iali , < mlrslo nun si usa ne in IVr-

sia, ne in Turchia, ne nrlla C.ina, iiu nel Tunrhiiio; anzi ncppur
nel <iiappono . (l;\o dk-ono gia aholila U pralica di far calpcsla-

.!i,
r
li slranieri crisliani chc per trafliro volcvano pcne-

trare in (|uol rogno imponelrabile. li puro audio in questo caso non

si somraetleva al sacrilege cspcrimenlo sc non ohi librramentc
,

h* iniquamonle , voleva; ed in somuia non si potoa dire una

MMM lirannide della cosricn/a, in qtianlo die \i vcniva coi suoi picdi

e vi si acconciava chi gia avea fatlo gollo niiserabilc ddla coseienza.

Di qiKsl.t. p.-r IriK,,]-.' la vor.i lirannide die nc f uria slrazio, ezian-

dio in pcrsonaggi die mcrilamrnle sono ripulali nverla piu dignilo-

sa e
pii'i

- al lutlo uopt <> r.'salire a^rli anliclii perseculori

della ti dc, o rUi'onlrarla nei modenii rigenenilori dell Ilalia, i qua-

li
,
come lulli debbuno sapcr.

4
, vi haono impianlala e>si poi primi la

liberla di < M ienza; la quale liberla i noslri anlichi non conoscetn*

neppur di noun-.

Vera cosa e cli;^ essi non ban dato ancora di tnana agli

ni, agli olii boglienti ed alle scuri; anzi la loro gcnoroMla e h-mpc-

ranza civile per ora si e eonlenlala d
1

infliggcre ai deliuquenli nienlo
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altro
,
chc un quarantadue mcsi di carccrc c quatlromila franclii

di multa : die e stalo il maximum dcllc pcne pronunzialo finora
,

quanto sappiamo noi. Tultavolla egli ci e da osservare chc, tratlan-

dosi delle cose per qucllo die esse sono per loro medesime e nella

loro essenza
,

il piii ed il meno non nc cangia la specie ;
e la medi-

cina
, esempligrazia ,

e semprc qudla die e
,
sia che si allui in un

archialro nominalissimo
,
sia che in un mcdiconzolo di villaggio. E

tale allresi nel prescnte caso plus et minus non mutant speciem: sia

che la tirannide delle coscienze si eserciti coi paliboli ,
sia che con

settimane di prigionia, essa c e sara semprc lirannidc delle coscien-

ze. Nel resto
, per quanto sia vero che a chi altrui fa male si debba

pur semprc saper grado che, polendo, non gli faccia peggio ,
a noi

tutlavia non pare che sia da attribuire ai moderni prepotent! tutto

il mcrilo della mitezza. Queslo si deve recare in gran partc alia

condizione cangiata dci tempi ;
i quali ,

avendo nolevolmente am-

morbidito il rigore delle leggi punitive, non e gran cosa che i Car-

dinali ed i Vescovi non siano tratlali peggio che i truflatori e gli

assassin!. Ma non si creda che, anche cosi rammorbidite, siano leg-

giere le pene ,
onde tanti degnissimi Prelati ed Ecclesiaslici sono

stati e saranno colpiti per cagionc del rifiutato Te Deum , quando

le pene si vogliano, com'e ragione, misurarc allc condizioni del pu-

nilo. Ora
,
a non parlare delle mulle, per le quali , quando per av-

ventura crescessero troppo, si polrcbbcro avere sussidii dalla carita

dei fedeli
,
la pena die propriamenle locca la persona ,

veduto le

condizioni di questa, puo riuscire piu grave assai che non si crede.

Cerlo per un Vescovo otluagenario, spesso di sangue illustre, logoro

dagli studii e dalle fatiche ed infermiccio, tre anni e mezzo nel fondo

di un carcere, se non sono una condanna capilale, ne avranno molto

probabilmenle 1' efiello con meno inlamia pei manigoldi e con gloria

minorc per la vitlima. Ma chc che sia di cio
,

e indubitato che ,

quando un polere laicale
,
con processi ,

mulle e pcne si argomenta

di costringerc un Cristiano o a tencr per lecilo cio che non e
,
od a

farlo benche lo tenga illecito
,
non pure e manomessa ogni liberty

di coscienza, ma questa e slraziata, oppressa, tiranneggiata, come

si soleva appunto a' tempi dei pcrscculori pagani.
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1'ur nnmlimcMo il ttsco, scnza uu'>.-ular>i in aflari di rili o di

coscicnza, Irovu die gli EcHrsi,i>iiri tradniti iiman/i a lui avcano

nn
iju.-l

rifiulo violate le leggi dcllo Stato; c li voile pero condanna-

li a Icnnini deH'articolo 268 del Codicc penalc.

M.i deb! chc non sa troxaiv un Pisco, quando si e fillo in capo

di Irovare, o il Irovair gli

'

slato ingiunto da chi pu6 o cassarlo

d'uffizio o Ironcargli la via agli ambiti ascensi ! Date in mano ad un

Fisco sagace quale vi piaccia piu cdificanlc biografia antica o rao-

dcrna, ed esso in un paio d'ore vi sapra trovarvi quanto basta per

mandarne il protagonisla alia forca o per lo meno alia galea. Ne

punto nulla ci commuovc Fudire appellate le leggi dello Stato
;

sa-

pendo benissimo cbc, nei primi secoli della Chicsa, i martiri erano

comunemente condannali a quel lilolo ; scnza che per questo a S. Sc-

bastiano
, escmpligrazia , si sceraasse la gloria di marliro o a Mas-

simiano 1' infamia di liranno. Noi vcramcnlc non sappiamo sc tra le

leggi degli Slati sardi ne sia alcuna che tiranneggi per modo la co-

scicnza, da obbligarc il cilladino, sollogravi pene, ad opera la qua-

le egli repula illccila c conlraria agFinsegnamenti della Chiesa; ci

pare unzi impossibilc cbe vi sia, trattandosi di un pacse cosi tencro

delta liberla di coscicnza c ncl cui Slaluto si legge per primo arlico-

lo, la Rcligionc caltolica apostolica romana essere 1' unica Religiono

dcllo Stato. Ma quando vi fosse una tal leggc, noi non avrommo nes-

suna difficolla di mellere a suo carico la liran uidc della coscicnza,

senzache ne sccmi per questo la reila del magistrate cbc applicasse

ad occbi veggcnli una legge cosi nianifcslamenleiniqua. Ma tornia-

roo a dire questa c una semplice ipotcsi ; e noi, Hnchc non ci si for-

nisca ccrtczza del contrario, saremo fermi sul dire che una tal leggc

non vi e c non vi puo essere in paese cristiano.

Ma come dunque quei personaggi potcrono essere condanna-

li, senza una legge chc li dicbiarasse rei c ne dcterminasselapena?

Legge csplicita c direlta noi seguitiamo a manlencre che non vi

e, soprallulto al vcderc che non e stata recata in mezzo da alcuno;

i- i ri appuuto YOpinione, giornale di Torino, diceachc una tal leg-

ge si dovca fare scnza indugio, per manlencre in rispctlo i chierici

ed i chicricali. Ma fiuche una legge direlta cd esplicila non sia
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rogata o promulgata, forse ch?> vi luancano le imliretle o lo implicilc?

Ouesti sono appunto i casi ardiii
,
nei quali rifulge tulto il valore c

lulla la solorzia degli avvoeali fiscal! o dei logulei. Se noi ahhiamo

afferrata la cosa pel suo verso, ccco come hanno ragionalo quei va-

lenluomini, per dimostraro come Vescovi, Capitoli, Parroci, pel so-

lo fallo di non aver voluto canlare un Tc Dcum, hnnno \iulalo IP leg-

gi dello Slato, facendosi roi poco meno cho di ribellione.
'

siastici (e stalo dollo) di qualunqup grado si siano, sono ufliciali dcl-

lo Stato, il quale per conseguenza ha il dirillo d' ingiunger loro cio

che gli piace pel pubblico servigio; ma ruftiziale, die non obbedisce

allc ingiunzioni superior!, viola la
leggp, ed, in for/:a del laic arlico-

lo dpi codice
,
dev

1

essero punilo con tanti raesi di carcere e lanli

franclii di multa. Dunque . . . . Tapplica/ione che ne viene in con-

segucnza c chiara, lampanlc anche ad un cicco.

Veramentc so tutli i pubblici ulTiciali che non obbediscono alle in-

giunzioni superiori dovessero andaro in carcei-e e pagare a 4iiigliaia

di franclii le mulle
,
noi non sappiamo quanti ufliciali resterebbero

in casa loro
,
e forsc 1'Erario riccvercbbe in una cassa a titolo di

multe quasi tulti i quallrini che a litolo di slipendii paga dall'allra :

tanto e universale il corrompimenlo che per questo capo in mo'ti

paesi si lamcnla cziand'o colla pubblicita della stampa ! Ma senza

cio, I' agguagliare T online pcclesiaslico a qualunqup allro ordino

di ufliciali od impiegali, come piulloslo dicono, governalivi ,
e pre-

cisamenle un gettare la societa nelK abbiellezza del Paganesimo,

nel qualc ,
essendo i Gosari Pontpfici Massimi , qualsiasi ordine di

Auguri o di Flamini si dcrivava da quelli ;
e T uomo era hsciato,

anima e corpo ,
alia balla di un polere umano

, sempre illcgiUimo

per cio che si atleneva alia religione , sppsso bcs!ia!inen!c liran-

nico per cio che c< n -micva le colazioni sociali e chili. Ma Crislo

distrusse dal fondamento quella mostruosa condb.ionc di cose
,

e

coslitui la societa cristiana colla sua maravigliosa parola del doversi

dare quae swt Caesaris Caesari, et quac sunt lh>i Deo. In questo

nuovo e solamenle legillimo ordine , a chi puo mai venire in c;ipo

che un Vescovo, un Vicavio Capitolare, un (-uralo siano ufli/iali del

Governo, quando csso Governo ne cont'eri loro raulorila, perche non
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proprian M-lli ndi/ii, ma solo, in rorli

casi, 'Ssionf 1' ill. <

jn-:

allri

iano !'
' !\'rtibbe

in lrr ', >n lulli j;!' impiogali HP non p\l vanno a

aaftgne dovcsso jrovornarsi como lia

-.ri c di Torino! 11 piu die ahbia poluto run qu

stato lenerli per lorza lonlaui dalle i ; na che per-

ciu? Mon*ip'iior Fransoni r irongiu, Jiachi1 loro bashM'a

la \ila, s,iranno ^!i Ar- ill Torino c di Ca^liari, lequali Dio-

cesl non da altri die tla cssi j)oss:)iv :; aminini-

slralc. Or \cdclo nuo\ >gati govornalhi cb:^ sono

, ai quali il fiovorno no puo daro ne pm> solliarre 1' aulorila,

cd i quali Oivso puo brwl'Mi'T lungi dalk% loro sodi, ma por cacciarli

d'ufTi'io non avrobbe allro mox/" .-iarli dal mondo!

Con qu.'slo nou vogliaino diiv ch aj:l: .sli-

tuili in dignila, non poss-ino incomb^ro dci dovcri civili; rljr anche

per c. ! .

piirti
1

d,i dare a C/'.xirf
4

: c bcato il mondo so tutli

assoro i dovcri civili con qiu'lla serupolosa accuralezza, onde

gli osservano comuneraonto g\\ Hcclcsiaslici
,
nussinu 1

i I'rclati c

quplli che scrbano piu spoccbi.ila 1; sarobb? una fantasia

pazza c ridicola I'avvisarsi , clip uiu s,>!onno a/.ionc di grazfo rcse

a Dio nci templi dai clori con lutli i rili iloll.i Cliiosa
,

sia nioulo allro

die un alto civile; siccli''. il compicrlo ,
col scni]>!icc comandamcnto

di u:i Prcfcllo o di un Muniripio ,
dcbba considiTai^i come un y.

i ni-

plici
1 (/orov (///<; sopratlullo che, cons -!ra!o piu sopra, in

qucsto allo 6 accbiuso implicilamni!
A un insognnmonlo morale, cuii

fcdeli non dagl'Inlcndcnli c dai Municipii, ma dctibono ricevcro dai

legillimi loro Fastori. Nel r m possono es-

>oraplici uflizmli cirili ; so il canlailo c nicraiuonlc allo civile;

a noi |>are che il ' lillo polrchbo commcllnv i\w ll'ufli/.io ai

hluniripii. cscmpli^ra/ia, a^l'iinpio^ali poslali e dogaimli, od anche

i alia hrigala dci carabinieri, valcndosi a
(jurst' u-'p

la sala comunalc o dclla piazza, senza volcrvi per for/a d
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narc Canonic! e Parroci
,

i quali dicono che nol consenlc la loro

coscienza. Ma sc ad ogni modo vi dcbbono cnlrare i preli ;
so qucl

canto fatto tutio altrovc che nel tcmpio non sembra rispondcrc allo

scopo, do dee fare manifesto segno che Y alto e essenzialmonle reli-

gioso, benche ne sia civile I

1

occasione
,
e che i ministri ne debbono

esscre per conseguenza necessariamenle gli Ecclesiastici. Ora nella

sociela cristiana gli atti religiosi e le persone ecclesiastiche, in quanlo

sono ministri di quegli alti, non hanno ncssuna dipendenza dall'au-

torila civile
,

se non fosse in qualche attinenza esteriore di quegli

alii medesimi. FQ dunque un solenne .svarionc del Fisco, quando ,

avendo equiparalo gli Ecclesiaslici agli ufli/iali civili
, applico a

quelli le pene comminate a quesli pel rifiuto di ollemperare alle

ingiunzioni deirAulorila superiore. Vi e dunque assoluta disparita,

e gli uomini di Chiesa, in quanto tali, ed in cio che concerne il loro

ministero
,
non hanno niente che fare coi pubblici impiegati, e pero

male a quelli si applicano le norme slabilile per quesli.

-
Adagio lutlavia con cotesla assolula disparila ! II cerlo e che

gli Ecclesiaslici ricevono gli slipendii dal Governo nienle meno che

gl' impiegali civili e mililari. Ora qual cosa piu ragionevole di que-

sta, che chi e pagalo si acconci al beneplacilo di chi lo paga? Che

se quegli non vi si acconcia, qual cosa piu giusta

Che sollrargli lo slipendio ,
volele dire

;
e quando fosse un con-

tralto do ul facias, non avremmoche replicare. Ma mandarlo in car-

cere! ma colpirlo di mulle ! ci paiono le conseguenze assai piu lar-

ghe dclle premesse. Ad ogni modo, fosse pure il clero slipendiato

dal Governo, che non e, qual conchiusione ne vorresle lrarre?E da

quando in qua lo slipendio che allri paga gli conferisce il dirillo di

esigere dallo slipendiato tutto che gli talenli , eziandio quello a che

la colui coscienza ripugni? Potrobbe mai un Governo prelendere da

un Magistrate un
1

ingiustizia e da un soldalo un tradimento
, per la

sola ragione che li paga? Se codeslo si usa negli ufflzii di spada o

di toga, noi ce ne laviamo le mani, e non inlendiamo enlrarvi ;
ma

quanlo agli Ecclesiastici, chi cosi pensasse avrebbe fatlo mollo male

i conli suoi. Quesli, quand'anche acceltassero slipendii, non li ac-

cellerebbero mai, senzala riserva piu o meno esplicila di manlenere
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semprc sciolla, libcra e indipondente la lorn a in ogni cosa

c pnvipn.imrnlr in lullo no die cone in io del proprio

inistcro : il chc, ollrc ad ossorc loru dovere, e iodispensabile alia

libcrla 'd alia indipendcnza di ro.scirnza dd (Vddi. Sin-ln> vedclc

clic in-ppiire per quesla via degli slipendii >i rirsro a nulla, quanto

a Irovare in fallo gli Krd.'-i.iMici, chc si rifiutarono di canlare c far

canlare i Tc f)eum per Ic annessioni c per le fcsle dello Stalulo.

Ma la verila e cho I' ordinc clericalc in tulta la sua ampiezza nep-

pure per ombra 6 slipendialo dai Govcrni. Esso ha assicurata la sua

nssislcnza da fondazioni ccclesiaslichc
,
da pii retaggi e dalla lar-

ghczza devola dci Fcdcli. Nei pacsi medesimi, nci quali la Chiesa

si suslenla in parle con asscgni del pubblico Erario, quclli non sono

propriamentc slipendii ,
ma sono dcbita rcslituzionc di una piccola

parlc di quol lanto piu di beni ecclesiastic!, che Govern! precedent!

si aveano
, per somina ingiusti/ia , usurpalo. E se anchc un Govcr-

no
,
sen/a debito di r. slituzionc

,
avcsse asscgnalo al clero un qual*

eke soslentamento sul pubblco erario ; codesto denaro
,
contribute

dai suddili fcdcli per sostentaraento dei loro sacerdoli, sarebbe adem-

pimcnto di un debito dei fedcli slcssi soddisfallo dai Governo, in cui

>' inccntra la loro operazionc socialc: il qualo per conseguenza non

avrebbe altro diritlo fuor di quello chc ai fedcli stcssi compete, di

esserc istruito e diretlo nelle cose dell' anima. Vero e che i Govern!

hanno la forza, quando loro sembra bene, di non rcndere il mal tollo

e di pigliarsi ancora quelio che resta dei beni di Chiesa ;
nel qual

modo gli Ecclesiastic! si troverebbero dipendenti da essi. Ma se que-

sto si dovra dire un esscrc slipendiali, tali saranno lull! i proprietarii,

ai quali con prepotenza si puo rapire il loro ; c quando un masna-

diere, prcsasi sulla pubblica via una parle del voslro pcculio, vc ne

laseiassc il reslo per sua mera geuerosita e buona grazia, qucl resto

lascialovi, secondo quesla teorica, si dovrebbc dire vostro stipendio;

e per giunla il masnadiero a litolo di qucslo potrebbc imporvi il be-

stemmiare e lo spergiurare. Proprio somiglianle a questo sarebbe il

caso di un Governo che dai Clero esigessc opera conlro coscienza,

per la sola ragion
> die lo stipendia nel modo gia descrillo di sopra,
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cioe o rostiluendogli parle di cio die gli ha lollo, o aon toglicin!

quol poco die aurora gl: resla.

V' per qucslo (li<-i;::uo die !' cssrre impicgato del Govcrno e :

care da esso stipend!! gli conicrisca il dirillo d' iinporrc ai cosi ii,

gati e sli|)cndiali il canlare Te Deum od allri inni. Sappiamo die il

Minislcro sardo si e arrogalo qucl dirillo
,

c parecdii si sono visli

spogli di un ufli/io chc s' crano con falica e con merili assicuralo.

Ma chi fa tanlo a fidanza coi Cardinal! pcnsate se^oglia avere ,^nan

riguardo con un professore ! II fatlo e gia compiulo ;
cd il mon

pu6 odificare di un Govcrno die spinge di iorza in chicsa i suoi

uflmali a canlare Tc Deum. Ma se alcun di c.ssi non ci erode? Se il

giorno innanzi avesse abbraccialo il Giudaismo o T Alcorano, d; \ r<'i

anche cosi anda re in cliiesa e canlare? Signori si! e do pd gran

rispcllo chc si porla alia libtrla di coscicnza !

Lo cose fin qui ragionale ci paiono abboslanza cvidrnli per con-

vincerc die 5 process! c le condanne di lanli i-agguardevoli ECde-

siaslici
,
e T aver cassi di ufTi/ik> profcssori ed impscgati , pei noa

canlali Te Deum
,
sono yolcnni viola/Joni delia libcrU di coscien-

za, quali nei paesi.piu, inlolleranli noppur si commellono, eel alle

qnali appena si puo Irovare qualchc riscontro oei t^mpi ddle per-

secii^ioni pagane. E nondimeno chi vi bada? chi se nc cura? Sesi.

cccetUii il Sovrane Ponlcfice
,

in (alia Tarapiezza ddla Gerarchia

ceclesiaslica non vi ha dignila o grado anche occclso
,
cbc nei rc-

gialri criminali del Governo sardo non faccia moslra di se. Intanlo

non sappiamo chc un' inlerpellanza siasi mossa in Parlamcnlo, non

die nn ufii/io diplomalico sia state speso o a chiedere ragione di

queUa sacriloga violcnza, o a far cessare qucgli scandal!. Vi
p;t

lull! i pcnsicri sono rivolli ad oltcnerc, cd anche ad imporre aranislie

general! pei cospiralori, pei sellarii, pei rivollosi d'ogni colore; e se

qu^sta gente rimpalria dalKesilio od esce dalle prigioni ,
e naturii-

lissimo che parlano per Tesilio od entrino nelle prigioni Religiosi,

Sacerdoti, 'Canonic!
,
Vicarii Capilolari , Vescovi, Arcivescovi c '

dinali. Davvcro che si e ini/iata con lieli auspicii Tera delle lib

c singolarmeiite quclla della liberla di cescienza!
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condlim!

riloniaiido ml a. oiulc pivndcmmo I diremmo die, sahoil

nprwDO Poolificalo, abl -!i ^inrni i^lioltrag-

! all.- pivpolm/i
1 d' un (Inverno lulli i irradi , ;mdn' pin

l.'lla ret -li '.sia.slica (ierardiia. Or: \ni dim la causa

di in. i

snmif.'l'.antr tin non diiuora corto nclla,

;ta di^ni' -do: rlr da quosla anzi lc anime abbiellc c

MHO inilatc a via poggio imbizzarriro in un oltraggio chc

per molli o sfogo di odio salunico contro di (Irislo c dclla sua r hic-

.'iuiu
1 MMM t'. rlr il Ponlcficc r lulla\ia alia sloss' ora So-

P i

ijii'
-l.i sua condiziono indipcndente, so srompaiono al-

cuni Maestri nella Chiosa, pormanc invarialo il Magisloro; o porch6

quolla augusla \oni

puo farsi aurora* udirr dal Valirano, ossa rin-

franca, incoraggia, rinvigoriscc c ricingo cziandio coll' aureola del

marlirio la fronle allc viltinie. Supponote un tratlo il Pontefice sud-

dito; o lullofio die si .sla f.iccndo i-ollo grandi dignila d<'lla ('liea,

si ruvbbe srn/a iallo eolla inassima; rd allora die dixenlen-bbe la

Cbiesa ' die il callolicismo? che la slessa societa crUliana? E cosi

lanto v lun^i i!i" la llbrrla di cox-icuza, qualr s'inlende a'di nostri

mcno necessario ai Fonleiid il loro Priiu'ipalo civile, come

i piopnsla da prineipio, che an/i sc vi fu inai

tempo in cui alia vera liberla di eoscienza e hulispens;d)ile quel

Principal*), e-so 6 il presenle, nel quale qurlla. onue parrcchic al-

Irc liberla modcrne, appena suona allro che lirannid



COSMOGONIA

BELLA ORIGINE DELLE SPECIE ORGANIZZATE 1.

La tesi da noi esposta nol passato quaderno conlro il Lamarck cd

altri, i quali negano la esistenza di vere specie permancnli ed imma-

labili nel regno animale, viene vie meglio rincalzata, se si osscrvi che

nelle varie province di questo regno raanca al tutto F unitci di forma.

Tnfalti noi Iroviamo in esso, secondo De Blainville tre grandi tipi di

forme generali, chelo dividono come in tre sotlo regni, 1 elernmorfo

o amorfo ,
2 raygiato e 3 appaiato o bilaterale. Al primo appar-

tengono gP infimi animalucci
,
di forma sferoidale nella prima et& e

quindi indeterminata per la unione in uno di un certonumero d'indi-

vidui formanli una massa confusa. Se prescindiamo da quesli, o piut-

toslo li uniamo co'raggiali solto uno slesso gran lipo (invero la for-

ma sferica, in essi primitiva, puo congiungersi alia radiala) allora gli

animali radiati sono e diconsi gl' infimi della creazione animale. Per

aslrazione geometrica possiamo facilmente derivare la forma raggiata

dalla sferica, ma non e agevole intendere come dalla forma sempli-

cissima de' primi animaletti proceda quella cosi complicala delle

asterie o slelle marine e degli echini o ricci di mare
,
colP apparato

osseo complicalissimo ,
che fu bizzarramente appellalo lanlcrna di

Arislotile. Ma passiamo ci6. Un uomo di buon senso fara derivare

1 V. questo volume pag. 164 e segg,
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dalla forma di UB animalc raL'iri.ilo ipirlla ill uu vcrme di terra, di

nn < roslaceo, di una farfalla ? IVr nulla din- di qudla di un pcscc,

di un rcllilc, d' un ucccllo, d'un mammifcro.

II lipo di-L'li animali Irilaterali
,
ossia di quelli die hanno un asse

i), e a' due lati di csso organ! c membra doppio c simili, simmc-

Irii-amrnli' dispoxtt. suddividcsi in Ire tipi : dc
1

molluschi, degli arti-

colali c dr' rcrtebruti ; ond'e che possono distinguersi nel regno
animate cinque grandi lipi. Ora fra le specie oi generiole famiglie

apparirncnti ad un mcdesimo ti|)o non si vede talc unila di forma

< !).' possano crcdcrsi probabilmenle dcrivare una dall' altra. Si e os-

ito, per cagion d'esempio, chc dall' ostrica
,
mollusco bivalve

r-d aivfalo, non potcva derivarsi un mollusco univalve avvoltoa spira,

senza opercolo, a testa dislinta, armato di tentacoli ecc. Come le due

valve sonosi modificatc per fame una di forma al tutto diversa? I

piu clevati de' molluscbi
,
come le seppie . c i polpi , speltano alia

forma bilalerale, ed allo stcsso tipo di organizzazione che T oslrica :

tultavia (entisi dedurre la lor forma da quella dell' ostrica, c si vcdra

quanto sia agevolc ridurrc un animalc a testa c tronco distinli, con

tentacoli inservienti alia locomozione
,
con organi de' scnsi dctcrmi-

nanti la forma della testa, alia forma d' un animalc senza testa, scnza

organi di sonsi speciali ,
e scnz' allro strumcnto pel moto se non un

tessuto conlrallile c un muscolo, che chiudc le valve. Quanto piu e

assurdo ridurrc ad essa la forma piu complicala di un crostacco, di

un pesce ,
di un celaceo ! E pure Y acqua del mare 6 il soggiorno

comune di questi animali : se i mezzi delerminassero le forme, come

sarebbe diflcrcnza totale fra csscri abilatori dello stesso mezzo ?

Ci piacc acccnnare una osscrvazione intorno alia crislallizzazione.

Nel regno minerale non sono vere specie , nel senso zoologico c bo-

tanico
; sono pcraltro veri individui e sono i cristalli. Le forme di

questi possoro avere gli assi uguali o no. Lc prime hanno som-

ma regolarita ;
tulte le facce similmente disposle attorno a un cen-

tro , come i punli d' una superficie sfcrica. Nelle altre o e un asse

principalc, attorno a cui lultoe simmetricamente disposto, osono Ire

assi disuguali. Sono dunque Ire lipi di cristallizzazione: l.'equiasse

(regolare o sferoidicoj: 2.simmctrico: 3. inequiasse. Tre otlaedri,

Serie IV, vol. VII. 18 49 Luglio 4860



uno rogolaro, uno simmctrico (isoscclo ;i base quadrala : ed uno a

base romtica danno idea di quesli tipi.
I crislalli di un lipo d.-\ia-

no sovcntc per diverse fisirlio circostanze dalla forma cho diccsi hi

forma primitiva di quella soslanza
,
ma non a segno di assumrre

forme appartencnli ad allro lipo. Ora
, domandiarao, sc i crislalli

,

for.aali scnza piii per 1'unione di molecole simili, t- passanli cosi fa-

cilmonte d'una in altra forma, pure non possono passare dalle -for-

me, di uno a quello di allro lipo , quanlo mcno cio polranno gli ani-

inali lantb piu costanli nellc lor forme
,
e procreati da' loro simili!

Lc forme degli animali alquanto elevali
,
che mostrano il corpo di-

visibile in due mcla simili da ua piano longiludinale , piu volte ri-

slrello e diialalo nella sua lunghezza ,
c dolalo di appcodici diverse

fra loro, saranno prodottc da una forma raggiala allorno ad un asse,

da una piccola sfcra o da un ammasso irregolarc di lali sferelle?

Direle : un uovicino globoso trasformasi pcraltro in bruco e poscia

in farfalla. E vero : gli individui dolle varie specie passano p?r piu

stali prima di giungcrc all
1

ultimo pcrfello ,
nel quale sollanto sono

fecondi
,
ma non producono esscri di specie diversa dalla loro

,

bt-nsi il primo slato di questa. Un lumaconc nudo o srnza guscio

non vi parra differire gran falto da un bruco
(
o larva d

1

inscllo
)

:

ma e in tanlo different Che ques'Ce in via, e quello c gia a riva 1.

Quello c pcrfelto e fecoudo ed alto a produrre csseri die diverranno

simili a lui: il bruco c in via, e una larva, che nasconde la sua for-

ma perfella, non e giunto al suo slato compiuto e fecondo, al quale

pervencndo produrra esseri ,
come esso, Irasformabili ne

1

varii slali

convenient! alia sua specie, non mai in una chiocciola o in uno sca-

rabeo, o in uccelletlo o in pipislrello.

Ne solo delle grandi province del regno animale e ben dislinta

diversa la forma
,
ma lo e abbaslanza ne' generi e nolle specie con-

generi. II volgarc buon scnso, almcno inlorno agli animali di sui-

ficiente grandezza, non facilmente s'inganna. f.lii vodc, ancora per

la prima volta Y elefanle, T ippopolarao ,
il cignale ,

il rinoceronlc

il lapiro, li giudica esseri di forma allallo dislinla, bencbe i gnr-ri.

1 DANTE Parad. XXV, 54.
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;>parfaeogono, poDgansi lutli noil' ordin < hiderni. Lo

slceso (fic<t do' rum/ .ITa,

Huil garzoocrllo . > a vedero cavalli ed

nun !i distingue solo ,.

i por nunte ai parlicolari caralloii? Impure <JUP-

;>' ;,- li.uiiKi lanta somiglian/.a fra loro
,
clip il Button 1

linn- inipirgulc pun ^ino , per >enirc a questa con-

clwione. <( I/usiiio c duiique un asino, o noo e un cavallo dcgcnora-

l . i: Ja nuda ; IIOD e unu >!r;m;en> , un intruso
, un

ac .d: allri aniinali, In sua famigiia, la sua specie

o il >uo rango : it suo saogue e puro ,
o quantunquo la sua nubilla

no illuslro, clla e Ian to buona e anlica auanlo quella delM-

vallo . Diretc: muggior somiglianza veggiamo Ira il cuvailo c 1'asi-

iH) die non Ira eerie razze di ram
,
es. gr. tra il can barbonc e il

lovriero, c pure quesli die onsi apparlenere ad una unica specie. Si,

risponde il UulVuu ; perche il barbone ed il levricrc producono

(igli alii a generarue cssi dcgli allri t'crondi
,
mentr ilia e

1'aauK) spettano certain cie divcrsa. pi n he non producono

insicrnc sc non iiulividui >i/Jali ed infecondi . Di falto, II volgo,

neiresso a suo modo ehissKica, e col variar do' nomi indica il

variar delic specie, uiusce COD solo an nome le (ante razzc di eani,

ma distingue con duo nomi divcrsi 1'asino ed il cavallo.

Questo era anchc pel RutTon
, I'cssenzial caraltere dislinti\o d-'lh

1

specie. Si puo seupre, egli insegna, tirare una tinea di divisiono

tra due specie ,
eice Ira due succession! di individui , i quali si ri-

pioducono c non possono mescersi (dando oriyine a nuova specie},

cone possono unirsi in una specie due surccs.sioni d' individui ,
cue

si riprodueono mrscendosi : queslo e il punlo piu stabile cho alibia-

mo in isloria nalurale. Tulle le allre soraiglianze o difference, le

quali passiamo osservaro, non saranno ne co.si co-hii.li . i\<

li, ne COM certe .

ii geologielie punlo fasori^cono il sMoma della

Irasforuia/ioi. Hie. Se fos.>,ero reali le belle metamorfosi, da

esso supposto, queste sarcbbcro graduate c lentissime o pcrcio forse

1 Hut. .V<K. Vknn.
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inosservabili negli esseri viventi
;
ma negli strati fossiliferi formali

allorche qucslc cose, secondoche ci si insegna, avvcnivano ncl corso

d
1

innumerabili sccoli
,
dovremmo Irovare dcgli esseri intermedii

fra cio che un tempo furono e cio die suppongonsi esser dipoi divr-

nuti, degli esseri rappresentanti o i grifoni di Ctesia, mela aquile e

mcla leoni
,
o le chimere

,
le sfingi e i centauri dell' antica mitolo-

gia : si osserverebbcro molti esseri eslinli e divenuti fossili nell'arci-

lunghissimo spazio di tempo, che si suppone scorso duranle il tra-

mulamento d' una forma animate in un
1

ultra di classe o di ordinc

superiore. Vedremmo es. gr. Ira i fossili degli animali raggiali ,
i

quati, ritenendo la loro forma, alquanto forse deformata, si sono in

paaMnvesliti di quclb d'un mollusco, o di un insctto, o de'mollu-

schi bivalvi spellanli a qualcbe genere di acefali, che cominciavano

a nobililarsi . meltendo fuori un poco di testotina
,
ora una tellina

per meta tramutata in un granchio, ora un granchio che ha in par-

le acquistate le verlebre di un pesce ,
ora un pesce che ha assunti

i piedi del coccodrillo
,
ora una rana

,
in cui cominciano a apparire

piume ed ale d' uccello, o vuoi un uccello, che cangiando le piume

in pelo ,
le ali in piedi digitali e mcmbranosi

,
il roslro in denti

,
si

tramulava in pipistrello, o un ruminante, che noiato del vilto pitago-

rico aveva in parle acquistali i denti e i piedi d'un carnivoro, o d'uo

quadrupede che invaghito ,
forse per sottrarsi alle fiere, di dormire

e vivere sugli alberi, aveva cangiate le membra anlcriori nolle mani

di un quadrumano. Ma, disgraziatamenle pc'noslri amatori di meta-

morfosi, nulla si e trovalo di cio. Procediamo.

Prelermetliamo gli animali amor/? o irreyolari , che si aspelle-

rebbe ritrovare o soli
,
o in poca compagnia ,

ne
1

terreni paleozoic! ,

ne in essi, come piu addietro abbiamo avverlito, mai fmora si sono

osscrvati. Gli animali raggiali abbondano in essi, come negli al.ri

terreni format! in seno alle acque, ed eziandio ne
1

mari odierni
,

ma e da nolare che le specie della classe meno elevata
,

i zoofiti
,

non trovansi soli negli strati inferiori: per opposite, sono miste nei

medesimi strati
,
nelle stesse giacilure ,

le specie delle varie class!

degli animali raggiati ,
e di tulte le famiglie di quesle class! e per-

cio le specie piu complicate del tipo con qucllc che lo son meno.

Cio ancora non bene si aggiusla al sistema che esaminiamo.
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Non solamontp molli animal! ragpiali. ma non pochi goncri rilro-

'|)rimi lorrcni fossilifcri, rinvontrniiM ;illiv>i no'lerrenisuperio-

ri. di nrL-im- mono anlicaod eziandin n'-'mari d'oggidi. Come mai que-

sli iinim.di. content! della umile loro sorte, nello spazio di lanli scroll.

non hanno ambito di emularc i loro stretti congiunti e < 1' innalzarsi .

come essi, a
piii

alii gradi nella scala animate?

rmolluschi dividonsi in due grandi gruppi, gli acefali e i cefa-

lati l
. Nol primo i brachiopodi

2 sono Ic specie piu complicate (piu

complirale o piu perfetle , in geologia , sono sinonimi
)

c in qnello

de' molluschi con capo tengono il primo posto le specie dcll'ordine

de'ccfalopodi 3: ora quest! c quell i abbondano tan to negli strati silu-

riani piu bassi . quanto negli altri ; o vi sono rappresentati <l*yn

roaggior numero di specie che Ic famiglie o gli ordini inferiori del

due gruppi presi separatamente.

I molluschi abbondantissimi in tutti gli strati marini, scrivc ilsig.

ab. A. Sorignet, in luogo di oflrirci per tutlo il miscuglio di generi

i piu divers! . delle specie piu lontane . avrebbon dovuto lasciare ,

almcnoin alcuni punti del suolo primario, qualche traccia delle loro

successive Irasformazinni. e mostrarcisi qualche volta inordine ana-

logo a quello, che scguono ne' quadri zoologici di Lamarcl : ma mil -

la di cio si avvera, come ci pruovano i falti 4 .

Non mancano ne' terreni paleozoic! gli animali articolati. Non e

duopo far di nuovo parola de' trilobiti tanlo copiosi in que' terreni.

Gli esapodi o inselti propriamente detti sono poco numerosi. Si sono

citate delle ali di farfalle e delle improntc di ali di scarabei nelle ar-

(Ji'^i'
1 alluminose delle miniere di Andrarum nellaSvezia: queslifos-

sili erano associati ai trilobiti.

Ne mancano vertebrati in questi terreni, cio pesci e rettili, quan-

tunque non siensi rinvenuti nelle parti piu basse e piu anliche

di essi. Cost in quest! trovansi rappresentati i grandi tip! del regno

1 St*za capo e con capo.

i Molluschi testacei), apodi , con due tenlacoli eiliati, carnosi e avvolli
.

a spira.

3 Molluschi cogli organ! del moto dispostl attorno alia testa.

4 Y. SOBIGMT pag. 325-3SO.
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animalc col maggior numoro dcllc loro division!, cd alcuni n rille to-

ro specie abbastanza elevate. Dunqvc. cMiirlude 1' ab. Soil

v'e stata tratformatumc di quesli ///)/,
uc dellc loro specie 1c un<

k altre. Aggiungo esso alcune analogue inlorno ;ii vc-

gelabili, e di BUOVO conchiudc : t fatli analomci e yeologici tengom
il linguagyio slcsso del Genesi e con lui accordant ad inseyh

die le specie veyetabili ed animati sono mi//, e furono :<ul
///o/,

stro slabilite dal Creators.

Alcuni rccenli scrillori altribuiscono le supposle variazioui dellc

specie sollanlo ai mez/i ambienli, senza chiamare in aiulo, come La-

marck, le tendenzc, le brame e i bisogni di essi animali. (losi il ^
sleq^puo applicarsi eziandio agli csseri non eensilivi, e dolali uni-

eamente di vil.i organica, ma divienc allresi, s' e pOKsibile, piu a^sur-

do. E qual maggiore assurdil^, die assegnaro per cagionc cflicicntc

alia Irasformazionc dclle specie, senza piu, qualchc motazionc nelFa-

rit-o nelfacqua? Supponete mollo piu elevala ne'primi tempi della

vita la lemperatura di questi ambienli che non e la prcscnle (suppo-

sizionc assai verisimilo): poleano allora vi\cre molte pianle, almeno

fra le acotiledoni o le monocotiledoni
,
le quali ora nol potrobbero,

e fbrsc ancora alquonli animali dellc classi inferiori, molti de' quali

(
animali c vegelabili )

saranno quindi pcrili per abbassata lerapc-

ratura. Cio puo cssere : ma la difierenza di lemperalura convien

racchiuderla fra rislrelli limili
;
daeche la lemperalura dogli am-

bienli troppo elevala c bensi alia ad arroslire cd a lessare gli

csseri organh:zali ,
non gia a prosperarll; ed all

1

acqua victor^ o

loglicra lo slato di liquidila. II decrescerc della lemperatura puo a-

verc per opposite rcsa fisicamente possibile la Tita ad allri viventi,

decrescimcnto peraltro discrclo, poiche so passi ccrto segno e distrul-

lor d'ogni vita c solo allo a conscrvare i cadavori. Una lemperatu-

ra a.un dipresso uguale su lutla la supcrficie del globo, puo render

possibile una slazionc cosmopolilica alle specie organizzate, la quale

sara poi a molle vielala dal variare della temperalura nellc diverse

region! : ma nulla piu. Una maggiore (ma non troppo maggiore)

abbondanza d'acido carbonico neiralmosfera umida, congiunla al

gas ammoniacale o ad allro, puo trovarsi propizia ad alcuni vegeta-
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lfli :
i- li f ir.'i

piii grand! , piu n unJi;

ma c funesta alia \i!a uiiin.ii". specialrocnln agli nuiiii ill .1 i-

-.pira-

>ra alnmi (!i quo->li, comci-ln': de^'inferiori fra quesli,

:vni paliwoici, quanlunquo nolle parli superior! di

fSi; c cio pn>\ a ( ! po nssui antic* la coO.iti;

iltuo-Ccra IIDII difieriva o p !va dall'mluM.

La luce ha illuiuinalo il globo terracqu'o anchr n>' primi lempi

dlla \ila aniinale: lo dimustraim ^
r
li m-i-lii di lanlc spoi-ii- di Irilobi-

mancala. pMbahiltMnlc sarohbe oblilerato Torgano dcl-

la YJsioiK\ E noto chc ccrti animal! pa.ssano per allri slali piima di

giuDgiTc i.llo stato pcrfello ncl qualo sollanlo possono riprodursi,

\ivono frallanlo neiraequa: si foss^ a un Iratlo inancala lore la

luce c I'aria, quclli chc si lrova\ano in qucslo stalo iiujK-rfctlo, sa-

rcbbcro vorisimilnirntr rrstali in csso fiuo alia morle, ne mai siin-b-

boro sluti alti a conlribuire alia jiropagazione della propria specie.

E assai curiusa 1' rsprricnza di \V. Ed\\ards, il tpiale impedi ai gi-

ii :i 1 di convertirsi in rane o in rospi, privandoli afFallo d'aria c di

luce : i girini conlinuarono a crescere; c crcbbero anrhc straordina-

::t<\ mi rimasero sleiili iririiii, vivenli nel resto la vita de'pe-

soi. II fisiolopo Claudio Bernard ripcle ed avvero (|ueslaesperienza,

come riferisce 51 eel. Babinct. Questo osserva che se i girini si fos-

sero riprodolti co' mezzi ordinarii, nvrebbero costituila iiva vera

specie per un arrestamento di si-itttppo 2. Pare che questo discorso

sia come dire: se questi yirini nressero formala una vera specie

cnpace di riprodursi, nvrebbero coslituila una vera specie: ei6 chc

nhino vorra negare. Ma la cosa essendo riuscita tutto altramente,

1 i -piTienza ha favorita la dollriua della esLsienza realo e della >la-

bililadclle specie c non laopposta. Nun vediamo come questo illu-

.stn- scion/ialn abbia potuto conclndere: Eyli e dunqne pernicaso di

credere che col mezzo di ngenti exlmii jwtranno profondawcnte

modifirnrsi te nostre specie present!. OaH* esprrien/a citata deduco-

si soltanto che, almeno in ccrli casi, le uiaggiori fisiche modificazioni

1 Co>i
;i|)|)cll;iiisi IP larvt' ftrqnatirlit'. chcquindi <livengono rospi eraoe.

3 7?n < rfi-i deux wombs. 1856. T. Ill, pag. 989.
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dell' ambicnlc lolgono agF intlividui il propagarc la specie, anziclie

dar lore il polerc di procreare nuovi csseri, cosi radicalmcnte modi-

ficati da polersi dire nuove specie.

Lo stesso dicasi rispello ai due possenti modificatori della super-

ficie del globo, acqua e fuoco. Gli incendii
(
vulcanic! o allri) certa-

mente dislruggono gli csseri organizzali ,
ma dalle loro cencri non

escono delle fenici. Un lerreno inondato e brulicanle di esseri mari-

ni, esca delle acque ( per innalzamento o per allra cagione )
o per

converse un terrene asciullo iuabissi ne' flutli : quesle melamorfosi

non sono favolose, benche trovinsi rammentale da Ovidio 1
:^na

cer-

lamente non mai produssero altra melamorfosi ne' vivcnli, se non

trasformarli in cadaveri. Per lacere de' tanli animali acqualici im-

mobili, i pesci abbandonali dall'usato ambientc, cd inelli ncl novcl-

lo a respirare edaprocacciarsiilcibo,chealtro potevano fare?Pouia-

mo nel nuovo mezzo la virtu inconcepibile di tramutare le brancbie

in polmoni e le pinne in piedi, per insensibili gradazioni e con lun-

ghissimo spazio di tempo : le povcre bestie, menlre appena questo

lento lavoro comincia ad abbozzarsi, se ne morranno in breve spa-

zio di tempo per mancanza d' alimenlo e di respiro. E gli animali

terrestri annegali avranno essi agio di mantenersi in vita
,
flnche la

operazione lentissima del nuovo mezzo abbia agio di trasformarli in

pesci o in celacei ?

II celebre naluralisla inglese Carlo Danvin ha pubblicato T anno

scorso in Londra un' opera suit' origins delle specie
2

,
la quale ha

1 Pilagora e introdotto ad insegnare.

Vidi ego quod fueral quondam solidissima tellus

Esse fretum: vidi facias ex aequore terras,

Et procul a pelago conchae iacuere marinae,

Et vetus inventa est inmontibus ancora summis:

Quodque full campus, vallem decursus aquarum

Fecit, et eluvie mons est deductus in aequor ;

Eque paludosa siccis humus aret arenis,

Quaeque sitim tulcrant, stagnata paludibus hument.

.Mrt.tniori h. XV.

2 On the origin of Species . ... by CHARLES DARWI.N. Loud. 1859.
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prodnlto. w dice, gran sensazione in Inghiltcrra, Iwnrhp non s.i rln

.illn o il compendio di un' opera maggiorc inform) alia qualc

ogli lullora si occupa. Non puo ncgarsi chc la sua dollrina si a\ \irini

a quclla del Luiuivk . pcnsando esso pure oho i diversi caraltcri

zoologici sieno il prodotto di graduate modificazioni. Egli credo , a

cagion d'esempio, che gli antenati degli uccclli mancasscro di ali, c

queslc siensi a poco a poco sviluppate ,
durante una lunga scrie di

generazioni ;
chc il vcrmc di terra c la farfalla discendano da un

arcavolo comune per mezzo di successive modificazioni ecc. Propo-

>i/ioni chc possono piaccre ad una libera immaginazione, ed esporsi

in modo ingegnoso e seducentc . ma non mai dimostrarsi. Un altro

illustre sc.ienzialo (F. I. Piclet) ci ha dato inlorno a quest' opera un

articolo, inserito nella Bibtiotheque Universelle di Ginevra 1. ISiuno,

pensiamo . potra lagnarsi ,
che il dotlo inglese sia qui tratlalo con

sovcrchia sovcrita. Comincia il Pictct dal lodarne 1' esposizione de
f

fatli, ma piu non osa scguirlo, allorche da premesse, a suo parere,

prudenti , giuste c limitatc vede uscire delle conseguenze teoriche

esageralc ed eslreme. Trova ch'esso prcnde per base (come il piu

depli scrillori
,
che sludiano le variazioni specifiche) Ic graduate

modificazioni . dalla domcsticita prodotte negli animal! usufrutluati

dall'uomo, Ic quali, per quanto sappiamo . sono maggiori di quelle,

che hanno luogo ncllo stalo selvaggio. Tali modificazioni tcndono a

divenire ereditarie: ma questa tendenza e limilata dall'allra del ritorno

al tipo originario, allorche cessa 1'azionc delle cagioni modificanli.

Aggiungc il Pictet. M. Danvin, ammeltendo da un lato la possibi-

lila di variazioni leggcrc, e dalT altro immcnsa serie di secoli
,
niol-

tipli'-a uno per 1'altro questi due faltori, ed arriva ad ammetterc va-

riazioni possenti e profonde, non solo nelle forme esteriori, ma ancora

negli organi piu essenziali. Esso ammette cosi la modificazione suc-

cessiva de' caratteri specifici , poi generici , quella de' limiti delle

famiglic, degli ordini e delle classi e, spinto da una inflessibil logica,

o condotlo a dedurre tutti gli animal! d' o^r^idi . c
qui-i delle faune

anteriori, da un piccolissimo numero di tip! primitive e forse da un

1 Bibl. Unit. Archives T. VII, D. 27. Mars 1860, pag. 33.
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solo. Dot' iioa mi somb;

per accoglierle ci vorrebbe una
piii posspnte argo:nonl;iz:o;:". Vmioi

oct-lii sorgo immedialamente una obbirzion gcm-ralc : nulla jr

oho variaxioni leggiere e superficial! possano alia lun- i na-

tura c degenerare in modificazioni co.si gnni. Non tr<>\o noirli <

pi allegati da M. Damn nicnle die m'aulorizzi a credere, die qui

non trattisi se non di piu o mono, c se mi si moslra cho ii,

guilo di aloune migliaia di genera/.ioni, la Uiglia, il colore, la forma

d
1

un roslro polcrono esser modificali , la propor/ione delle membra

un poco cangiaia ecc. non posso coneludcre
,

cho allre migliaia di

gonerazioni o di anni cangeranno una branchia in polmono, produr-

rannoun'ala, crocranno un occh-io o Iramuleranno un oviparo in

viviparo. Tutli i fatli conosciuti dimostrano per conlrario die T in-

tluon/a prohingata dclle cagioni modifieatdd ha efl'dlo coslanlomen-

te racchiuso fra limili assai rislrelli. Nelle modilica/ioni orcasionalc

dalla domostidla
,

lo quali probabihnenlo sono non poco maggiori

dolle variazioni natural!, non troviamo esempio d'una influenza eser-

citata per modificarc i caratleri cssenziali di un organo. I cani, piu

degli altri animali domeslici Iramulali tial loro skilo originale ,
solto

lo loro forme eslernc lanlo diverse
,
conservano una sorprendente

coslanza di caralleri. Niuna prova o esempio puo persuadermi, che

allo stato sclvaggio le variaxioni non sie.no superliciali o leggiere ,

come negli animali domestic!, ma profondc ed essenziali. Per accet-

lare le conseguonxe di M. Danvin
,
mi saria duopo aver veduto

,
in

un caso nolo, un piincipio di formazione d' un organo importanto o

una modificazione di qualche valore ne' suoi caratleri coslilulivi.

Finche non si pruovi die nell' ordine della generazione direlta pos-

sono essere regolarmente inlrodolli de' gravi cangiamenli ,
me la

tengo coll'osservazione giornaliera, che m'insegnailcontrario. Tulto,

nella nalura vivenle
,
sembrami prodamare quesla tendenza alia

conscrvazione delle forme speciOche. Montre veggiamo, die d<i mi-

gliaia di anni una ghianda riproduco costantemonle una quercia con

tutli i suoi caratleri e le sue particolaritft ,
e rifleltiamo alia forza

possenle e misleriosa operanle in quel piccol gratio , per produrno

nn si coslante sviluppo ,
ed osserviamo simil fenomeno rijjetersi in



luili : rindu/i die la permanon/a di

forma r la rejoin. <!;: ( sollantr> I'lTrezione . Aggiunge,

I'. 1. I'idel . die
<ji!

<! | . iralla dall'as-

le di pruove in ! lla dollrina delle modiRcazioni

Mile . e per lui l.t principal-
1 sufliniMile ad impodirgli di am-

mcllrre l; ronrliisioni > '('I I)ar\vin. Aggionpo lullavia allrc

Iralle dalla paloontologia . allo (piali atlrihuisco soltanlo

unini]K>r!<ni::i
secondarin. lirti'

'

ibhiano, mi paro, non pic-

t-iol pix) 1. N" ai-ccnno una sola. La Hiuna piu anlica conosciula

'quolla del tcrrcno siluriano infrriop- ahbonda di varicla di forme,

o liovolle essere quasi tanto dlvc.rftlficala quanlo Kodierna. Come cio,

se soltanlo esislevano da principio pocliissimi lipi , e i
%

i sono biso-

gnate migliaia di seooli per variarli ? Si e risj)oslo die forse milioni

di secoli hanno vedulo svilupparsi , prima di quel periodo , degli

esscri piu c piu varii, a noi affhtlo ignoti. Noi non siamo soverchia-

mcnte reslii ad eslendere la durala dc' poriodi gcologici . allorch6

le osservazinni lo persuadono : ma non siamo punlo disposli ad ag-

giungero milioni di secnli, non ad allro fine die a rispondere ad una

forle difficolta , che si oppone ad un' ardila e non punlo vrrfeimilo

ipotosi.

\ I.e. pag. 250-251.



LA CASA DI GHIACCIO

IL CACCIATORE Dl VINCENNES

Le Mission* Polari.

Prima di volgere i nostri ragionamcnli a un altro ordine di cose

inlorno a Marlino c alii due giovani Esquimosi, egli ci convien ram-

memorare a maniera di storici lo stato delle Mission! caltoliche nel-

le contrade polari, si per ammirarc i consigli della divina sapicnza,

come per commendare gli sforzi inauditi degliuomini apostolici, che

si "consecrarono con tanto calore, coslanza e intrepidczza d'animoal

bene religiose e civile de'selvaggi erranli pei ghiacci boreali. E pri-

ma e a sapere che le regioni arliche d' Europa ebbero prcdicala la

fede di Cristo per opera di S. Anscario sino dal secolo IX; e que'po-

poli scandinavi, che solto il nome di Normanni
, per oltre a due se-

coli misero a ferro e a fuoco tanta parle d'Europa, c furono la deso-

lazione della Chiesa di Dio, venuli poscia al conoscimento di Gesu

Crislo furono accesi di tanlo fcrvore, che scoperta dagli uomini di

Norvegia Tlslanda, vi propagarono la sanla fede sino dal comincia-

re del 900; e poscia Errico il Rosso avendo scoperto la Groelandia

verso il 983, e venutevi le colonic Scandinave, furonvi edificale pri-

ma della mel& dell
1

XI secolo dodici chiese
,
e due o Ire monaslei i ;
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06 que' cristiani iperborci si lenncro paghi . sinch non ottcnnero

un Vescovo, chc fu Errico (iiiupsnn tragiltalovisi dalF Islanda verso

I .iiino 1113, il qualc cbbo poscia a successor! allri dodici Vescovi

-iim al sccolo XV
,
in cui pare che quclla crislianila fosse dislrulta

dalle prime correrie degli Esquimosi.

l.a Chiesa poi d'Maiula chbe due scdi vcscovili sinodal sccolo XI;

e ncl XII cbbe Vescovi nazionali, il primo in Skaalholt, e I'altro al-

quanto dopo cioe ncl 1107 in Holum, o vi cressero sominarii, r >i

educaroDO alia pieta, alle lellerc c alle scienze per molti secoli gli

ihimini piu erudili del scllentrionc, i quali da quc'ghiacci seendeva-

no a sludio nellc piu dolle universita d' Inghilterra ,
e a Parigi e a

Bologna, ritornando in Islanda a diflbndere fra i loro isolani la dol-

Irina dclle piu alle c nobili scienze. Lc Saghe islandiche, o pocmi

storici di que'popoliseltentrionali, e le Edde, o raccolta dei canti

de' loro Skaldi , antichi menestrelli e poeli dell' isola
,
sono monu-

menti pcrenni ddla Iclteratura c dcU'ampio sapere dcgli islandesi.

I Vescovi e H Clero fra que'popoli semplici e mansucti erano i padri

i maestri e i reggilori cost dclle famiglic come dclla cosa pubblica ,

ondr Adamo Bremense ci lascio scrillo nel secolo XI : l&landi Episco-

pum suum pro rege habent.

La piela adunque e la scienza vi florirono dal 900 al 1550, allor-

clu i esseudo T Islanda soggclla alia dominazione danese
,

il re Cri-

sliano 111 voile con ogni violenza renderla lutcraua : e concid sia che

i due Vescovi callolici resistcvano gagliardamenlo a tanla empiela,

Qgmund Yescovo di Skaalboll fu rapilo al suo caro gregge, piom-

balo in un telro carcerc di Dunimarca . cd ivi morlo di sevizio c

d' inedia : ma Giovanni Arason Vescovo di Holum fu crudelmenlc

decapilato Tanno stcsso 1550. I vescovi lulcrani mandativi da Cri-

sliano III perseguilarono il clero caltolico, il quale rcsislette, con

quellc prodc c frauche famiglic palriarcali, per lutto il secolo XVI;
se non che obbligala la giovcnlu a sludiare nel scminario proteslan-

!> . a manoa mano fu trascinata neH'crrore: non pero in modo, cho

quegl' ingenui isolani abbiano dcdollo pralicamenlc le conseguenze
drl jmilrstantesimo; che per converso i vescovi lulerani hanno sti-

malo siivio e prudente il conservare molle apparenze della liturgia
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caUolica. <h'lb coromonie, doi parati sacri, dci nomi dolla Messa,

dellc dignili capilolari ccc. ceo.

Inlslandale famiglie non sono rauoalc in villaggi e raslella. ma

ciascuna vivc sequeslrata da s<V nel proprio podcre, ove ncllo prale-

rie allcvano il bestiamc, ne'canipi, in quc'pochi mesi chc di-

ininano e raccolgono le biado che possono in quei climi, nolla forosta

dcgli abcti laglian le Icgna per la vernata: il vecchio padre e redd-

lacasa, i figliuoli cbbcro da lui o dalla :in;l:^ la prima cducaziono,

i figliuoli de'figliuoli apparano dalle madri le orazioni, dai padri lel-

tera o scrillura, o nolle lunghissime nolli u lumc di grasso di'bafe-

n a leggono, di.sognano, suonano e inlagliano in legno. Cotesla vita

domcstica e remola per le alte ncvi dal consorzk) dei vicini li reoda

mansueli, probi, onoralori dei parenli, sempliei oschieWi.

Qual meraviglia adunque sc si manlonnoro coslumali c religioa;

e se noa udendo nai parlare dclla Chiesa caltolic;i rimascro tulta-

via in buona parle fedeli alle IradizSoni catloliche 1 Essi conscrvaro-

no ancora interaerate le orazioni del mallino e della sera che si re-

citano in comune : cosi la leltura spirituale nolle noltate d' inverno :

la preghiera a Dio c ai santi protettori priraa di porsi in viaggio ;

prima dclla pesca delle arringhe; prima di mellersiinque'mari bur-

rascosi alia caccia delle balcne e delle orche marine. Fra i dogmi

che hanno conservato, nonoslante la teologia vaga ed incerta de'lo-

ro ministri, si e la presenza reale di Gesu Cristo nelP Eucai istia
;
la

divinila di Gesu Crislo; Topera divina della Reden/ione; la ddtlri-

na del peccalo originale, e un risjwllo affettiioso alia Sanlissima Vcr-

gine madre di Dio 1. Tengono severamente custodito il sacrai:

del Baltesimo si nella maleria e si nella forma; anzi s'affreHano con

zelo di far batlezzare i loro bambini. 11 sacramcnlo della Conferma-

zione non e piu altro che un pubblko esame che fa, una Aolla Tan-

no, il ministro ncl tcmpio, in cui i Padrini rinnovellano solennemen-

te le promesse fatle nel santo Battesimo. Oue'buoni isolani vanno la

domenka in cMesa, e ci vengono lalora da molle miglia con sommo

1 Anzi un loro Vescovo laterano, Brynsolf Svatsson, compose nel se-

colo XMf selle Odi in onor* di Maria.
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disarrio si: per Ic nr\i i :'.}. \ot\ I:M : iVr.-li!! rlu'Oi'n is>'mi d- ! l!ir do

auiano ii

Jni c le i ni \ivunu, conaer-

vulli in-l!':uii:ca sciiiplicila '.

i Norvogiii. scllcniriour sino nil,:

pallia, e manifesto p r Ic i^oric . che qwgli uomini in eerie loro

Miilili i'-ml MIU> ardilaraenle i mari i|x?rborici , popolaronn <li

mold- tto 1'nrsa . c calali ne' pelaphi piu a nicx/u giorno di-

vOMero i piu audaci o crudcli pirati , clir mai navigassero ai danni

de piu floridi c posscnti rcgni d' Europa. l.c piralcrie de' Normanni

furono per ben duo sccoli il terroro e il flagello dellc marine gcr-

manjrlic, degli Scotti, dcgli Angli. dc' Ualavi c de' Franclii; ne co-

tcslo guerricrc e poduvse nuzioni . assalite da quo' fieri scandinavi

iinpi >\\iso, avc.iii tempo di porsi in sulle dilVso : pcroccbe inuaim

^e si ragunitssero c s atlcslaasero a coniballurli
,
coloro avcano

gia rapinalo Ic piu florcnli cilia, lo piu cullc campagnc, i piu ricchi

omporii ,
e mussi gli uomioi al liio dcllc spado ,

o tra.scinate Ic don-

ne oi faaciulli in scnaggio: hrnnuvano, diroccavano e aggua-

gliavano al suolo Ic rcggio, i palagi, le callcdrali. i monistcri,

c rifuggivano in salvo alle navi per isc^ndorc allo slerininio d'allri

reami.

Finiilmente Dio, cho volea purgarr i pcccali di quo' rozzi s< toli

per incfzo di quesli feroci c cupidi tramonlani
,

i quali furono nella

mano dclia sua (liuslizia riryti furoris ci'iw, Dio invece di scavezza-

re cotcsla vorga e i,
pittarla sul fuoco, la voile far germogliaro in

quol grand'allnTo del!,, llhirsa scanditiava, cite diede lanli frulii di

vila clerna. Dappriiua \i mando a seminare la fedc S. Ai:

scflvo d'Amburgo ,
da cui vieoe il nouic d'Oacar iuiposto a lanli Re

sittiulinavi; poscia nel secolo XI suscilo il Re di Norvegia San-

T Olao, il quali- ialti vcnir dolli c / lauti monaci d
Iiigiiillerra rese

crisliano lutlo il MH> iv.nur
,
e alia corona di Re aggiunse quclla di

notizie furono compendiate da una relazione private scritla

iirl lx!7 da uii crudilo Miiudi-sf- addoltornto m-IT rni\orsita dl Copena-
-li.'ii. il '|u.ilf 'ohi aniti sono alb ( hiosa caltolica, vlaggid

in Italia.
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Marlire. Come e dctlo
,

i norvcgi Irapiantarono poscia la fcde

iii-ir Islanda . c da quella frcdda isola nclla Groclandia ancor piu

gelata.

Noi non sappiamo sc nolle tcrre piu scllenlrionali della Norvcgia,

chc ora diconsi Laponia, abilasse ncl X e XI sccolo Tcslrcma gen-

tc Normanna, e avcssc conosciuto c adorato il sanlo nome di (icsii

Rcdentore
,
come i popoli delle parli piu meridiane

,
ove tanto fiori-

va la religione di Cristo. Tutlavia gli avanzi che ancora riraangono

d'anlichissime chiese sino a presso il Capo nord, che mctte sul mar

glaciale, ci sarebbcro manifesto indizio, che le tribu Finniche non

abitavano ancora la Laponia : laonde egli e a dire che i Laponi mi-

grali dalle piu oricntali parli delta Tarlaria asiatica in quelle orride

landc boreali non conoscesscro mai il divino e consolante mislero

dell' umana redenzione
,
o lo apprendessero guasto ed erroneo dai

ministri luterani
,
inviati dai Re dancsi e svcdesi a risiedere nei vil-

laggi della Laponia.

Ci narrava il cavalier lacopo Carelli novarese (giovane ardente e

Indefesso lie
1

viaggi piu remoti della terra
)
che recandosi al Capo

nord trovo noil' ultima borgata della Laponia il rainislro luterano,

uomo collo e cortesc
,

il quale con grassa pensione del Governo vi-

veva fra quei semplici e mansueti Laponi ,
e vi tenea luogo di mae-

stro, di giudice, di medico, di consigliere e di padre. Ollre quell'e-

slrema villata comiaciano le immense landc iperboroe , ove alcune

punterclle di Laponi vivono a due e tre famigliuole in capanne di

felce appoggiale a qualchc dosso di collinelta che le difenda dai

buffi dell'aquilone: e cotesti infelici pare che siano ancora privi del-

la notizia di Cristo
;
ma sono uomini di buona pasta, di mite animo

e Iranquillo, schictti e ospitali , vivendo di pesce e del lalle dellc

renne e di certe capreltc villose che pascono i muschi e i licheni

surli alia greppa di certi monticelli
,
nei fcssi de' macigni ,

o solto

anco le nevi, ch'essc squagliano col liato per giugnerc a que'magri

cespi.

Tale adunque fu in anlico il frulto delle mission! polari dell' Eu-

ropa. Ora egli sarebbe a parlare della parle piu boreale della Siberia

Asiatica, cio e dei Samoiedi, che vivono lungo il fiume Oby ; dei
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utskoi, dei Tunyusi, dc Mangasciskoi, che s'accolgono inlorno

all 7imv.vivi ; di-i Inkulski. che abilano presso le gelate sponde della

li InkiHjres, chc baltono i rivaggi delYIndigir e del Memo;

dcgli Tskoi che pescano nel Knlima ; decli cslremi Tzulzcki
,
che

frequcntano le acque dcll'.lmjf/ir. il quale si versa nel Pacifico so-

pra lo slrello di Itehriny. Tulli colesli popoli, piii o men numerosi,

i In- >paziauo neirimmensila di quelle regioni dal sessantesimo gra-

do polare siuo al seltanlesimo quinto. e dal novantcsirao di longilu-

dine sino ad ollre il dugenlesimo, non ebbero forse mai chi prrdi-

casse loro Gesu Crislo. Ecccllo le piccole citta russe, capo dei varii

dislrelli sino al Kolima, ove i Magistral! c gli uiliciali sono crisliani

dello scisraa greco , gli allri popoii ,
o nomadi , o accolti in casali

sollo capanne formate di colcnne di foca soflblte dai costoloni di

balena
,
sono ancora idolalri ; nc i Missionari caltolici

, per le leggi

deir impcro russo possono penetrare a illuminar quelle genii ,
che

sono i piu d'indole buona, sobri, scmplici e sinccri.

Egli u il vcro chc i gesuili di Pielroburgo insino al 1820, in cui

furono sbandcggiali dull' imperatore Alessandro I per opera delle

sociela secrete dcli'Illuminismo russo , spinsero le mission! della Si-

beria sino a lakusk sulla Lena ; ma piu col carico di collivare i

caltolici esiliali in quelle gelalc conlradc , chc di cvangelizzare gli

Idolalri. Que'Missionari moveano da Pielroburgo, e Urati sopra car-

relic dai cavalli delle regie postc a guisa d'ufliciaii deirimpero, vi-

.ilavano le slazioni degli esiliali nolla Siberia
,
fra

1

quali crano di

molli illuslri caltolici polacchi ; laonde appresso nn viaggio di molt!

mesi, atlravcrsate asprc giogaic di monlagne, cupe foreste, intermi-

nabili lande o steppe come le chiamano con vocc russa
, giugneano

a Tobolsk, ove conforlavano quc' miser! gentiluomini ,
i quali avuli

in conlo di rei di Slalo
,
conduccano fra quc' pcrpelui ghiacc! una

\it<i solilaria c desolata in tuguriclli di felce e di stoppia; ravvolti

in pelli d'orso, e cibali dello scarso e amaro pane dellYsilio. Nel

d'-iv i Missionari era in essi cost grande la consolazione, che di-

inenlichi de' loro aflanni, volcano conforlar Tanimo co' Sacrament!
;

e perdu- i piu erano esiliali per sospclli e gelosie de
1

nuovi occu-

patori di quel dilaccralo reamc
,
offeriano a Dio con magnanimo

Serie IV, vol. VII. 19 SI Luglio 1860
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saerifizio le loro angosce, c lYssore strappati dal sono dolle sp<,

dagli abbracciamcnli dc
1

figliuoli ,
c lolti allc avite ricchezze, agli

onori della palria ,
ai comodi dclla vila per Irascinarc nclla solilu-

dine, nci ghiacci e nella misora giorni dolorosi e scnza speran/a.

Molli di loro aveano il confine .i severe, che niuno polea \isilarli.

e viveano romiti o sulle rive dell' Oby c dell' lemssca Ira le folto

boscaglie degli aboti, o sulle sponde gelatc dei laghi di Purskoe, di

Piaspiskoi e di Zulkowa col solo interlenimenlo dolla caccia e della

pesca: ora colesli cavaliori lapini non aveano allro conforto che la

vigila del Missionario, che accoglieano ne' loro abiluri come 1' angelo

consolalorc
,
c richiedeanlo della moglie ,

de' figliuoli . de' parent! e

degli amici con quclPansiosa brama, che non puo scnlirc ed espri-

roere se non chi ha sempre il cuore fra i suoi cari
,
e n' e lontano

1c sei mila c le olio mila werstc, e non ha speranza di piu rivederli.

Quo' generosi aposloli , dopo aver consolato le prime btazioni r

procedeano alle seconde e alle lerze come il raggio del solo die

dove tocca sgombera la tctrczza della nolle, e colla luce e col calore

benefica T erbe languenli ,
ravviva le pianlo , rallegra gli uccelli e i

foresti animali
,
e infondc la lelizia c il coraggio nell' animo crranle

del pcllegrino. Oui appunlo al sanluario di Galloro, sovra i boi pog-

gi Aricini ove scrivo qucsle pagine ,
conobbi il padre Kamiemcski

nno di quegli aniiuosi Missionari della Siberia
,

11 qualc mi narrava

le privazioni e gli slenti di que'viaggi slerminali in mezzo a quell' am-

pio sleppc crrne, diboscale e arse dal gelo, per atlravcrsaro le quali

^ meslieri guardar la stella come chi naviga i mari scnza lito; c

colli dalla nolle
,
c sciolli i cavalli

,
o le rennc che pascono quellc

aride stoppic ,
dovean dormire sotlo la lenda della carrctla

,
o della

slitla ; passando i giorni e le nolli senza mai avvenirsi in un viso

d' uomo , ma veggendo soltanto dalla lunga qualche orso bianco o

grigio ,
e le lorme degli alci

,
delle renne c dei cervi che vanno in

Luglio ai verdi pascoli della Lena, doll' Indigir e dol Kolma, e ad

abbeverarsi in quelle azzurre acque che scorrono verso 1' occano

aquilonare.

Non di rado abballendosi di passaro vicini alia tenda di qualche

famiglia lartara Tungusa o lakulska eglino crano da quella ospilal-
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in\iiat
:

.1110 culrarvi
,
c gradirc Tolto cortese ;

n< per onorare i \iaggialori urcidcauo un silrllo tii lalle
,

AbramM ( o' siioi o*pili , iWi II" r >licll.i u>au/a de
1

tarlari

lie lo >lraniero mm si parla quindi sine-be lulla la \il-Jla noil c

finilu di mangiarc : il
pi-reli.'-

avveui\a die alama volla i Missio-

niri doMMiio soflermarsi li due e Ire giorni. Essi peio eoglieauo

<jurlla prospera cungiunlura per atnoiacslrarc quo' poverelli uei

nii-Icri dell' umana Redeiuionc ino^lrando loro la blolidczia di

adurare por Iddii quo' fanlocci di cenci
,

i quail dculio sunu iui-

bollili di sloppa ,
o inlorno vrslili di pi-z/uolo c di ioppu di pan-

oolino o di lanu . col \iso culorito d* un po' di eiDaL.v), c gli ucclii

di velro.

Quo' faotocci . rhc adoravano ,
nii udian le loru prugliicrc ,

nd

poleano aiularli no' loro bisogni ,
DC difcnderli uc' loro poricoli.

Essi vedcan pure, chc gillaodo loro per la bocca il primo cucchia-

io di luiucslra
,
coin'crauo usali di fare ogui gioruo, quella miue-

>lr.i si ri\(Tsa\a loro p ! moulo e pel pcllo iulridcodosi lulli di

quella broda
, appuuto prrche quci faulocci ci.:n M-II/' anima e BOO

potcauo iiu abboccare
,
uo masticaiv . ue Irangiiiollirc il cibo come

gli uomini vi\i.

Adorino in quella vcce il Dio del cielo . cbe ha erealo d' una pa-

rola il sole
,
la luna

,
le .slelle, c lullo 1' uni\i'iiO

,
ed e \i\o e vero

e prescule a lulle le cose, ch'egli conserxa eolla sua \irlii. e regge

c goveroa colla sua sapienza. Adorino con Dio erealore il suo Fi-

gliuolo (iosii (^rislo, ehe per redimer 1' uouio dalla servitu del dejno-

nio, incarnossi nel souo purissimo d* uiia Ver^ine, pali c mori sulla

crocc por amor noslro A quesle parole que' Tarlari >la\ ano allo-

niti
;
c svolgendo i Missionari dinan/.i ai luro oei hi una bella iiuina-

giuc di Maria eol Uambinello (jicsu fra le braceia, dipinli a \i\aei

colori, quo' poNcretli eadeauo a ginoccbi ,
e du'ualo il eapo in Milla

terra li \enera\auo eon alTcllo e limorc. 1 Missionari allaccavanla

ncl luogo pi j onoralo del padiglione[; e piu voile occorso, die ripas-

sando pel luogo medcsimo, o dove i larlari erausi Irasferili, \i rilro

vanmo 1' iiuniagine di Maria ornala di naslri eomperi dai Uussi ncl

bu ratio It-lie pi -Hi. Aleuui di quei capi di fauiiglia, aggi
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o guinzagliati i cani
, scguiano i Missionari per esserc compiula-

mcnte ammaestrali nclla Fcde
;
e dopo ricevulo il batlcsimo torna-

vano allc tende
,
ed ivi ammaeslravano c baltezzavano la lamiglia t

bruciando innanzi trallo que' loro idolotti di pezza, e abbominandoli

come ria superslizione infernale. Ora tullo questo bene fu riciso e

divello dallo sbandeggiamento de' gesuiti dalP impero di Russia
,

rimanendo quo' poveri esuli della Siberia senza umano e divino con-

forto
,
e quegli idolalri senza chi piu faccia loro sonare all' orecchio

e scendere al cuore il sanlo e dolce nome di Gesu.

Infratlanlo volgendoci dall' ultimo oriente all
1

occidente vedremo

siccome lo zelo della Chiesa caltolica non venne mai mono per di-

stanza di luoghi , per ferila di genii , per asprezza di climi
;
ma sic-

come la piela spagnuola si distese ampiamente per I'America meri-

dionale co' Missionari dalla California alia Terra del fuoco, cosi 1'ar-

denza francese nel Canada lotto coi ghiacci e con lutle le inlcmpe-

rie di que
1

freddissimi inverni delle pianure, e dei Granlaghi del-

la nuova Francia sino air eslrema punta del Labrador e allo strello

d
1

Hudson sopra il LX di laliludinc boreale. Invitati ch'ebbero ad apo-

stoli di quelle fredde conlrade i gesuili, essi prima a sommo slenta

umanarono e indussero qualche chilli in quelle feroci tribu indiane ;

indi le fecero in gran parte crisliane
,
e innalzaronle a tanta piela,

che divenuero emulatrici delle crislianila de
1

primi secoli della Chiesa.

Furono que' zelanli die addomesticarono gli llinesi, gli Uroni, gli

Uiaonachi , i Miami ,
i Masonteni , gli Assempucli, gli Algonchini.

gli Esquimosi del Labrador, e finalmenle gli anlropofagi Irochesi,

la piii cruda e bestial gente che facesse mai guerra ai sacerdoti di

Cristo
,
e a quelle docili tribu che si rcndeano crisliane. Ma che non

puo Tardore della sanla carita? Quei feroci, che non aveano miglior

sollazzo se non quello di scuoiar \ivi i lor prigionieri, di cavar loro

gli occhi
,
di strapparnc le ugne, di Irinciarli vivi \ivi

,
ed essi veg-

genli ,
abbruslolirnc i trinci e mangiarseli ,

e danzar loro inlorno
,

sinchd slanchi di tormentarli uccideanli
,

e arroslilili in sui carboni

ardenti nc faceano laulo banchetlo
; que' feroci Irochesi appunto mi-

rali con occhio pietoso dalla divina misericordia e resi cristiani, di-

\ennero mansueti come agnelli ,
e semplici come colombe.
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Sc non chc la rabbia Vollerianu falti mdtnv ,il handn di Francia

ncl 1762 i gcsuili . c |)on> lolti i Mi-si.. n.irii dc'selvaggi del Cana-

da f
c di\rlli (lal SCQO amoroso do

1

loro ncoGli, quelle Iribu rimasero

jt.isiorr. come quello del Brasili' -ii.i|ipate a' loro maestri dal

PI\ITIIO di 1'ortogallo, e quelle dell' America Meridionale dal go-

vcrno di Spagna : dal dir a\ \rmnM-lu- la maggior parte di quelle

uovclle crislianila riiisahalu-liirono e tornarono alia (ierezza nalia.

Dio per6 chc nc' suoi profondi consigli poi-miM* lunta ingiuslizia e

crudella, udi il grido di tanti milioni d'aniim- derelilte, c uel 17;:{.

mi anno dopo quello sbandeggiamcntu , lece perderc alia Francia

que' vaslissimi lerritorii ,
die per la pace di Parigi dovelle cedere

all' Inghillerra ;
il Porlogallo nei primi anni di queslo secolo perdelle

il Brasile, che si cresse in impero indipcndcnte, e gli furon tolli dal-

1' Olanda e dalF Inghillerra i riechi posscdimenli dellc Indie orien-

tali
;
la Spagna vide surgcre a ribclliono le immense province ame-

ricane dal Mcssico insino al Rio delta IMala, e dibarbicalesi dalla

monarchia, clic da Ire secoli avealo i'undate e regnate ,
si levarono

in repubbliclic special! oslcggiantisi non di rado fra loro . ma un-i-

niiiii ncl niiil talento coutro 1'anlica madre.

Quesle cose ci convenia di toccarc in iscorcio per ingeriro nelle

menli dc' nostri lellori alcuna nozionc dello stato dellc missioni po-

lari nc' tempi alquanlo remoli
;

laonde egli ci c chiaro chc le terre

arli( lie dei muri d
1

Europa ebbero apostoli sino dall
1

ottavo c nono

secolo che le ammaestrarono nella saula fodc
,
e durarono in essa

costanli, sinche il furore delleresia luterana sccrpo quei vivaci ram-

polli dalla vile vcra, i quali o disseccarono
,
o tornarono in accrba

lambrusca, ne dicron piu frullo di \ita ctcrna. Le aride landc asia-

iii-h-' dclla Siberia furono irrigate dalle chiare e dolci acquo deriva-

lc\i dai missionari cattolici soilu il sapicntc reggiroenlo della impe-

rulrice (lalerina 11 sino a quasi tullo Timpcro di .Uessandro I. Le:

fredde regioni del Canada e del Labrador vidcro i portenti drll'apo-

slolalo callolii-o fra le tribu di lanli selvaggi d'indule strana e cru-

da, di lingue diverse , di costumi foresli
,

di condiziono crranle fra

igfo in. >lrical)ili
, disdcgnosi di legge, di frcno o di vita ci-

vile ;
i quali dalla pazienza . dalla costanza

, dalle mirabili Industrie
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dolla carili evangelica furono eondoHi al conuscimonlo di Oisto, n

con esso al godimenlo di tutli i beni tcmporali ed eterni. Ma t'anli

Midori e tanto Hanguo sparsi su quollo ncvi e
<|iiei gliiacci a pro di

lawte migliaia d' anirac furon dislrulli dall'ira c dall
1

asluxia dell'in-

frrno invidioso di si bei Irionfi drlla (lliiesa di Dio.

Fra lanta desola/.ionc fu tenlato nol 1818 dal Vescovo di Ouefcae.

<r inviare uu Missionario alia Riviera rossa nel pacse degli Assini-

boini, \\ quale superati gravissimi oslacoli
,

finalmente giunso a

collocarvi una Rcsidenza col sacerdotc Dumoulin
,
e un giovar

vita per catechisla. La Riviera rossa e il lago IVtVi/pfc sono al grado

L. ma tultavia il freddo giugnc sino al grado 35 di Roaumur sollo

il golo: la neve copre quella rcgionc dall'Ollobrc a quasi lullo il

Maggio, ne v' e allra stagiono lemperata die dal Giugno al Sellpm-

bro. Ouelle gcnti viveano di caccia, di pesca o di carno di bisonlc

risocca al fuoco ; laondc il zclantc Missionario, che poi fu consacralo

Vescovo di Giuliopoli . vi fece condurrc i maiali
,

le ochc, e i galli-

nacci dalla baia d' Hudson, le galline dal Mississipi ,
le \acche dal

Missouri, i montoni dal Kcnluky, e pero in presenle quc' poveri in-

diani hanno sovvenimonto di cibo per le lunghe vernale, e una co-

piadi cibo spirituals, c sacerdoti c chicsa p scuola 1. 11 padre ])e

Smel in una lellera de' suoi viaggi al forte delle Monlagne scrivc

neirOttobre del 18i'>, che nella \aslissima diocesi della Riviera

Rossa aveavi una popolazione di 5500 abitatori delle pralerie, dei

quali 31 75 eran gia crisliani : e dove prima era lande e forcste

oranvi coslrutte ben 130 case.

hi erano allora due zelanti Missionari i sacerdoti Thibault e Bu-

rassa
,

il primo de' quali con ardimento aposlolico trascorrea dalla

sua ordinaria residenza di S. Anna al Munitou sino alle riviere d'A-

labasca
,

del Mackenzie
,

dolla Pace e del gran lago dojili Schiuvi

al LX1I di lat. ai selvaggi delle Iribu dei Piedineri, dei Cries, de-

gli Assiniboini
,
del Castoro , delle Costc di cane , dcgli Schian c

delte Pelli (to lepre, i quali avean d'tlo al Thibaull. Vieni fra

1 Onesti cenni sono trutti da una momoria d5 J. N. Vescovo di Giulio-

oli scrilla nel 1S36.
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HOI'; ' ir&nmo eonlt'iili d utln lc not,, ntUcasti

at MOffri fralelli delle .Montague ; aneAf Mi 4MNM <i rt>min, t nyere,

percke non ionosciamo lapanlu del (inutile >////,;</. !

not aiiresi : muslrnn il aimiiuno ilella vita ; uni /' nsrnllemuo -

Intanto nol 1840 il gcsuita /)e Smel partilo da S. Lui'ji dt.
1

! .'/

sour\ ebbo il coraggio ill mellcrsi atlraverso le \a>li>-ime Undo

iriTOfffOii per iutrodurre I.i i Vde nolle Iribu dell< f'ialte.

Quelle immense region! did mar 1'adlic.o s'inlernaiio sino alle Mon-

layne Jionchiose dal 1 12 di longiludino sino al 124, e dal 42 di la-

tiludine sino al 50. Appnsso |>arecchi mcsi di viaggio fra inille slen-

li c morlali risclii sui liumi, nelle bosc;glie, ne' maresi
, nolle lagu-

nc
,

ne' dirupi giunse finalmentc al Hume Columbia : trascorso il

nuovo pacse, \idi> le lante e varie Iribu di selvaggi ehe norrcono-

scovano Dio, n.--- a pida di loro rifccc qucllc inigliaia di uiiglia

per avere compagoi. o ripaili per qucllo rcinolissimp piagge.

Del 18ia egli era gia a pio dcllc Montayne Ronchiote o\c ii

sorgeuli del liuinc Columbia, i-lic da due limpidis>imi laglii scorre

tri9 il seltenlrionc. po>da con un rcpcnlino rivolgimcnto scende

a in v/odi t
i altra\T>a, fra ciMilo ciwcalc e sbalzi

,
e foghe r

sale, qiielle immense pralerie dell' occidenle sino a giltarsi nel mar

Paciiico poco gollo 1'isola di Vancouver. Di la il inissiooario
,
con

un' andacia cbe non puo ingenorare no' cuori umani se non la

la di r.risio cho li sprona, si spinse al di la do' monli ronduosi; e ci

dipinge quo' nudi balzi, quolle allissimc rocce
, quellc aculo bi\

die levantisi eolle punlc fra le nubi
; quo' preeipizii , quelle vora-

gini, quc' baratri, no' (juali inabis.sano spumosi lorrenli, e laghi
*

fiumi, dir i-iuscano da alle//.o d'olloconlo o miile piodi, farendo n> -

n i p.idiglioni di erislallo die lampeggiano al solo in lucidissimc

Unle doi piu >agbi colori deli' iride.

Inlorno a quelle gelide acquo {
lc quali uscite da quelle slrozze

a>prigne sccndono poi chcle c soavi nelle vasle pianure a forniar pe-

laghelii c pescaic ci descrivc le numerose acuulle delle ollar-

de. delle gallinolle, dullc arzavolc, delle analrc, degli sim rgai c

(!>' n_ni. die aleggiano inlorno alle diiare acque tranquillo e nuo-

tano in essc. Ma lra>alicale poi le inonlagnc rondiiase d lii pcrcor
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rere quogli ocean! di pralerie bagnalc da laghi o da micro. KM-

hanno la loro slanza romita i castor! dal iinissimo prlo. < lc lontiv

vcllutate
,
cd ovc brucano in quclle pascionc it ratio moscadollo ,

il martore, il zibello, c le grand! lormc delle candido caprc dcllo

montagnc, doi ccrvi, dei monloni, de' cavrioli codineri, do' cavrioli

codirossi, de' caribu, c de' bisonti dalP arruffata giubba.

Ma c!6 che soltanto rileva a! missionari di Oisto si e che in quel-

le praterie hanno sede popolose tribu, diverse di coslumi. di lingua

e di genio, le quali tutte ignorano il Creator? e la mano che le

benefica. Ivi il padre De Smel trovo le tribu de' Piedinen' . <Ir'

Corvi, de
1

Serpenli, degli Aricaras, degli Assiniboini, de' Sheieu-

ni. de' Chamanchi, dpi Sciou-x, degli Omahasi, dei Pawnes!, dei

Kant, degli Agiuassi c di molti altri selvaggi ,
e gli piangeva il

cuore di non polervi lasciare chi loro annunziasse la divina pa-

rola. Egli e 51 vero che dalla Riviera Rossa vi trascorrono alcuni

Missionari, ma che 6 egli mai a tanta messe?

Da tulte le cose discorsc finora noi vedemmo provocato dallo

Spirito di Dio nel petto di parecchi sacerdoti cattolici lo zelo della

eterna salute de' selvaggi d'Amcrica. tuttavia ignari dell' umana Re-

denzione operata dalla carila del Figliuolo di Dio
,
ma per quan-

to distendessero i loro pensieri . niuno era ancora giunlo al Cir-

colo Polare, cioc al LXV grado di latitudine boreale, ove il fred-

do e si intenso, il ghiaccio cosi massiccio, le nevi sono si alte, le

piagge si desolate e caliginose e il suolo si brello e nudo d'ogni

vegetazione. Ma ccco nel giorno stesso in cui la Verila eterna per

bocca del suo Yicario in terra prodamo nel 18,'Jf a tutta la Chiesa

il dogma dell' Immacolata Conce/ione
,

in quel giorno memorabile

fu concetto il pension) di porlare il nome di (lesu alle genii che

vivono nelle gelate regioni del j)olo arlico, maculate del peccato

originale, che non era mai stalo cancellalo in loro dai lavacri della

Grazia.

Dio riserbava per esse qucl giorno come fonle di rigenerazione ;

acciocch6 il cielo
,
che onorava la pin che angelica Creatura

, pri-

vilegiala ab elerno del dono perdulo dal primo padre, aildopp

la festa intorno a Maria col moslrarle tante migliaia d'anime che
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sarebbero loll.- ,ill<- c alenc di Salaiu . -ui Mi -ia >rhiam,iio

il r.ipo sino dal suo primo Conccpimrnlo. II Saulo I'adir I'lO IX

adunqur il di 8 Diccmbiv IS.". 1 appro\o c Milui posria 1'anno ap

presso il di :( Dirembro 1H.">.">. l.i I'refetlura aposlolica dellc missio-

ni polari . nella quad- nmi| la Lapunia, 1'Islanda, la (jroe-

landia . I'isolo di Feroo, c FAmerica borcale 1. L* April? del IN.'U)

parlirono per la Laponia cinque >,u n.lidi solto hi scoria del Prefel-

londarouo la missions nella podesleria di Alien presso al "0

di lal. hi per la liberla di coscicnza dcnvlala il 16 Luglio 184ii

nella Costituzionc della Norvegia . furono accolli coricsemenle dal

Foged o Podesla di Allen nella Prefcllura di Firmarken
,

il qualc

IHJnnisf rlio \i eomperassero una vasla lenula, e vi fabbricassero

mm oasa per s . un Seminario per cducarvi e ammaeslrarvi i preli

indigeni; vi isliluissero legalmcnto una parrocchia, c vi nominassero

il (luralo coH'approvazione del Governo.

Fu chiamato il Seminario di .V. Atisyar o Anscario primo aposlo-

10 degli Scandinavi per rhocarlo nella mcmoria do' Norvegi che

1

1

htnpo dimentico insiemc colla pura fede da lui predicala; c la

I \irrocchia fu inlilolala da S. O/a/oOlao primo lie crisliano e mar-

tiro della Morveghi : i Missionari apprcsero con rapidila la lingua, e

prediearono scnza leggere ,
il die fece slordire quo' lerrazzaui , pe-

rocchi; i ministri proleslanli leggono sempre. Da una lellera del

(^urato di .V. O/d/'sollo il di o .\u\ombiv IS.'id fra Ic allre cose si

'

legge 11 di 23 la noslra chiesa fu picna slipata daccorrenli, c

" fra quesli vi furono do' mercatanti venutici da 120 miglia per as-

sistcrr alia Messa della Domenica. Voi sapetc, ehe per la gran

correnle marina, la quale si i rode scorrere dal Mc-ssico
, il noslro

marc i|ui uon gela mai a\ vegnachu siamo a 70 gr. c a due pass!

< dal ('aim .Von/: laondc i mnvalanli, che nel xerno non hanno

lanta foga di ncgozii , vengono su i legni da //ammerfesl a tro-

1 Uunc in jtiipin N. I'uter) Pratfecturam .\postolicam Poll Arctic! insti-

tuil, quae Islandiam, inxulas Feroe, Laponiam , Groelandiam et American

propc Polttm complectitur (S. Olafthatn (Altengaartt) in Laponia Nor-

tegiensi 8 Septembr. 4856).

D.r Stephanui de Djvnkotsky Praef. apost. Poli Arctici.
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varci per godere dellc funzioni. La neve
,
che qui sciolse in Lu-

glio, ricomparve in Setlembre, e Ira I'altezza delle nevi e la lun-

ghezza dclle notti cssendo obbligati di star chiusi nolle stuff, in

< Dlto mosi che giugnemmo in Laponia abbiamo imparalo la lingua

tanto da poter predicare di memoria ecc. .

Nel'corso di cotesti quattr'anni, che corronodal 1856al 1860 gia

i fanciulli laponi del seminario deono essere innanzi negli sludii :

1'ampia tenula, fatta lavorar bcne, dee sopperire non solo alia spesa

de !

missionari, degli alunni c dolla chiesa, ma eziandio della mensa

\escovile
, quando Roma credera islituirla in quolla diocesi piu bo-

real'e del mondo. I Landsman
,
o Prefetti della Laponia proleggono

la missione, e veggono con piacere i sacerdoti cattolici pel gran bene

die sprrano dalla loro carit&
, pa/.ienza ,

industria c doltrina. Non

pochi giornali della Norvogia encomiano il loro zelo
;
e pcrchc qual-

che giornale consiglio al Governo di crescere 1' assegnamento ai mi-

nistri luterani
, per vincorc la concorrenza coi nostri

;
altri giornali

alxaron la voce contro V intolleranza
,

e vi fu chi disse Come ? i

noslri hanno gik seimila franchi 1' anno
,
dove i missionari cattolici

sono contcnti a soli ottoccnto ! e' si vorrebbe fare il conlrario
,
e dar

a godere le entrate della Chiesa a quell i che predicano la fede di

S. Otafe non a coloro che la dislrussero -

Ma egli non fa meraviglia che nel reame di Norvegia la liberta

di coscienza si pigli nel suo vero e dirillo senso, perocche gli animi

di quelle genti son nobili e leali. Era serbato ai nostri italianissimi il

gridare Kberta di peimero, purche si pensi contro il buono
,

il retlo

e il giusto ;
liberta di stampa , purche si scrivano beffe

,
sarcasmi .

imprecazibni contra ogni legiltima autorita, bestemmie conlra le sa-

cre cose, e bugie svergognate contra ogni verita
;
libcrla di coscien-

za, purche si rinneghi la Fede caltolica, e si perseguili chiunquo la

lien salda
,
e riverisce il Papa come Vicario di Crislo

,
e la Thiosa

come 1'immacolata sua sposa. E cosi egli dee essere
; perocche i Pro-

lestanti ammetlendo nelle loro legislazioui la liberla di coscienza

sono coerenti al loro principio Che ogni reliyine e buona ma

i Governi cattolici col proclamare la liberta di coscienza svelgo-

no dalle radici ii gran dogma cattolico, che sollanlo nelli ('1
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coiUra fid / : tma fY/
, rmtiM /ItqtliauM , vn*m (hiilf el wws

Pastor; sir. -In'- il Irp.l.i!...,' rallolicu d.i una innilila a C.nMo. pi
i

aMKlterc per buooa ogni allra religione di.sdice la ua, -d da per

didiiaruli nemici quanti l.i Icnpmo sald.i. e caramenle e gcloameitc

la oUbedfecono sia-mm- m uliv c ivina.

Nella N ulunqur la vcra libcrla di coscirn/.i tiara nft po-

ehi eti clclli li-!iuo!i alia (liiicsa . a quel nunJo die li du ia Uepub-

blica dogli Slati ( Hiti d'Ain -ri-a. linporocclke i cumpagni<lt Washin-

gton . ii I
> :^M ( a liborla , vulcndo |K>rre Ic leggi fondamentali

delta Repubblica matteuno per priinu urlicolo : cbc i7 ratio prote-

slti,;',' cm l-i fr! :

iii.,m' (<!!., Stato. \l!i>;a levossi O' 6'('i <//. il qualr

era callulico, e disse - Prodi e invilli eoiloghi, io bo corabiilluto

per hi noslra liborla come ciascuno di \o\ ; ogli e bcu giu^le, eke,

mnitre bo lanlo cooperalo a render liberu la 1'alria, non devo e

< nun posso lasciare scbiava la inia Rcii^iunc: sc vogliaiuo cutr

cqui e dirilli noi noslri s. n.-i dobbiaino dicbiararc per iegge radi-

cale dei uuovo Slaluto piena liherla dicoscienza -- -

Vt'utihinylun

e gli altri fondatori disstM'o a una \M? ('ollr^a 0' Carroll, tu
jiarli

saviamonlc e sia lallo secondo il luu av>iso -

II Governo Americano fu semprc tenacc di cotesta libcria ; c Diu,

cbc voleva Irapiantare in quel vergine suolo una llorida Cbiesa
,

di-

spose ebe da uua Ropubblica son/a religione specialc (moslro unico

iiella storia !) nascesse tanto di bene quanlo nc veggiarao gcrminare

in quellc conlrade. Al primo inizio non \i aveva allro Vcscovo cbe

monsignor 0' Carroll fralollo del fondalore, il quale pose la sua sede

in Baltimore nella Marilandia, con poebi preti; ed HIM. IIKTU' la nou

ipocrila e fucala lib. rta di coscien/a <jual ci si predica in Italia) ora

1'Amcrica ha Metropoli, e cbiese catledrali, c Cleri e seminariie Or-

dini religiosi, c Missioni ferventis>,im: >

. c iinia a Roma una giovcn-

lu delta, cbe colla dottrina e collo spirito altinli in Vaticano, ritor-

ni a^r li Slali I nili a rrnd.'ic \icppiii illuslre e santa una (Ihiesa, cho

pocbi anni addidro era bambina, ed or siedc malrona e lien sinodi

efa Icggi sapienli, emula delle piu nobili chiese dell'anlica crislia-

nita d' Europa.



300 LA CASA DI GHIACCIO LE MISSION! POLAHI

Cio che scorgiamo in America possiamo sperarc colla divina gra-

zia in Norvegia ,
mediante le nuove missioni Polari

,
c la veracc li-

berta di coscienza della Costituzione di quel reame. II viaggiatore

cattolicoche lo visita c commosso nel vedere un popolo cosl buono,

laborioso, sobrio, pacifico e ospilale, il quale bcnch^ strappalo, dal-

Fasluta c crudcle lirannia della Dania, all'anlica sua fede, conserva

ancora nolle domestiche istiluzioni ed usanze tante reminiscenze cal-

toliche, e tanla inclinazione alia piela. Colesle dolci impression! s'au-

menlano nell'animo del viaggiatore nel vedere le calledrali e le chie-

se del XII secolo e del XIII che ricordano al 'Norvegio i cari tempi

della sua pura fede, e gliel gridano alto persin le auguste ruine che

ancora si levano al cielo di tanli santuarii dalle sue isole piu borea-

li di la dal Circolo polare come quelle di Trondnaess, e del Capo
Nord. Tutto ci fasperare un felice rinnovellamenlo in quelle nobili

regioni, dove siccomc gli abcti secolari della Scandinavia conservan-

do la loro verzura fra le nevi rivocano la spcranza nelle allre piante

della foresta di risorgere in primavera a novella vita, cosi le vene-

rande ruine delle antiche catledrali della Norvegia callolica rimetlo-

no in lei lasperanza d'una primavera, che lafaccia rivivcrc verdeg-

giante nella florida vigna deirAgricoltore celeste, donde fu da oltre

due secoli miserabilmente divella.
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SECONDO I PRINCIPII DI S. TOMMASO 1

. VII.

Specificazioni delle arti.

SOMMARIO

1. Due mezzi natural! dl estrinsecare il pensiero. 2. La Musica rappre-

senta solo un vestiyio: 3. il Disegno un' immaglne. 4. Universal^

efficacia del Segno e sua perfezione. 5. L'Eloquenza eor tranquilla,

or commossa: 6. questa e poesia. 7. Proporzioni delle immagioi

coll'eloquenza Iranquilla; 8. con la commossa. 9. Vera causa d'a-

more, il Bene piii che il Bello. 10. Poteuza delP eloquenza. 11.

Transizione.

1. Data cosl un'idca filosofica del Bello rieH'arle generalmente con-

siderate, ci sembra necessario melterc in maggior lume i carallori

delle Ire arti sorelle e le materie, con le quali s'ingegnano di rap-

prcsenlarc il pensiero deH'arlefice, or rinfrescandone le vesliyia, or

disegnandonc le immagini, or accennandolo co' setjni.

Parl ndo a rigore, due sono sollanto per 1'uomo i mczzi naturali,

medkmte i quali >i trasfondono d'una in allra mcnte i pensieri, vale

a (.'ire, i suoni c i gesti. Ma siccome gli uni c gli altri possono pren-

dere valorc di seyno, solto talc aspello gli uni c gli allri costiluisco-

no una tcrza c 1 isso di manifeslazioni.

1 V. il volume precedenle pag. 537 e segg.
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2. Tralasciamo per ora qucsla lerza classe c riguardiamo lo duo ma-

niorc natural! dimanifcslare il pensicro con gosli, o con suoni; e vo-

dremo toslo chc i gesti rappresenlano I'uomo inlcriorc con tutta la por-

fczione possibile doll'immaginc; laddove i suoni, findie non sonoarli-

colali, non rapprcscnlano il pcnsiero sc non confusamente c pcrmodo

di semplice vestigio, ossia di semplicc cffctto. Un certo grido piu le-

noro, piu lamentcvolc, produce per via di simpatia lenerezza e com-

passione in chi Fode: un lono gagliardo e concitalo ci fa compren-

dere che chi parla e austero, o irrilalo. Cosi varic maniere di suoni

destati per 1'aria o dal luono che mugge, o dal vento che fischia, o

dallo stormire delle selvc o dal flagellare della grandinc, eccetera,

eccilano in chi li sente idea di pericolo, di palirnenlo, sensi di ler-

rore, di fuga, eccetera; e somminislrano all' arlisla dei modelli
,
ad

imitazione dci quali egli pu6 foggiare nel suono la rappresentazione

del suo pensiero , quando queslo si ravvolge inlorno a siraili oggetti

e destare in chi ascolla senlimenli analoghi. Ma quanto sono equi-

voci colesti suoni ! Quanto 6 difficile, sc vengano riprodolti senza i

loro accessorii visibili o palpabili, distinguerc in cssi chiaramenle la

causa del suono e quella dell' afletlo per esso rappresenlalo ;
dislir,-

guere p. e. il muggir del luono dal rimbombar del cannone, loscro-

scio d'un torrentetra i sassi da quello d'una pioggiadirotla,rinter-

rogativo dell'ironia che deride da quello della curiosila che doman-

da! Estala assai applaudita, dice il Pianciani, quella composizio-

ne musicale, in cni rappresentandosi la creazionc
,
da prima un

confuso frastuono, rammenta il primilivo caos, ma all' apparirc

della luce deslasi una cosi lietamente romorosa melodia che inc-

bria le orechie, e la cui armonia piacevolissimamente contrastan-

do col discorde rumore passato fa si che quello ancora giovi alia

belli maggiore del tutlo 1 .

Ma in futlo cotesto frastuono primilivo ricrealo dall' armonia pia-

cevolissima, se la parola non vi dice che esprime la creazione della

luce, chi potr impedirvi dal ravvisare il viaggio di Enea per 1' In-

ferno c T arrive ai Locos laelos et amoena rireta Fortunatorum

1 AT
uoi't Saggi filosofici di G. B. PUNCIANI. Roma Morini 1856.
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? La nm>ira dunquc che con lu inatnia .sola de' suoni > in-

gego i di ripnidmiv il
|

(indie IH-II -i an-oppii allc parole,

poco altro piio I'.nv. rln> ridi'slarc un frnnito confuso di qualche

passion i' simpulica, ma cbe rappresentera mollc voile ami Hpcnsie-

ro di <hi sriiic l,i imisii'H. rlir di rhi la scrissc o la eseguisce. Laon-

ilr un cuorc profano trac da sacrc melodic senlimcnti profani, 1111

cuor di\o!o M-IIM di piela da profane armonic: lu m- inlr>o che den-

tro ccrti limiti : non essendo possibile die la musicu guerresca Icra-

p. -lalada troinbe e da lauiburi germini mai il pcnsiero d'un'Addo-

. he piange a pie'della Croce, o di una Niobe die impictrisce

su i iigli saetlati. Lamusica dunquc, c in generate il suono non ar-

ticolalo, esprime solo in qualila di effetlo, ossia di vesligio impresso

nt'l SUODO o dal lono della dcdamazione, come nei rccitativi, o dalle

passioni commosse, come nelle musidic piu expressive^ o dalle agi-

tazioni del moudo fisico, come nellc imilazioni di bun asdic, di bal-

laglie, eccelera. Al che se aggiungele il vario numerodel ritmo, le re-

lazioni d'aculezza o gravita nei suoni, e il vario grado di movimen-

to, avrele a un dipresso lullo ciu che quest' arle incanlevole puu fa-

re da se quando e isolata.

3. Mollo piu efficace abbiarao detto il valor del gcsto, prrndendo

per yeslo tulto ci6 che Tuomo csteriore presenta all'occhio del con-

lemplatore, alleggiamenli di lulla la persona, espressione ddla fiso-

Domia, vivacita del guardo, colore dcllc guance, lealro della aziooe

e checchi' altro puu dalle arli graliche rappreseularsi. Quanlo mag-

gior numcro di colesti elemenli esse raccolgono per tramandaro in

alliui il concelto dell'artisla, tanlo sara piu pcrfeKa 1 1 manifcslazio-

ne cbe in allrui DC producono : ed appunlo per questo reina delle

nrti e la piltnra, alia quale niuno di cotesli elemenli visibili pu6 ri-

cusare i suoi scrvigi ndl' opera di manilVstarc il pcnsicro.

4. E suoni pni e gcsli possono (rasformarsi in sogni conveuzio-

nali, come ognun vcde nella la\dla ordinaria e in quclla dei sordo-

rouli: la favdla olotm puo trasformarsi in caralleri cbe rappresrn-

lino, o come gcroglifid il concetto
,
o come fonelici le parole. Tulle.

colesl* in, micro di manifeslazione sono comprese nella classe dei

i lanto piu capevoli d'ogni specie di manifcslazione convcnzio-
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nale, quanto piu orbi d'ogni significant naturalc. Quest! cssendo

per loro natura vcicoli del pensiero dall'una alKaltra inlelligrn/a.

nuirallro far debbono die trasporlarlo fedelmenle qual egli e nella

mcnte. L'arte dunque, che adopera qual materia i segni, allora sara

perfetta ed appaghera le facolta conoscilrici
, quando a ciascuna

parte del pensiero corrispondera fedelmente il segno suo proprio, e

alia sintesi di tutte cotesle parti T intero periodo oratorio. Ora il pen-

siero, come allrove e detlo, non e mai nella mente senza immagine

della fantasia
;
e colcsta immagine allora e proporzionala quando c

alia a produrrc prima la cognizione e poi per via di aflelto Fopera-

zione ragionevole.

L/eloquenza dunque allora avra compilo la sua funzione, quando
avra rappresentalo ,

non solo il concetto inlclligibile, ma anche T im-

magine sensibile, onde naturalmente esso emerge ;
e rappresenla-

tolo in modo
,
che inclini Tanimo a quelVoperazione, a cui per

natura inclina il concetto ragionevole. Se dunque giungeremo a

scoprire le condizioni che aver debbe un
1

immagine per condurre

T uomo morale a ragionevole operazione , potremo sperare d' aver

reso una ragione filosofica che spieghi lo leggi fondamentali del

bello nell
1

arlc della parola. Tenliamo la soluzione anche di cotesto

problema.

5. Ultimo scopo delF uomo attivo e T operazione morale, alia cui

direzione dee servire il conoscimento deir uomo ragionevole : cono-

scimento senza opera sarebbe specchio senza vista. Or 1'oggetto del-

F operare si presenta all' uomo nello stato della vita presente in due

tempi o condizioni assai fra loro diversi
,
che polrebbero dirsi tem-

po di tranquillila , tempo di guerra. In alcune azioni roggetto del-

T operare ragionevole lascia il cuore in pienissima calma, or sia

per la nalura stessa deir oggelto ,
or per la tempra generale degli

uomini. 11 matematico che sta misurando o sulle campagne una

carta lopografica, o negli spazii azzurri del cielo T orbila d' un pia-

neta, non ha altra ragione delerminanle delle sue linee, che le leggi

Jrigonometriche rispondenti alia realta pei fenomcni : il villanzuolo

che esce alia mattina con la sua zappa in ispalla, 1'artigiano che

apre la sua bottega al primo rintocco deir Ave Maria mattutina ,
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vanno quietissimi od impassibili a sudarsi il loro pane diurno senza

a\ \rdrrsi d'alruna lotta flic inlcrnamcnle li travagli.

4. Ma 6 clla scmprc < nil >u It < ondizione dcll'uoino operanle
>

TuU' allro : grandi.ssima parte dcllo noslre azioni dcbbono com-

gli urli di loltc accanitr fra la ragiono r il >inso
,
ncllc

(jiiali
oh quanlc volte il servo prcvalc c la regina soccorabc ! Al-

cuni ocelli con le naliirali atlrattive iuclinano Cuomo a se per mo-

do , cLe la volonta piu dovrebbe falicarc a rirauoverli che ad ab-

iarli: altri all'opposlo si prcsc-ntauo alia passione si rigidi c

spinosi . ch<> T uomo sensitive nc rifugge al primo incoDlrarli. Fral-

taoto pcrallro frequonlissimo i- il caso che T uomo ragionevole ,
so

vuol' esscre fedelc alle leggi dell' ordinc
,
dee respingere i primi cd

abbracciare i second! : al che non e chi ignori quanta sia richicsla

vigoria d' intclligenza a conoscere I

1

ordioe con cvidenza e generosita

di volerc per mantenerlo ad ogni costo.

7. In colesle duo condizioni la ragionc che deve indirizzarc 1' uo-

mo abbisogna ,
come ognun vede . di due specie d' immagini lotal-

menle diverse : giacche all' uomo tranquillo basta T immagine che

agevoli il concetto della verila a far si che la volonta corra senza

pena ad eseguirla. Ed e questa appunlo una delle grandi ragioni ,

per le quali 6 lanto agevole la concordia degli scienziati nelle pure

sprcolazioni dell' intelletlo. In queste la sola diflicolta da superarsi

e quella contenzione di mcnte, senza la quale T uflicio di astrarre Tin-

telligibile dal sensibile si tenterebbe indarno. Qui dunque 1' ufficio

dclla fantasia lutlo si riduce a presentarc nelle immagini o una ana-

logia ben chiara doi simboli . che agevoli 1' intelUgcnza (come si fa

in Gcomclria, median to una figura ben delineata) ;
o un oggetlo

diloltevolc che riesca a catlivarsi Tattenzionc (come usarono Pla-

tone c Galileo dialogizzando drammalicamenlc le loro dissertazioni) .

Qucslo vi spiega le doli che sono generalmente richiesle neir elo-

qurn/ii did.iM-alica . ove lo studiante essendo gia naturalmeute di-

a ricercare il conoscimenlo del vcro
,
non trova altro osla-

colo ad abbracciarlo . fuorche o T oscurila di che I' oggetto si vela
,

(i la tardita di una pigra intclligenza. L'arlc del dire in questi casi

null' altro ha di inira con Ic immagini di una eloquenza semplice

SerielV, to/. VIJ. 20 2f Luglio I860
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ed eleganle, se non dl render chiare le idee e dilellevole 1'atten-

zione. E quesla appunlo e la causa, per cui all' insegnamenlo de-

pl' idioli e si giovrvolc 1'

inrarnar^i
dommi in emblemi e parabole,

i precelli in islorie ed ancddoli.

8. Ma ponele I'uoino operative al cimenlo della lolla
;

baslera

egli che cooosca il vero con qualehe chiarezza in uno specchio ,
in

un' immagine ben conlurnala? Ohimo ehe le nebbie, i fumi, il pol-

verio onde I'aria s' ingombra in quella ballaglia della fiacca rigione

contro mille passion! furibonde
,
banno sparso sul campo uaa tale

lencbria, una tal nolle, die se lu non vi sfolgori lulta la vivacila d'u-

na luce oletlrica, Ic fallezze del vero saranno.oscurale: se ali'impeto

di que' (rasporti frenotici non contrapponi Fimpelo di eroica genero-

sila, il torrenle abbatlcra ogni argine , sommergera ogni allezza.

Qui dunquc 1'arle dH dire sodamcnle pianlala nella verita dellc dol-

trine e nella forza do' raziocinii che la Ragionc somminislra
, dovra

poi cluedere alia fantasia quanto ha di piu somigliante nellc immagi-

ni, di piu focoso negli aflelli, di piu vivo nei colori, di piu espres-

sivo nei suoni, aftincbe lulto Tuomo e sensilivo e fanlaslico corra in

sussidio dolla ragione slanca, anelanle, vacillanle sollo i mille colpi

che la lempeslano. Se con la bellezza di colesle immagini ella riesce

ad innamorare dclle virlu, se coll' impelo di colesli aflelli a respin-

gere le passioni furibonde, 1'eloquenza a\ ra allora conseguilo I

1

ulti-

mo scopo, a cui mirava
,

il trionfo dell
1

operanle ragionevole me-

dianle la cognb.ione evidenle della verila scolpila nelle immagini.

Ma a conseguire colesto trionfo vede ciascuno che il gran mezzo

che deve adoprarsi dall* arlisla 6 la perfetta analogia fra il concetto

inlelleltivo e I'immagine che lo rappresenla, e la perfclla pro-

porzione fra le linle e linoe deir immagine medesima e la facolta
,

da cui deve essere appresa, occhio, orecchio, eccetera. Se per ido-

leggiare i movimenti d'un cuore appassionato voi mi presentate I'im-

magine di un liighelto increspalo dal zefiiro, se per sollevarmi dalla

tristezza alle gioie della speranza, voi alleggiale nei gesto o net vnl-

to le linle del Rembrandt, o nei suono della voce le querule note di

un oboe
; quale impressione produrrete voi nei fisico

, qualc eccila-

mento di nobili sforzi somminislrerete all' uomo intelligent ? L'arte
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del dire in
<|ii'

uila e<uidi/i<uie dell' uomo oporanto prende

ilunqur lulli i carallt'ii
;

i-iili. dei qiuli ,i|iicc |>er cora-

;il
<|ii;ile

e dr-tinata. <li form-ire in allrui , con la su-

prema \i\acita ddla rognizionc alia a dir.idare !< Icnobre dell' iin-

magina/mnr. la Miprema fmv.a della \nlonla alia a reprimere ogni

foga di i.issiniM'.

E qnesto die abbiamo dello principalmenlc del tempo di balta-

irli.i. \i e.ipile die puo appnjriarsi a qualsivoglia commozione vi-

vace dell' aniino die debbasi Irasiondere in allrui. (iiardir linalnn n

te Don solo il combaUhnento die svegli gagliardamenle gli adelti :

an/i il coniballimento slesso non si comprenderebbe ,
se non Fosse

precedulo dalPamore di un bene che si teme di perdere. Se la co-

gnizionc di queslo bone die v'innamora voi vogliale spandere in al-

lrui, qual bcllczza d'immagini, quale veeraenza di affelti non senli-

rete gcrmogliaro ,
come da vena inesausla

,
da quel bene cbe v' in-

namora !

t. Quindi vedetc che ai due lempi o condizioni dell' aniino deb-

bono corrispondcre due diversi caralleri delP arle : al tenqx) sereno

la prosa, all' agitato la poesia 1. La prima con immagini famigliari

e movimenti pacali s'ingegna di riprodurre la semplice verita. La

seconda, ebbra di quel Bcne che abbraccia e bramosa di comuni-

carlo ad allrui, produce in tutlo Tuomo una ridondanza di vita che

da all,' imm igini inusitato splendorc, agli afletli insolito movimento.

La poesia dunque e la bdle/za di die dla rivesle i suoi concetti, e,

come ognuno Tede, figlia delP amore, anziche madre. 11 vero princi-

pio dcll'amore e il Rene; il Bene pos^edulo e gioia, felicila: la feli-

eila dilala il cuore e tenta ridondarc la allrui. Ma nime comunicarc

ad altri un gran bene
,
una grande felicila

,
se non troviamo , per

-pi imcrli, grandezza d'immagini e fuoco di muotimenlo? Cotesta

grandezza, cotesto fuoco costituiscono la poesia : la quale perallro

1 Caoira il lettore che parliamo qui di prosa e poesia net sentimento e

nelle immagini, e non gia net numero e nella frase, essendo notissimo che

pu6 poetarsi in prosa e verseggiare prosaicamente. 7/^iu bel poema epico

franccse, diceva I'Alfieri, e in prosa, vale a dire non ha il numero del UM-

80, ma desta tutta la vivacita delle immagini e degli afTetli.
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in qualche senso puo dirsi figlia del Bello
,

in quanto anehc questo

e UD bene, csscndo il bcne delle facolta intuitive.

10. Onde vedetc che Farle del dire, come riceve i suoi segni e

dalle immagini visibili c dai suoni sensibili
,

cosi ottiene nei suoi

prodolti lulta la magia descrilliva dclle arti graficbe e lutta Tesprcs-

sione comraovente delle arti musicali. Supponete orache in un com-

pODimento oratorio trovisi raccolta tutta cotesla pienezza di mezzi

artistici: incarnate poi il componimento oratorio in una persona uma-

na che accoppii alle immagini della parola la viva immagine del ge-

sto, ai suoni immaginarii rappresentati in parole la soaviliSi e flessi-

bilita di una voce robusla od espressiva, alia forza filosofica dei ra-

ziocinii la religiosa persuasione doll' uditorio
,

air importanza delta

maleria la maesta augusta (Fun tempio, di un altare; e capirelc che

Teloqucnza di un missionario considerata anche nei soli suoi elementi

naturali deve esercitare sopra immense mollitudini un'eflkacia a

slrapparne il conscnso per qualsivoglia ardua deliberazione, che ogni

allro oratore, non che conseguire , appena oserebbe sperare. Non

vogliamo dire per questo che frutto di cotesle doti sieno le meravi-

glie operate dalle mission! catloliche
, sapendosi benissimo

, pochi

missionarii possederc la pienezza di coteste doli
,
e lutta la pienezza

di esse, se ancor la possedessero ,
non pareggiare la mole del con-

trasto che viene superato solo da forze sopra natura. Solo abbiamo

posto in mostra i mezzi
,

di che dispone un ministro della parola

evangelica per far comprendere qual merito anche arlistico abbiano

le isliluzioni cattoliche inarrivabili anche nei promuovere le arti del

Bello a quei liberlini die le dispregiano, o le deridono.

Essi peraltro, dobbiamo pur confessarlo, non hanno intiero torto

nei disconoscere questo merito del Cattolicismo, in quanto alle ter-

ribili commozioni delP eloquenza catlolica, possono vantare un con-

trapposto. esleticamente non inferiore, nei leatro profano. Arn-hc

qui il trionfo dclle belle arti giunge all' apice di sua potenza, di

sua gloria. La cospirazione di tulti i mezzi arlistici per prndurrc nei

grado supremo la vivaciti delle immagini e il caldo degli afletli da

a\ leatro una potenza innarrivabile da qualunquc altrb mezzo di pu-

ra arte umana : P eloquenza esallata dagli splendori e dalle passioni
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drlla pocsia. il miniiM-o l< 1 MTSO animato dalla musica vocalc c

slronienlalc. la magta dclla pantomima trasporlata ndlc region! suo

proprie dalla magia dclla pillura scrnica o dci M-sliarii, lutlo con-

corre ad csaltar 1' immaginaiione a rendcrla prepolento sull' intel-

Ictto, a strappare il consenso delle volonta. II solo elcmcnlo chc qui

inanra 6 quclla piene/za di vcrila e di reltiludine chc dec servir di

base ad ogni bellczza c di principio ad ogni operazionc umana.

Lo spellalorc in platea non solo sa chc assislc ad una finzione; ma,

lint-lie- scrba le idee crisliane, riprova coll' intimo della coscicnza i

suggcrimenti men che onesti della rappresentazione. Ma falc chc

questa prenda per oggello islillarc virlu o reali o almcno apparen-

li, cccilando coll
1

esempio di falti anlichi risuscilali nci pcrsonaggi

tealrali, e ditc sc il volgo potra resistere air incanlesimo di lutle

coleste arli congiurale
1

!

Ed ecco perch6 1'empiela libcrtina lanlo promuove oggidi c 1' i-

slituzione dei leatri e il perverlimenlo dci drammi rapprescnlati.

Inlrodottasi prima co'sofismi che il suo giomalismo diflfonde ncllc

ingannatc monti del popolo, essa le padroneggia poi coll' apparenza

della verila, la qualc serve cosl di base all'incantesimo della bcllez-

za leatrale : su questa base ella appoggia lulta la macchina esletica

diiamandola al servigio
1

delle passioni piu lusinghiere c piii arden-

ti. Come e possibile che un popolo rozzo ed ignorantc o resista alia

passione, menlre il sofisma 1' inganna, o si disinganni dal sofisma .

menlre anchc la passione T acciera?

1 Cotesla mania di leatri veniva posta a coolrasto COD la poca pre-

uiura per le chiese nclla Reyenrmelon 8 Maggio 1858. Si notava quivi

come le Cortes avevano generosamente gravato il popolo pel solo teatro

reale di Madrid di 2iO miia reali, mentre pei ristnuri di tntte le chiese di

Spagna, spogliate in gran parte dal liberalismo, e molle di ease gia prcs-

so a cadero per Tabbandono, la domanda dei fondi era stata ridotta a 3

milioni, vale a dire in ragione di 90 reali per ciascuua chiesa. K pari-

menti cosa da notar/i che uoo de'primi passi all" inci\ilimento della Rus-

sia c, dice f Armonia dei 15 Maggio, la fondazione di 19 teatri nolle cilta

capital! dei 19 spartimenli delPImpero.
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Ma per la slessa ragione chi vuole il vero bom; della sociela. do-

?; l)l)i- comprcndere pur Hnaliucnle I

1

impossibilila di guarirla se

cotesla maccliina insuperabile conlinua a favorire, eon lutti
gl'ii.

livi del cuorc c dcir immaginazione, gli crrori della dollrina c lo

sbrigliamenlo dclle passioni. An/.i non b.isla, cue allc dollrine o>r-

rutlrici venga lollo caleslo tremendo ordigno di guerra: nclle nm-

dizioni present! della sodela non essendo ne convenient, no pos-

sibile
(
sc non fosse eon un colpo di Slaio

)
chiuder quelle sale d'in-

cantesimo, uopo e ridurle a servizio della verila e della virtu, co-

talche non solo non iiupediscano, ma promuovano 1' incivilimento

verace e la riforma dei principii e dei senlimenti. E laic era la

senlenza di quel gran I'onteiice clie dovctle governare la Cliiesa in

quegli anni appunlo, in cui si ini/.iava quelio sfoggio lussureggiaute

d'incivilimenlo raaleriale ehe oggi forma il vanlo e F amuiirazione

degli animi piu grossolani ed epicurei. Benedelto XIV scrive\a al

Marehese Mallei: Mai non abbiamo pensalo, ne penseremo di tar

gittare a terra i lealii e proibiie in un i'ascio lulle le cormnedie e

tragedie : ma ci sianio ingegnali di fare che le commedie e le tra-

gedie sieno in tutlo probe ed onesle 1
.

Cosi il Pontefice e lioche cio non si ottiene, il concorso di lanti

mcz/i di seduzione, se non condurra air uUimo eslremo della corru-

zione, opporra cerlamente un eonlraslo insuperabile al regiio della

\ erila e delf ordine e alia continua azione medicalrice delia religioue.

11. Concludiamo. Immagini, suoui, segni sono la maleria rappre-

senlaliva, con chele trc arti sorelle, Disegno, Musica, Eloquenza,

idolcggiano nella materia i concetti e li trasfondono nell' altrui inlel-

ligenza. Ma ad operare colcsia trasmissione sono necessarie certe

doli di monle, di volonla, di organismo, scnzalc quali sarebbe ini-

possibile comprendere le qualila della maleria propria a tali arli, o

larelazione che passa fra T immagine sensibile e il concetto inlclli

gibile. Investighiamo or dunque quali sieno cotesle facoll^i cbe for-

mano nelF uomo Tartista e che volgarmente con un solo vocabolo

sogliono appellarsi la facolta estelica, il senso eslclico.

1 Voce della Verila 28 Marzo 1838.
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Noto (h luogo lorapo per ampiezTa di dottrina c per zelo defla

vcrila e Monsignor Dimov VPSCOVO di Montauban : o chiunquo co-

nosce lo varie fortune della moderna polomica, ha vcdulo 1' illustrc

Prolalo soni pro Ira i primi sulla breccia a sfidarc i colpi dell'errorc

r dclla ribelliono.

Quollo zelo m< desimo che lo animava a combatlere i nrmici , gli

fa sonliro in questo momento la suprcma importanza di stringcre in

pionissima uni(i i callolici
,
montro la foga delF ompiola sembra iu-

ollrarsi come infrenabilo maroa. atiorrando ogni argine, ogni anlc-

muralo.

Eppuro non pun negarsi che fra Cattolici anche forvenli , bonche

lutti vogliano concordomente difesa la C.hio.o. inollo si discordi nci

piani slratogici con cui si vuole difenderla : e cio col danno inesti-

n ih;ir il'-lla .sanla causa, che ogni uomo accorto ben puo compren-

derp. E che polrebbe un csercilo, anche risolutissimo di conscguire

la \ il'oria
,

se non acquistasse invincibile gagliardla dall' unil^ del

suo sfor/.o?

Ad oltenerc un tal \ antaggio e dirolla la Leltera che qui riportia-

inn Nulia nel noslro idioma: la quale ci sombrala importanlissima,

non solo perrhc moltc confcrma di quellc dottrine con cui tcntammo
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spicgarc i vcri scntimcnli della Chicsa in malcria di liberla
;
ma an-

chc perche disparcri analoghi a quci dclla Francia gia fanno capo-

lino pur nolla nostra Italia
,

e polranno crescerc vieppiu a misura

che ingagliardiscono Ic liberc aspirazioni solto nuovi Governi a Sta-

tuto. In lali condizioni di tempo, udirc la vocc di un Vescovo di

Francia che invila a concordia i suoi
, spiegando con mirabile chia-

rezza e candore le cause del dissidio, e con uguale sapienza suggc-

rendone il rimedio
; ognun vede quanto possa riuscire vantaggioso

per 1' Italia noslra, la quale ancora si trova in tempo di ritrarrc il

pie dallo sdrucciolo, e slringersi coll' Episcopato suo in falange im-

penetrabile al cozzo e invuluerabilc ai colpi di tanli avversarii.

Ecco dunquc come scrivc Y illustre Prelate al Redaltore del Monde.

Signer Redallorc
,

Giaeche nulla piu osta alia rislampa nei diari delle Pastorali

dc' Vescovi, a rnollo buon dirilto mi dovra essere lecito di chiedere

nno spazio nellc voslre pngine per illuslrarc maggiormente ancora ,

se e possibile ,
la grande e foudamentale controvcrsia della liberta

di coscienza c della tolleranza
,

si civile come religiosa. Le nuove

considcrazioni die a voi indiriggo mi sono slate suggerite da un

breve arlicolo del signor Leopoldo de Gaillard die leggo nell' ulti-

mo quaderno del Correspondanl , e nel quale si tralla della ttivo-

cazione dell' editto di Nantes.

II signor Leopoldo de Gaillard ama la verila e la Cliiesa quanto

posso e debbo amarla io stesso
;
ma per difenderla maneggia armi

che io non islimo di buona tempera. Se fosse solo a do fare, io po-

trei arrogarmi di aprirgli la mia menle in una Icllcra privala, con

tutli quei riguardi che le pcrsone ben nate sogliono avcrsi per u-

cenda. Ma con se egli ha una intera scuola mioca di apologisli del-

la religione ,
e questa scuola e ingrossata da un buon numero di

scriltori fra i piu valenti die abbiamo
,

i quali a un tempo medesi-

mo sono crisliani sinceri e generosi. Niente adunque vieta che io

spieghi la conlrovcrsia in faccia del pubblico ,
e che dica palese-

mente cio che credo
,
e cio che ho cerlezza che sia il nuovo prinri-

pio (
cosi Io denomina egli stesso il signor de Gaillard

)
della liberta
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iii roM-iiTi/a ' dolla lolloran/a. (!io non di manco in lullo quHi .

flu 1 >on prr dire . non lax-irrn di avoir pn MT.ir ,._:li r.cclii quesla

massima lanlo savia e vera del Cardinalo di Url/ : Non hisogna

i-hr i-' innvM-a dogli orrori do' noslri amiei a! segno, che diamo il

vantaggio a coloro contro i quali combattiamo 1
.

II vascello drlla six-iota . in Europa al mcno . fa acqua da ogni

banda. Noll' ora stcssa la Chiesa soggiace all'assalto piu furioso che

siasele giammai scatonalo contro in diciollo scroll che vivo. Dire che

in quosto condizioni la difosa dolla societa e dolla religionc dove

essere non pure vigorosa c gagliarda . ma ancora ordinala e gover-

nata con perfetto consenso degli animi e con istabile accordo ed ar-

monia, sarebbe richiaraare un principio di elementi
,

la cui univer-

sale esperienza prova che it diraenlicarlo ha sempre falalmente no-

ciuto alle cause eziandio migliori. Pare a prima fronle che se quesla

concordia e punto ncccssaria, facile e naturale, ella e singolarmente

quando si tralta della Religione e dclla Chiesa caltolica; poiclu'
1 in

lei sono doltrino gia stabilitc
,
e \" ha nna Costituzione ammcssa da

tutti di capi gerarchicamenle organati. Si sa chi abbia il diritto di

comandare , di dare la parola d' online , di delerminare le armi piu

alle ad essere adoperale, di prefiggoro a ciascuno il suo grado. <
i

la

sua parle attiva nel combaltimento. E tullavia inenlre i noslri nemi-

ri \anno avanti compalli come un sol uomo conlro Dio, contro il

suo Crislo, e contro la sua Chiesa, accade, per una permissione di-

vina della quale piu lardi pcnotrorcmo il mislero, che noi ci Irovia-

mo spartiti in due campi. (Hi uni dicono che convien difendersi di

una tal maniera e sopra un tal punto . gli nllri che di un altro tal

modo c sopra un allro luogo, e nolle due bande si accusano gli uni

gli altri di pregiudicare alia Religionc in cambio di servirla. Nel

campo opposlo noi siamo designati coi nomi di oltramontani e di gal-

licani, a grandissimo torlo certamenle; perch6 le dollrine dctte gal-

licane non entrano in queslo aflare ,
e di piu nel clero

,
nel corpo

dei Vescovi soprattutlo, non vi ha piu gallicani propriamcnto lali.

Ouesto si sa benissimo, e sopraccio tanto non si vuole la Chiesa di

1 Mfmoire* du Cardinal df Rft; \\\ . VI.
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Bossud, quanlo la (liiicsa di Bdlarmino. So si lrallas.se ddla ('.!

di Pilhou, di Dupuis, del sig. Dupin , do sarrbbc iiidiflercnlc. Ma

per buona sorle, dopo la Chiesa cwliluziouulc
,
non si Irovano piu

Vescovi
,

i quali non riprovino le vergognosc servilii cbe si erano

decorate col nome di liberla.Adunque non nel Gallicanismo ne nd-

rOltramoDtanisiuo, ma allrove e da ccrcarsi la Iriste divisione die >i

r mostrata in Francia fra i difensori dclla Cliiesa. Quosta deriva da

lull' all iv cagioni.

Gli uni hanuo crcduto di doversi fcdelmcnte e scrupolosamenle

conformare allo spirito c alia lettera dclle Costituzioni c dei Rescritti

aposlolici venuli luori massimamente dal 1832 in qua; gliallri,

all' opposlo, si sono avvisati che, cagione lo slalo (Idle idee in Fran-

cia
,
in allri termini cagione lo spirilo motlerno c i principii nuovi

che essi lengono per cerli, sarobbc maggiore la perdita che il gua-

dagno a far valere e a profest>are lullo cio che e conlenuto in cole-

sle Encicliche. Si sono spinli ancora, credo io, lino a persuaders e

a dire che not siamo in Fraucia
,

in coiidizione migliore cl.e non

siasi a Roma, pur giudicarc la maniera piu opporluna di difcndere

in casa nostra la causa dclla Rcligione. Lc Enciciiche biasimano e

riprovano; 1. La liberta illimilata, conceduta a tutti senza dislin-

zione, dclla stampa e di tutte le dollrine, quali che si siano, vere o

false
;
2. Le assodazioni Ira genii di tuttc le religioni e di lutte le

opinion!, formate all' intento di otlencre questa illimitata liberla ;

3. La ragione sopra la qualo si fondano i Cattolici che partecipano

a colali associazioni : che cioe la vcrita possiedc in se stessa una

forza baslevole a trionfarc di liilte le aggressioni deirerrore. E con-

verso esse aflermano, die la prolezione dello Slato, quanlunque non

sia mai uecessaria alia Chiesa
,

le c stata c le sara empre somma-

mente ulile, per prescrvare molli dall' errorc c da' suoi frutti fum 1 -

sli; 4. Riprovano quella che si chiama liberta di coscienza, e con-

seguenlemente la tolleranza civile di lutte le religioni ,
in quanto si

pretenderebbe fame una legge gcnerale ed obbligatoria per tulti i

governi. Basla rileggere tuttc le Encicliche c lulte le Allocuzioni

pontiticie che sono venute a luce dopo il 1832 : non se ne trovera

una sola nella qualc qucste qualtro cose
,

le due ullimc sopralutto r
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la libert^ <!i msden/a <
1 i lolleraM/a . ii>n Men<> mentovale COB fcr-

inolc energichc di liiasinio < di ripadio.

|>i pin |

r do die rigwdftflpecblfnonfc IP dotlrinr . ribrioJiia

del nipso di Man.o 18.'>:i come pure pareccii Brevi o Rrscrilti parli-

cotari, quello fra iili allri die fa direlto alia vcoerabile Congrega-

/ione di S. Sulpi/io, hanno spgnata una via pralica la quale

I . In profossare una verace e sinccra sollomis.-ione alle

lu/iuni pontiticio siono doltrinali. o sipno disciplin;iri. i." In presce-

gliere ad insegiiarp pd a fare inspgnarp, nollp coso die sono conlro-

vaiw fra i Tpologi ,
Ic opinion! P \e spotcnze clip si spguono in

Hnia. lanlo npllp Congrpgazioni quanlo npi Spminarii P nei Collpgi.

si Iralla dplla S. Spdp, IP proposizioni piu favorevoli alia sua

aiilorila o alia sun dignila.

In lor/.o IUOITM. lutli i Conciiii pro\inciali rhe si sono Ipnuli in

Francia npl dpcorso di qupsli dirci anni . hanno dichiarato chp essi

afevano in conto di dovorp. il ricevprc con risppllo P sommessiono

tnMe IP Costiluzioni aposldichp chp sono irrBPrali P chp si rivolgono

a tutta la ('hiesa, sia chp si riforiscano all.i dollrina, sia che alia di-

sciplina. Finalmcnto vi P un falln pubblico c co>lanl(\ il q-ralp io

noto pprallro con una ccrla esiiazione, per toma di fprirp il dclkalo

amor proprio di qualchpduno : qupsto P che dH due sistcmi iiccolli

e seguiti in Francia, da dim anni in qua, per la difpsa della Rpli-

gione e dplla Chiesa, Roma ha manifpstamonte prpferilo P uno al-

Tallro npl suo complesso. Ma con cio non in tondo dire, che ella f*\b-

bia appnnata ogni cosa dclKuna parte, P si sia doluta di ogni cosa

deiraltra.

II complesso di qupsti fatti accrnnava. parr a mo, una stradu pra-

iliprampntp delerminala, P per soguiria in hi! to non bisojrnava

a ciascuno, con una dose comune di ossoquio per la piu venprabilc

aulorila la quale sia sopra la terra, die un poco di ditBdenza di so

stetto e di dislacco dai proprii concetti pcrsonali. Nessuno neghori

rhe una li^liiilc defi-renza non avesse tPnuto luogo onorpvole di ob-

bedim/a, in
<|iit

i i api nei quali qupsta non era obbligatoria.

IVe i-rano Io maniere di diportarsi in ordine al programma indi-

dalla Santa. Scde.



316 INVITO E MEZZI AD OilA CATTOL1:\

La prima era di acccltarlo in tulto, di approvarc quanto ella ap-

prova e di condannarc quanto clla condanna.

La seconda era, acccltandolo o anche non acceltandolo in lutte Ic

sue parli, di prcmere in un silenzio ossequioso do che rincresceva

di aramctterc, senza dir nulla ne pro no contro, e massimamente

senza impugnare coJoro che seguivano un conlogno opposlo.

La Icrza da ultimo era di comballere per la Chiesa, senza avere

riguardo ai pensieri ben noli della Santa Scde, di piantare come

principii doltrinc che ella ha sempre trafilte, e di porgere quesli

prelesi principii come unica e solida base, la quale si possa prendere

oggi per soslenere viUoriosamente la Rcligione e la Chiesa conlro

la rivoluzione.

La prima e slata accolta e seguila si sa da chi, e niuno puo asse-

rire che non fosse moralmente autorizzala lanto, quaulo possa essere

qualunque punto che sia fuori delle cose di Fede.

La seconda e stala seguita naturalmente da alcuni Vescovi, in

questo senso, che essi hanno poluto non parlare della liberty di co-

scienza o della tolleranza, quando il nesso nalurale degli inlendi-

menti e delle idee che esponcvano non ve li conduceva.

E noto ancora chi abbia preferita la ter/a.

Or io sostengo che il pensiero della Chiesa e cosi formale sopra

quesli tre capi ,
liberta dcl!a slampa ,

liberti di coscienza e lol-

leranza polilica di lulti i culli
,
che non e permesso a verun callc-

lico di professare e di difendere publicamente il conlrario. Io

nV accorgo quanto questa asserzionc sia grave nella bocca di un

Vescovo
,

allcso il numero e la qualila delle persone a cui puo ri-

ferirsi. E percio mi guardcro io benc di prelendere che esse deb-

bano credere alia sola mia parola ,
e rinnegare i loro senlimcnli per

questo unicamenle che un Vescovo aflerma loro che s' ingannano.

Ma per loro e un modo facile e sicuro di prender luce. Si rivolga-

no alia S. Sedc
; queslo passo non puo rincrescere a uomini cri-

sliani schielli e gcnerosi come sono essi. Domandino umilmenle al

Dotlorc universale di tulli i figliuoli dcllla Chiesa
,
se cglino sicno

nella buona via
,
o piultosto nclla falsa. Questa e una preghiera che

io fo loro per T intercsse della noslra comune causa che e quclla
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di tulla 1* Europa cristiana; e io protesto qui ,
chc qualc cli

la risposta chc loro si fara
,

io 1' accellero con ardorc pari :\

>

polio cd all' uiuorc figliale. Qucslo e T unico mezzo per mellerci in

rnm-ordia , o la ronrordiaci cosi necessaria che sarebbero molto

infelici e mal ragioncvoli coloro i quali ricusassero di andarla a cer-

j>iv>so T aulorila, la quale , sopraslando per ordine di Dio a

lulli gl' inleressi catlolici ,
e sola capace di slabilirla.

Io polroi ft-nn.inui
ijiii,

non dovendo figurarmi chc con argomenti

qunli die MUMO
, giungerci a mularc Ic opinioni di uomini grandc-

mente illuminali . sapuli, sinceri
,

i quali Io hanno abbraceialc, c le

hanno ammessc solo dopo sludii c considerazioni mature. Tullavol-

ta, per vantaggio di allri lellori
,
io voglio ricordare sommariamentc

i soli veri principii chc la Chiesa riconoscc in questa materia : Li-

beria delta stampa, Liberia di cosdenza, Tollefanza civile e poli-

tico di tulli i culli.

Liberia della slampa.

L' errorc in sc
,
ossia il falso

,
non puo esserc sc non principle di

male
;
non ha verun dirillo, loslochc egli e riconosciulo per tale; sc

nc avessc uno sarebbc il dirillo di dislruggere il benc e di fare il

mal" ,
il che c conlro la ragionc c contro la nalura dellc cose. La

liberta di prcscntarsi c di ciicolurc da per lullo, appartienc alia ve-

rita , c sc Irallasi di una vcrila chc sia slala promulgata e rivelata

da Dio, il suo dirillo non puo essere da niun titolo conlrastato. Ecco

il perche, quando la sinagoga c i proconsoli romani volcvano inter-

dire agli Aposloli di predicare la dollrina cristiana, quest! si riliula-

vano di obbcdire ad una polesla uniana . perciocche avevano rice-

vulo oni; ni da una potesla divina , e manlencvano che do?evano

cssci laM-iali liberi di compare il loro mandato, poich^ allrimenli

si sarebbc conlradetlo al polcre sovrano del Signorc Supremo. To-

glicre la libcrla ad cssi, era un toglierla a Dio.

I manifesto chc Terrore non pu6 chiederc la liberla a titoli di

questa falla.

La (iollriiia cri>liana chiaramentc insegna, che coloro i quali go-

vcrnano i popoli ,
son tenuti per questa ragione o perche sono rap-
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presenlanli c minislri di Dio, di tulolarc il bone e la ^ rita . di ro-

primerc e di punire il male. Uii li franchcradaH'obbligo di opporro

un argine al male che puo gencrarsi dalla slampa? Al vcro o al bcnc

cssi devono una inlera liborla: all' errore c al male, non la debbono

se non in quanto certe dolorose necessity lo esigono, e cio, non per

soddisfarc a un dirillo chc a quesli sia proprio, ma a pro dell'ordine

e della tranquilh'ta sociale.

11 perche nessun Governo ha ammessa una illimitata liborla della

slampa. In Ingbillrrra eziandio mal ne verrebbe a chiunque oppu-

gnasse i dirilti della famiglia regnante. Di falto qucsla illimitata li-

berta non e richiesta da nessuno. Ognuno iniende che la legislazionc

deve reprimerne i trascorsi. Ma chi portera giudizio intorno a quel

che va represso e intorno a quello che va passalo? Noi, crisliani e

caltolici
,
noi sostcniamo che lo dollrine noslre debbono libcramenlc

circolare, perche sono vere e dalla divina rivelazione consecrale, e

che un Governo crisliano e in obbligo di frapporre oslacoli agli as-

salimenli che lor posson venire dalla slampa. La filosofia razionali-

stica c la Rivoluzione dicono al cnnlrario, che la liberta spelta a loro

esclusivamenle, e che lo Slalo deve almeno invigilare rammaestra-

mento religioso . il cattolico in ispecie , per cio che su ::;ulti capi e

avverso all' indipendenza della ragione; ed anche, prelendono esse,

alia indipendenza temporale degli Stali. Yedelelo, fra gli allri paesi,

in Francia, in Belgio ed in Piemonte.

A fronte della non possibile impresa in cui siamo stali linora di

stabilire confini accertati alia liberla della slampa. a fronte niai-

mamenle del piali mossi dai rivoltosi conlro Tinlolleranza da cui si

pretendevano colpili, c, bisogna pur dirlo. della mala fcde la quale

aveano per usanza di meltere in opera, la dove signoreggiavano; si

sono veduti caltolici de' piu cminenli c de
1

piu schielli
,

i quali hanno

ripetuto ai nemici elerni della Chiesa e di ogni monarchia cristiuna-

menle ordiuata : Noi vi promettiamo di lasciarvi dire tutlo e scrivere

lutto, purchc voi ci rendiale la pariglia. La verita e dalla parte no-

slra
;
la non puo essere sopraflalta ;

con la libera discussione
,
noi

siamo assicurati di riportarc tosto o tardi la viltoria.

Che hanno replicato gli avversarii noslri a quesla proposla? Che

ha replicato la Chiesa?
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I !! rii hanno repliralo due cose. Primier.unmlr : It

>la nun
'

, pel
'.,'- la inl<!liT.in/.i c ine-

,i
qualsivoglia dollrina die >i diea diuna di online e di islilu-

exihisri.Mo non li.mno lilolo oe

balia di stipolare in tal forma, l^lino dipendono da una aulorita su-

pcriore cho li disdirebbo o lanli o loslo.

Si e rcplicalo ancora, e per lo mono si e senlilo quasi per islinto,

cfae la liberla io quesle condizioni, avvanlaggerebbe tmppn la rdigio-

ne ;
c siccome scopcrtamcnlc s' aspira a vincerlti

, e cosa mollo nalu-

ralc rli" !c M inlrrdica un argomento, sopra la cui cflicacia i suoi di-

fcnditori asscvcrano di fare asscgnamcnlo per .suprr.irc i siioi ncmici.

La Chiesa alia sua volla ha protcslalo, por borca di Grego-

rio XVI, nel 1832, conlro le condizioni memorato. Ha dichiaralo

chc i proponenli non avovano facolla di trallaro c di transigerc ,

quando ci son di mezzo i dirilli della vorila c della religione ; che

ncssun umano pub-re, e a piu giunla ragionc, ncssun numero di uo-

mini privali , per grande die sia . jiuo dispensare un governo dal

debilo che Iddio gl' iniiiunge di proleggere il bene e di reprimere il

male
;
che la incireoscrilla liberta data a tulti gli errwi non falli-

rebbe di germinarc un' inlinila serie di mali, non oslante reccellen-

za delle confulazioni che lor sarebbero opposle ;
che non e punlo

lecilo di (are il male, per mini del bene che puo succederne di poi;

e finalmente die lu ('hie.-a ha sempre lenulo per cerlo che la prole-

zionc dcllo Slato
(
la quale d' altro lato le e dovuta

)
era da anli-

porsi alia liberta qualt
1
si domaudava.

('io sicuramente non imprdiscc che la C'hiesa basli a se stessa ,

ma pero a coslo di maggiori diflicolla e pcricoli pei particolari ,

quando il sostegno del In Slalo le fa difetto.

In somma. noi diamo cio che non ci -peiia. noi transigiamo sopra

diriUi e doveri che non sono nostri, ma della C.liiesa e del polen*

temporale ;
noi andiam conlro il pensicro fonnalmenle espresso datta

Santa Sede e la parola non meno fnrmale della Scrillura
,
sc conce-

diamo indislintamenle ad ogni dollrina il libero giro, ancorchd se a

patio che ne goderemo noi stessi; e sc < i lidiamo delle promesse,

i u < bbero in questo conto
,
noi siamo Iroppo crcduli e fini

remo ingannali.
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Liberia di Coscienza.

Ouesta, a qucl chc scmbra
, significa che ciascuno e libero di

ammettere la religionc la quale gli convicne, di sccrncrc fra il bcnc

ed il male a posla sua, e che sopra una tal materia cgli non ha da

rendere ragione se non a Dio. Quanlo al primo capo la proposizio-

ne ha un lato vero; quanto al secondo, e patenlemcnle falsa ogni

qual volla Y interiore giudizio dclla coscienza si manifcsta con alti

al di fuori; se ci6 non fosse, i ladri, gli assassini, gli adultcri vivreb-

bero contenti e lieli.

Di falto e di diritlo la coscienza del cristiano caltolico e formala

c regolata dall' insegnamento della Chiesa. Un catlolico senza dub-

bio e libero di sollrarsi a questa regola e a quesfautoritJi : ma cessa

immediatamente di essere callolico.

La Chiesa cattolica dunque non dice a' suoi figliuoli : la coscicn

za voslra e libera; e converse dice loro: voi dovele regolarvi in

coscienza sopra i rniei deltami
,

e se ricusatc di farlo
,

voi non

siete piu miei, ne io posso tollerarvi nel mio grembo.

Parimenti ella non dice ai cristiani dissidenti, scismatici ed ere-

lici : voi siete liberi di pensare quel che vorrete della Chiesa calto-

lica e di formarvi la coscienza altrove che ne' suoi documenli, voi

per cio non vi aggravate dinanzi a Dio
;
ma dice loro : T insegna-

mento cattolico e norma divina di tutle le coscienze, per tulli coloro

che sono stali capaci di conoscerla, di modo che coloro i quali T a-

vranno ributtata, dovranno dar conlo dello spregio in che 1' hanno

avuta. Per questo appunlo essa sludia d
1

islruirli ed approva il con-

corso datole a questo fine dai govern! . Sono cose al tutlo diverse

il costringere ad ascoltare predicalori catlolici, ed il coslrinyere a

fare atti che siano esclusivamente proprii della Chiesa catlolica.

Sant' Agostino si spiego chiaramente a questo proposilo ncl caso

dei Donatisli, e si puo vederc nella corrispondenza di Bossuet, nelle

leltere scambiate fra lui e Mons. de La Broue Vescovo di Mhvpoix,

che egli non sentiva punlo altrimenti che sant' Agostino. Confesso

tultavolta ch'egli non si spingeva tanto innanzi quanto Mons. dc La
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, dii 1

r^li .-'..pp tneva in ;') .il \< TO. Di qui sono con-

a liulan- una fraxf (It 1 ('orri'^ioKiltntl. dove si dice Hir quan-

,iij,'i
\l\ ri\.t.- () 1 nlillo ill .Nantes non rimaneva di qucsto

rditlo a un di piv- i il Ironco. la lilii-rla di cosrirn/a, die

.-i ri-pi-ilare. Sc con quisio si MJ<>! dire die un (iovcrno

r-alloliro dr\. ; d'ogni allo indirix/alo a favorirc la Chicsa

neH'i>lni/io( i

doyli i -li-rud prumuuvcrc la loro con\crsiono

srliirlla c siuccra, >i \a conlro il scnlimonto della Chiesii e dc' piu

illu-lri suoi Dolloii. V'lia gradi e modi di costringimcnto die noo

sono nini ponnossi, c cbc la Uiirsa ha semprc condannali; ma hav-

c/iandio di quclli che cssa non disapprovcra raai, perche han-

no per iscopo unicamenle il far inlonderc la vcra dotlrina, e dispor-

re lo rncnli ed i cuori ad animellerlu.

La lollerunzu.

Lcggo neH' arlicolo del sig. L. De Gaillard die qtiando fu pro-

mulgalo Tedillo di Nantes lull! riguardijvano 1' ingerimenlo dd

Principe nolle quislioni di crcdenze c di Chiesa come legitlimo cd

andic come obbligalorio ,
c die i7 principio della lolleranza rdigio-

sa
, inlravedulo da Enrico IV

,
non erasi punto radicalo nei co-

Mum!. E poeo aj)|iresso loggesi quest' altro periodo : Prima di

iiillc la rasa di Borbone scppc com-iliare il principio miovo della

tolleranza rdigiosa coi dirilti mantenuti dalla Chiesa cattolica
;
ma

Tcdillo di Enrico IV era un concordato politico tra due rcligioni

cbc si piegavano a ccssarc dal combatlcrsi a vicenda, fuori del carn-

po pacifico dello coscien/e. Or io non prcndo qui a discuterc

ni'- T edillo di .Nantes . nr la rivocay.ione di csso fatla da Luigi XIV

nol HIS.
1

*. Mi terro pago a fare soitanto alcune ossenazioni preci-

pue, die dilegueranno gli cquivoci ondc fu sinora involta la ron-

troversia ddla tolliTanza.

I.* 11 sig. de (iaillard chiania nuouo. ed a buon dirilto, il princi-

pio della tolleranza polilica. Ondc s'infcriscc chc questo pn'nnpio

-p-'lla punto alia dotlrina religiosa : impcrocchr in
(|iieslo scnso

non jtniit
hit csserc nuovo, e dovrebbc trovarsi costanlcmente pro-

Scrie IV, tol. Ml. 21 *<? Lngllo I860
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clamalo
,

ricordalo cd ailualo ncl corso ddla sloria errlesiasliea.

Ora (^
r
li auiene al conlrario die non se no trovi traccia veruna, ed

ancho alia fine del XVI secolo niuno vi pensava ,
sc non fosse per

avvchtura Enrico IV, il qualc, per quanlo dices!
,
I'inlravxide o lo

consacro col sno Editto. Adunque questo prindpio ,
se pure e tale.

apparlicnc all
1

ordinc (Idle cose temporanec e nalurali ; e reslcn-bbr

a sapere so apparlicne air online rationale o logico o sollanto all'or-

dine' morale e pralico. In allri termini
,

resla a defmire se esso en-

stituiscc un prccelto ra/ionale
,
necessario c genorale, cli^ drbbo

applicarsi semprc e daporlullo , ovvero sollanlo se esso non sia ap-

plicabile die in casi special! ,
in t'ui la tolleran/a Icgalc d

1

un cullo

elcrodosso pn6 essej'e nccessaria per ibndarc c rassodare la pace

d
1

uno Slalo. La prima di quesle allernalivc non puo affcrmarsi ,

perchc allrimcnli nc conseguirebbc die la Chiesa ha costanlemenlc

-comballulo c reiello un dcllato di ragionc ,
il die non puo amniet-

Icrsi
;

e no seguirebbe ancora che lino a quesli ullimi tempi fale

dottato fu disconosciulo e violalo da tulle le Religioni e da tutli i

Governi ;
il chc e altrcllanto incredibile. Sc nc' inferirebbc da ul-

limo che la.rcfla ragione ilhiminata cd incivilita . impone a lutli i

Governi cattolici T obbligo d' aprire le porte dc' loro Slali a tulle le

Religioni , quando pure lulli i loro sudditi non professassero allra

religione die la callolica
;

il chcjj condannalo dalla*(!hiesa
,

(' \ir-

talo dalla ragionc di Slato ben inte.sa, nc poleasi manlenere die con

sofismi e con principii al lullo nuovi. La verila sla in queslo: die

si danno congiunlurc per le quali la tolleranza diviene nccessariu

pel bene dello Stalo
,
e son d

1

accordo che cosi fosse quando Knri-

co IV si dclermino a bandirc TEditlo di Nanles. Ma cpicsto Principe

ndlc concession! da lui falle a' proleslanli non ando torse al di la

del nec^ssai'io ? Nc ha egli falla qualcuna che otTendosse i dirilli

imprescrillibili ddla Chiesa caltolica ? ("olr.^li sono quesili cui ora

non debbo csaminare e dccidcre.

2." Per allra parle^sombranii che il signor de Gaillard non parli

con sufliciente csattex/a, dicendo ehe I

1

edillo di .\anlrs fu in

cordalo politico Ira due reliyinni. l>al lato de' proloslanli e cer-

lo die la
j)oli(ica entro almeno per mel5 eolla religione de;
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signori, eke s' erano coll/iMii wlli- Ho
;

ma

M<" .1 i < allolirj il He solo roi MIO] nn*ii:li ri N! part cipo ,
e

ii'Hi \i li!,- null i rhf fair. II wo si < rho I' nIHto di

s fu nn Iraltafo concilium irn ''." /'trim:,- /W';
. IP' 1

Mli r;il(olici no paparor.n !
-

i pm! n foasero

slali allro < h<> nn.i . non s' aMvbbo di.Milo c..n-

fhiudoro 1111 cuncordalo
,
m;t promul^rare srmplicemcnte una (>r-

3. In quanto alia ri\ di qucsto Kdillo. I'alla d;i l.irjri

. non h a dirno jniulo nulla. so non I'us.v- rli lalfat-

lo dovcsi Lriud;c;uv sccondo i prinripii monlovati pin sopra. Her una

parlc la S-inla Si'do avea snmpro man'tVslata una grande opposizio-

niolti parlirolari di quoslo K<iillo ; r per I'allra Luipi XIV <d i

suoi consigliori a ragiono o a torto poco mont-i lo iriudicarono fu-

io. r,osi s*wndo l
i

il Ho di Kranria si fosse

consiglialo col l
)

aj)a. so ^li avos^- diicslo: faroi bono, adempiroi un

do\ <>ro di !Vinci|)o caltolico. rivocando I'editlo dol niio a\o? 11 Papa

atrebbe risposlo st'nza dubhio : si, in nnssima. ^Q\ potclc o dovolo,

rosi faro. Qio so. andando pirt in la, il Uo iffcsse soirginnto: io mi

propongo di far veniiv i protoslanli alia chic>:i
j

r ascollaro prodi-

ralori caltolioi. di osiliaro i Inro minislri, di nu'll-TO prosidio mililare

nello cav d'i rir tlciiranli finoho uon si piogliino, di puniro con

mullo, wn carcori, con lo oonfisoho o con gli osilii c\\ oslinati nel-

la loro roHgiono : or clio no ponsilo voi
,
Santo Padro? il Santo Pa-

lo : in quoslo voslr) dispgno r' o p -1 si o p?l no:

;i'l ogni modo (minium 'illnnnn si'rrnl.

N Ha intoWoranza conio n^lla Inllnranza si danno radi . o \' li.i

cose ponnosso e cose violate. So i fa\ oroggialori cl-lla lolloranza, a

i-ui volgo ora il discurso, inlondono die ogni yr<ulo di coslrinyimen-

In csteriore c illecilo in nuileria dilrflif^onc c ili t-reile n:e, porrlio il

allo libero; so/ssi prolondono cho 1' insognamonto

c la discMssiono siano i //.i onde sia lecito valors! per porsua-

dcre e convorliro; ossi la sbagliano a poz/.a, e disconoscono vcrila

1 IOB.
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divinamente aflermale, professalc coslanlcmcnlc dalla. Chiesa c coi>-

fermate ogni giorno dal falto. La Scritlura dice : Slullitia colliynln

est in corde pueri el disciplina virgae exculiel illam 1. Dio ha volu-

to chc il dolorc e la pena scnsibile scrvissero a formare la coscienza

morale dell'uomo, cd e pcrcio che la correzione corporate, cosi slo-

lidamcnlc c cosi infelicemenle rifiutala dapcrtutto a nostri di
,
erasf

adopcrata ognora si nclla educazione domcslica e si nella pubhlica.

per distogliere dal male morale con 1'eflicacia del dolore fisico. I no-

stri costumi, lo so, non comportano piu tali usi : ma siamo noi percio

migliori ? Checche ne sia, il numero di coloro che si cangiano di ma-

le in bene per effello di gaslighi ricevuli, di sciagure ineonlrate, di

malatlic, di mulle, di prigionie e d'esilio, queslo numero c si gran-

de, ed i fatti sono lanlo.noli e manifesti, che torna impossible HOD

riconoscere nella pena corporale o maleriale un mezzo ordinalo dal-

TAulore della nalura, per ricondurre T uomo a migliori pensieri ed

a migliori senliraenti. Perlanlo v' e ungrado di costringimooto csle-

riore
,
di pena e di patimenlo fisico

,
che puo essere legillimamenle

ed ulilmenlc adoperalo per guidare un uomo dall'errore alia verila,

dal male al bene. Tullo sla die vi si mella mano a proposito c con

la giusla misura.

Ancora una volta: scongiuro istantemonle i Callolici capaci di

difendere la religione, sia con scrillurc, sia con allri mezzi, che

vogliano prender lume presso il Maestro c Doltore universalc. Mi

sollomelto fin d'ora alia risposla die ne riceveranno ; e se egli pcr-

ineUe loro di star fcrmi sulle idee che s'hanno foggiate inlorno alia

maleria di che ho discorso, se permette loro di professarle e pro-

pagarle, io saro il primo a dichiararmi del loro avviso.

Gradite ecc.

11 LugliolSGO.

G. ill. Vescoco di Montauban

I Prov. XXII, lo.
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La Lcltera deyli Arcirescori di Toscamt direccellenlisshno Presi-

dcntc del Consiylio del Minislri. Geneva, Giovanni Fassi-Como

18(10.

Esiguo di mole ma degnissimo di altenzionc e qucslo librello,

il<Minalo a pcrcnnarc la meinoriu di un documcnlo assai grave e a

didiiararnc la vcrila, die pnlrcbbc pel laconismo csscrc meno com-

prcsa da ccrti Ictlori.

Tcuia del librcllo e una lellcra scritla collctlivamcnle dai qual-

Iro Arciu'scovi di Toscana, ai quali adcriiono dipoi lulli i loro suf-

fragaoci, per richiamarsi conlro lo vcssaxioni undo u IraviigliaU cola

la Uik'sa
,
c spenulissimaincnle conlro la violazionc di quell' inizio

di concordalo, con cui Loopolilo II ai ^11 April** 18.'il ripnrava in

jmrte il male prodollo dni reynhnncnli del primo Lcopoldn.

L'Edilore e commenlalore dclla IcUcra divido in cinque parti la

breve sposizione.

Incomincia il librello dal commcnlnri* lYsorilio nol qualo i Ve-

sco\i giuslilicavano il rilardo di quoslc rimo.>lr,m/.e col dobilo di

prud'nl'' unnsueludinc, e l,i frim in > on cui ora parlano ailment'

il >;i
i n/io HDD app nulalosa connivcnza. A most rare quanlo

sia ragionevoli' una I tl-* giuslilira/ione , 1'oliloiv paragona la coo-

dolla dd Vi-scoNi con quella di Pio VII ? di I'io IN n.'i quali lanlo
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piu risplcndellc il raerilo del coraggio ncl nsislere. quanlo fu piii

mansucla la tollers n/a dci loro primonlii. E quanlo fosse inansuda

quolla dei V
r

escovi loscani \ien poslo mirabilmeote in hu-e coi loro

falti o documcnli ncl corso priiHpahncnle dell' ullimo biennio. l)i

chc appariscc I'ingiuslizia di coloro fra i governanli loscani. du* al-

T inlolleranza del dero vogliono altribuirc i danni die nc soffre la

Chiesa. Fin qui doll'csordio.

La prima partc della leltcra stabiliscc il domnia impoi lantissimo

dell' indipcndenza della Chiosa, dimo.slrando come i tre priini secoli

di persccuzione rendessero evidente il dirilto concedulo dal Salva-

tore agli Apostoli di ammaestrare e governare nelle cose religiose

liberamentc le genii. II commenlalorc dimostra come talc indipen-

denza consiegua direllamenlc dal primo precetlo del dccalogo, ed

assicuri fra le genii crisliane quell' indipendenza di coscienza
,
cui

i libertini tanlo sono piu accanili ad opprimere , quanlo nel promol-

terla sono piu audaci millanlalori.

Ma poiche i Vescovi avcano nolalo die ttndipendenza dcllo Slalo

c quella della Chiesa sono due circoli concentric] dei quali il mino-

re e conlcnuto nel maggiore, Feditorc spiega queslo paragone os-

servando che T indipendenza dcH'ordinc politico mai non giunge a

tale, die rcnda lecila la violazionc deH'ordine moralo.

La seconda partc diraoslra come il Leopoldismo , logliendo al

Ciero la sua liberta
,
nuoce alia (Ihiesa ullerandone la costilu/ionc .

nuoce alloStalo preparandogli rivoluzioni. Che alleri la coslituzione

della Chiesa, apparisce c dalle origin} dellc riforme leopoldine -ho

furono figlie del giansenismo c del proloslantesimo ;
e dalla natani

di ogni essorc chc senza la liberta propria di sua specie imbaslar-

disce. Chc poi questo incatcnarc la Chiesa propari gravi danni alln

Stato. lo mostrano i Vescovi considerando che la Chiesa c drslinala

ad aiutarne illibero progresso prevencndone i Iraciawenli :

conferma Tannolatore mostrando come Chiesa e popolo m'stiano sie-

no sotto (jualcbo aspclto una cosa sola.

E non e quesla la prima volla che i Yoscovi toscani tengono un

tal linguaggio. Fino dalPanno IS'iDjquando il rcfrnante INui'

dopo un viaggio trionfale pei proprii Slali, iiuitalo dal (Iran Duca

visilava
,
tornando da Bologna ,

la Toscana
,

1' Episcopate prendca
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il IViiK :

,.|'i'rc 1' opera del

li f:r,t\ i pj'rirnli p< r lo SI itu in t|udl

N'I luniraiiirnti' rontinuala. I lalti haiino mo>lr.ilo pur iroppo tjuanto

foeaero sapicnli i pron<lin dci i'n l.ili toscuni: c tpici Miuislri cho

impedirono gli ofletti dollc rimoslran/.r, dmrrhhcro ora compiangere

il loro acciecamenlo ,
c con(V.v.aiv rlir la M-liiavilu dclla C.hii^a non

i>r.
lilto ajrli inlnvxsi .Id Principe svcnlurato I. (iuicche quei mede-

1 II documealo 6 poco conosciuto e pure imporlanlissiino. Oi.de non

dispiaoiTa .ii nuslri Icllori che lo pubblichiamo qui testualincnte.

" Altczza Imperiale e Reale !

Nella gioia universale dc' popoli alle spiriluali oostre cure adidali che

pienl di riverenza c di f<"!c fumio calcn suite oroie del Yicario di Gesii Cri-

sto per essere coufort.iti delPApostollca Hciiediziotie, mcittre egli si dcgoa

iMtare quesia parlc dclla faraiglia raltoiica di cui per divioa istituzione

e Padre e Maeslro; nelln commozione soave ed cililicaute che produce in

noi la parle cl>e I' A. V. I. e R. premie a quesia commie esullanza con ln-

min(is sifrnilicazioni di venera/ium- all* Aiiscusio I'onlelice , un pensiero

doluroso peri) fuiiesta ed atlrisla profondaiuente I'animo noslro e di tnlli

i religiosi e migliori suddili dell' A. V. I. e R. ed e la disarnonia che tul-

tora psislo nel Granducalo fra la Chiesa R lo Slato, fra la civile k'gislazione

e recclesiastica. Que>la Irislo e funesla verila so non puo scuoierc la no-

slra fede perchi; nssicurati da di\ i:ia proniessa che la Chiesa di (iesu Cristo

poggia su ben pin \alidi argomenli che non sono gli umani, pure forte-

menlc ci nddolora il vedcre per quesia di<cordanza agitate le coscienze,

\ iolati i sacri Cunoni . non i ircondato il I'rincipalo da quella forza c splen-

dore che gli \ iene dalla IVeligione, infiacchito il principio di autorila die

appunto si fa vigoroso per 1' annonia fra la Chiesa e lo Stalo. E questo,

Altezza Imperialf, in trtsti tempi (.-arcMte errore funesto dissinnilarlo)

in cni la soeteU niAttccia di nciogliersi per doltrine perniciuse che vanno

sempre piu diflTundefcdosi , sceltiche e fanalicbe ud un tempo, anarchiohe

etiranniche, afpioiialc per i;e?:u < distrggere e incapaci di nulia crea-

re riic p.--; \i\ei<> c che. sc a Dio piacera di punirci, iiniranno con

laconvoigere ognl ordinf pii\;ilo e pubblico. Questo spirilo fatale che fa

guerra ad o.mii principio rcligioso c chile, cou Taiulo di Dio vuote easere

ciunltaitulo e viato, nta alia poieita deUa terra non verra fatlo Biai di

giungcre a tanlo senza I" aiulo della Heligioneche iwpriine in fronte a'Trin-

ripi -ngpello c da loro un iramenso accrescimento di potenza.

/ adiKique. Allez/a Imperiale, in lanlo pericolo di sciagure eslreme

rhe miiiii'Tiaiio la socicui, in tanta ioccs*ila di slretla nnione dell'aulorila
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simi chc ora padroncggiano la cosa pubblica in Toscana crano allon

i grandi oncomialori o difensori di quel Leopoldo, la cui dinastia Ira-

dirono c sbandeggiarono si indegnamcntc. Vedcle dunf/ve, conclude

Pannolalorc (pag. 34; ,
se hanno ragione i Vescovi toscani quundn

nella schiavitii delta Chiesa vcgyono immense danno anche
/;

civile comunanza.

La lerza parle giuslifica la convenzionc del 1881
,
mostramlo ad

un tempo chc lungi dall'arrogare alia Chiesa privilcgii odiosi cd in-

debili
,
era stata una condisccndenza dclla Chiesa chc consenliva a

spiriluale e tempoiale, queste fra noi sono ancora dhisc, e mentre il

Pontefice Massimo alza la mano aposlolica a benedirc i popoli ,
non puu

egualmente bencdire la Legislazione? Se il Principe e la Chiesa banno

comuni i pericoli ed i combattimenti , perche ambedue non uniranno le

loro forzc, per riuscire se a Dio piacera, viltoriosi? Perche in queste miti,

colte e cattoliche contrade un Sovrano die volentieri confessiamo reli-

gloso e pio non invoca dal Supremo Gerarca della Chiesa che le ragioni

divine e le umane sieno poste in armonia per ricondurre i popoli che con

paterno affelto governa al rispelto dclle leggi temporale ed eterna? Ogni

dilazione non potrebbe forse portare conseguenze irreparabili e fatal! ?

Monarchi Acattolici (il Re di Vurtemberg) mostrano di sentirlo e in quest!

giorni domandano al Vicario di Gcsii Cristo per i cattolici loro sndditi

concordia e provvedimenli. E noi governati da un Principe religiosissimo

che in questo momenlo istesso appalcsa taulo afTello c riveren/a al Capo

Supremo della Chiesa, saremo leiiuli in condizioni peggiori? No, Altezza

Imperiale; la voslra Religione noi permeltera, noi vorrii certameute.

E appunto in questa fidncia chc i sotloscrhti Arcivescovi e Vescovi

del Granducato profondaraehte convinti di adempiere ad un loro dovere

supplicano iin'altra volta TA. V. I. e R. che voglin con picno concordato

da stipularsi con il Capo Supremo della Chiesa consolare le nostre Diocesi,

tranquillare le coscienze dei buoni, invigorirc 1' aulorila del Principato

che pure da Dio prende la sua forza, circondare il trono dclFA. V. di tin

ossequio piii coscienzioso e cattolico, provvedere ai bisogni gravi della

societa in cui 11110 spirito di dissoluzionc va difTondendosi e minaccia gH
ullimi danni.

Confidando i sotloscritti chc per la coscienza caltolica e pla delf A. V.

1. c 11. la giusla loro domauda vorra cssere esaudiUi, e conforlare il cuore

paterno dell' Augusto Ponlcfice che si degna \isitarci, passano a ripeter^i

con profondo ossequio

cDell'A. V. I. eR.
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mcnonuir .ilriiui d-i >uoi dirilli per ridurrr ail tm.i .
i l,i regularila

Ic rela/ioni fra i due polcri. La Chiesa, dice, non ha Hla aim* n<>

ijuci dirilli mi'div-imi Hi.- iu -i .1,1 riliutaiv ad un.i ><drla di ne-

gozio, .id una compagnia di commedianli? E osercste voi conlcnde-

re a cosloro la libn.i >m/iinr d--i loco inlrnii ivpilamruii ,
la libc-

ra aiiiiniuisli a/.ionc dei loro Condi
,
la libora aggregazione di queslo

o qucl sodo? OIK IK- p.i.sloie
die a cosloro non si oscrebbc im|>orro

furono itnposlc alia Chiesa dal LeopokfiuM o rallcntale poi, ma non

interam Milo disciolle, dalla conveiuionc del 25 Aprilc.

Kppurc (soggiungc la <|ii,ula parlc ((uosla niczza liberla parve

iropp.1 ai noslri rigeneratori. E mcnlro a suono di tromba annuo-

/iav.isi la liberla per lulli, si calpt\slo ogui dovcrc di lealla c d'ono-

ralezza violando una convcnzionc solenne ,
afline di poler nuova-

inenle incalenarc la Chicsa c slraziarc Ic coscienzc. I Vcscovi dimo-

slrano in tal proposito con alcuni fall! quanlo sia slato lo slrazio

di'lla Chiesa c delle coscieu/e nel decorso di (juesl'ulliina rivoluzio-

ne. L'annolalorc pui es;iininamlo il di'crelo con cui dal Ricasoli fu

abrogala h conven/Jonc ne comballe i motivi die possono ridursi

ai quatlro scguenli : la convenzionc violava il dirillo pubblico ec-

i-h >iiL-lico della Toscana: queslo dirillo uon era cjnlrario al calloU-

cismo : la convenzionc non fu valida p relic non approvala dal par-

lamcnlo: la Santa Sede fu la priiua a rinun/.iarvi . L'annolalorc

dimostra per 1'opposlo die data la prima non sarebbc vera la con-

scguenza, polendo Ic aulorila legiUimc cambiarc il dirillo: che quel

dirillo fu veramenle anlicallolico c condannalo dullaBoIla Auclorem

fidei: chc 6 ridicolo chicderc rapprovaziouc del parlamenlo chc piu

non csisleva : chc e indecenlc c sleale violarc una convcnzione pcr-

i-ii l.i r.hiesii rirusa la sua sanzione ad una ribellione.

Talc e la soslanza di queslo librello, appena da noi delibala, non

esscndo possibilc ridurre a m;iggior compendio un opuscolo gii per

so mcdcsimo si laconico c sugoso.

Appendicc di qucsl'opuscolo puo dirsi Tallro di cui abbiamo con-

giunlo il lilolo al principio di quota ii\i>la: c chc commcnta una

U'llera d'-l Hurone llicasoli in risposla a quella dcgli Aivivesco\i lo-

scani. II commenlalorc gli riniprovora il niun valorc della rispo-

sla
,

la scjrlcsia dcllc manicrc, il dispolismo delle minacce e
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del provvedimonti : o giuslifioa la censura peccorrendoae I*
1 fro

parti.

1.' L'esordio, ovc il Baronc si maraviglia cho il clrro osi parlarc

come corpo eollettivo: nol cho ogli mostra d' ignorare n^ualnionle e

lo spirilo del lioverno cosliluzionalc , c il teslo dello Slalulo londa-

raentalc: e conlraddice poi so modesirao avcndo piii d'unsi \olla ac-

cetlato allocuzioni c mcmorie dal Clero quando lo erode ligio alle

idee del Governo.

2.
e La soslanza dolla lettera, ove il Ricasoli 1." la fa da maestro

ai Vcscovi inlorno air indipondonza della Chiesa; 2. da storico, rac-

conlando a modo suo la nascita
,
morle e resurrezione delle leggi

leopoldine; 3. da canonista
, parlando dei dirilli doi Vescmi;

4." da avvocato, promeltendo sempre nuove calonc alia Chiosa.

3. La perorazione per ultimo, nrlla quale il Barone Ricasoli, ram-

pDgnali agramonte i Vescovi d' immischiarsi nogli affari politici . di

vessare il Clero minore
,
di osteggiaro Y aulonomia d' Italia

, minac-

cia ai Prclati quolla porsecu/.iono. che oggi ha chinmalo sulle vitlime

Tammirazione dcirEuropa, suH'opprossore, losdegno e i vilnperi di

tullo il mondo civile.

11.

Gli affari di Romn tratlaii in Firenze dalla Nazione (giornale)

adtfi 17 Luglio I860.

La Nazione, chi nol sn posse, e uno di quei parecchi fogli cho. a

maniora di balie amorose
, vogghiano per ufli/.io alia culla del aeo-

nalo Regno anonimo, c fa in Firenze quelche T Opinions in Torino,

la Perseveranza in Milano e altri allmvo: cioo il .suo mestiere. >o

sopra questo son da fare le bocche tondo, giacche al trar dollo par-

tite insegna un proverbio die lulli i moslieri fan no lo sposo. Ma cio

che riesce un po
1

slrano si e, cho Donna .\nzifnic paia ;norsi lillo in

capo che i vcxzi e.i chicchirilli ;il suo bimbo non sieno gradili. u\o

non
glie.li condisca di sarcasmi. di volcno o di mon/o^m- ;i sfregio di

Roma papalo. Di che. quo! suo slorrarsolo conlro
<|ii;isi ogni giorno,

e dime e invenlarne e farsenc scn\en; delle profumate del moudo.
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iiiM-rn torn, i a .JIM!, li. i!:.,|.ir.i ddl' iiil'.inlc : il qua!

gnacbe non sia slalo anror hatirzzalo, c in l< nM nolu u

Ml' ignore alludrndii .il hjilio di Sa\>i,i c di Mizza , sia >lalo eir-

CODciM); purtulluol! risliano. caltolit.odr'btioni.

( IK- rlh- sia di cio il latlo e 11 : r noi JUT foniire ai IcKori un sag-

gio del seuno < dflla ^ra/iosa urbanila e dcslrc/./a oud clla coin 1 1

quesla sua jjiu-rra colidi.i ino a dar loro conosccn/a

di a!(|iianli hranrlli d'uiia roialr lanl.drrala, clu> inuodu fuuri ai 17

Luglio col lilolo ghiollissinio di Affuri di /toma.

un siiiyvlan' sju'lUicolo quello che da a qnesti //or/ In Carte

romana.

Tal o rcpit'oiirin i siIMini' d'inlro'lu/ionc. Or miriamo lo spetlacolo.

Mcr.ti\' i deslini d' lUilui .... menlrc In Sidlia menlre a

Napoli ; HGowiio del Papa reproseyue ciecumeiile in yueHa

via che deve conduire il potere tempvrnle alia SHH perdizione, e de-

vt render liberi que malciti)ilati popolr cite ycinouo ancora sollo hi

tinmnia prelinn.

('lii se lo sarebbo iiuaginalo eh? su; <jiial
e codtsta via di lanla

rovina per Tuuo o di lanla \onlura per ^li altri?

11 yiornule o/Jiciale del Cardinnie AnUmclli ifttendendo ad inyan-

narc I' Europa come sempn', si IM cstasiando net narrare o le pro-

ces* l yran concorso, o le pomposc cerimonie di un

turco che dbiurn In sun fnlsn reliyioie per fursi m'stittnn.

nuova! c.queslo \oi chiamalc jjivcipilarsi per una \ia di prr-

dizioue? Voi che alia fumusa proposla. ivcala da un pju famoso li-

bcllo, di i onverUre Hoiua in un couvcnlo. picchiaslc di inmii lino a

dipellarvcle.? Doh nuu \i afcoi-pU! che il vivstro o un parlaro cho

sa un pocolino d' islamila o di seguacc del Talmud ?

ncyhcn'mo nl ccrfo, che in Inli rncconli non siai'i (frantic

prey io e yrandc ulilila.

Manco male ! dopo la grafliala la Irccata.

Ma noi domandiamo se qunio *ia il lempo per trattener ilpnl>-

blico aiuioso di nolizie polilii-h<' , t'i
(jiiesli

loderoli trinnfi dclln

Rcltijioi

\\ Iciupu di trail. 'iun i crMiani dci Indendi Srinnfi delta Heligiwt
' opportuoissuuo; o allora piii quaudu i mahagi e
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Fassalgono per ogni verso, come succede al prosonto. Poi a chi

vorrestc dar a credere che il giornale di Roma non riferisoa notizie

poliliche? Voi discorrendo cosi moslrate di non averlo letlo. Sap-

piate adunque che egli porla soltosopra le medosimo nolixie che voi,

Irannc quelle che vi soletc cavar dal cervello, o che vi fate manda-

re da cerli eorrispondenli, i quali zirlano sul tono del voslro zufolet-

to. Di piu egli recane dell' nitre che voi, paladina della liberta, non

avete licenza dai vostri sopraccio di recare.

// Papa re, mcntre (hi oyni parte si impreca al sno dominio,

e da ogni parle gli si porgon consigli onde ci cambi il sislcmft

politico del suo (jorerno, per tulla risposta fa narrar ai suoi sud-

diti e alt Europa- il bnltesimo di un lUrco, e la processione della

imagine di Maria !

Cosi potesse far narrare il battesimo voslro ! Senza che, ci6 vuol

dire che ella e la risposta migliore die un Papa re possa fare a' suoi

imprecatori insolenli (p. e. a voi), e a ccrti suoi consiglieri non

inlerrogati (p. e. ai voslri padroni). Ncl resto 6 ammirabile il

filo della vostra argomenlazione. Prima la via rovinosa era nelle

procession! e nei batlesimi dei turchi: poi d'unosbalzo la melte-

ste nelle nolizic poliliche ,
le quali ignorantemenlc asserisle nascon-

dersi al pubblico ansioso: ora la trasporlale di bollo nel sistema po-

litico del governo che non si Gambia. Ouesta e logica a spinapesce.

Ma sia quel che vuol esscre, e' pnre che voi diciate cosi per dire o

misdire e non facchite da serio. Perocche quantc volte non avete

gridalo voi e i vostri amici e messeri
,
che non ci era rifnrma che

valesse pel Papa, e che la sola possibilc era che scendesse dal trono

c cedesse la corona ai riveritissimi vostri signori?
1 Eh via coteste

1 Difatto anchc due giorni dopo, cioe ai 19
,

la Nazione starnpava un'al-

tra pastocchiata di considerazioni, scriltale, die' ella, da Roma: e le pub-

blicava ben rolentieri, afferma essa, pcrche riflcttono il giudizio deli' opi-

nione pubblica di qvclla grandc e malaugurata citta. Una di queste consi-

derazioni era la segucnte : Dobbiamo ripeterlo ancora per la millesima

volta che i Romani , in fatlo di riforme prctcsche , non ne vogliono se non

una, cioe che il Papa deponga la corona di Principe. I Romani strabilieranno

a leggere quesla insensala calunnia. Ma tant'e! Si consolino perd che to

criltore non dovette essere romano, e che forse forse scrisse non da



>I\MI-\ n \i iv\\

sono contradili/iomvlli- rlu scnlono pin cln- p-im la passione, echo

A! mo>lrano tlr r-n.i di a\rr nuilala la ini/iali- del \o>lro nomc in un K.

tjui'lla mala lingua del /'/CHI/JO \rlotlo, non sappiamosc

.iiamlo a \ui . o a chi \l da riiuln chn\ila 1.

Qucslo solo fallo (qualc? ipi*
! drlh- profession!? o dclle n-

poliliche? o dell' invurialo sislema di governo?) basterebbe a mo-

impenilenzn del Governo romano (pcccato che non siale

AIM jxMiili'n/iera!) ea fare nnche unu volta palese che
<HJI>

di conciliitzione fm csso e i suni suildili c impossibile.

liiaro : so per conciliarsi co' suoi suddili
,

il Papa Re ha d.i

rcgalan
1
la corona a' pari vostri, niun dubbio che cio 6 impossibile.

Ma per buona sorte ,
credclelo

,
i suddili di Pio IX sono cos! strel-

lamcnlc uuili a lui ,
che appunlo per non esserne separati ,

e non

cadrrc nelle vostre ugne, lo fesleggiano con ovazioni
,
con doni di

liarc, con luminarie, con applausi e fanno procc&iioni e si raccoraan-

daii.i a tulli i Santi del paradiso. Massimamcnlc poi dacche il Con-

tfinporaneo di Fircnzc 2, ha nolificato loro che voi Nasione siele

ebraica c che i voslri scriltori sono rabbini.

Di qiiesla verita che a niuno sfuyye c che oqni menle samt

no, i put) pone in dubbio, cominciano a persuaders* anche i di-

ylomulici.

Sicuramonlc ! e quelli in ispecialla che si mellono in prigione, si

eeigliano e si sbranano a vicenda nei pubblki diari dell' L'nilu ; sc-

condo che ce ne porgc lagrimc\oK> osempio il Iristo fatto del Lafa-

rina in Sicilia. Ma alia buon' ora ! non vogliamo addolorarvi ollre

'nii >i brulle mcinorie. Or che dicono colesli (lij)loraalki?

Si fanno convinli die il Papalo , come polere lemporule, non e

piu concili'ibile col bene d' Italia.

Veramente par.
1 chr i diplomatici sieno piu che convinti

,
che non

pure il potere tomporalc del Papato, ma quello eziandio di nessun

Bonu, ma in Fircuze via Facnza n. 4765. Intorno a cio molto a

un carleggio romano ali'.irtrion/a del 21 Luglio : Atterlilc cotesti tostri

yiornali dardd (c avcva prima parlato dellc buyic dclla Naziont di Flrcn-

26 )
che imp-iri o altner.o f arte del mentire con garbo.

1 Anno III.", n. 4 e 3, pag. 221 biv

5IN.-li.'lT L-.iglio I860.



Re sia ormai conciliahilc col bcne di quell' Italia die \olel;'
/'<;/

\ni.

E di gra/ia peirhe solo quollo del Papalo vnvbbe invconoiliabili 1 ?

Perche infnie quest' appello futln rial Papalo alia intern (.'ritilin-

nila a difesa de' suoi (hminii
,
rlnnvi <il>f>n.<iltinz<i couie la nalura

del pntere papule non si prcstasse minimameule a mnnlt'i

minio stcsso in mezzo alf llalin.

Oh qui poi dislinyuo, dircbbc uno clic sa di dialctlica ; se 1

]ia dovesso Iramularsi in una ladronaia di masnadicri
,
di pirali, in-

somnia di musulmani di Maomello, la nalura delpolere papale nun

si preslerebbe a manlenervi in mezzo il dominio; transeat. So Tlla-

lia devc rimancre Icrra gonlilc e scde felico dclla religione ,
dolla

civilta c del valorc
; neyo . Clio cosa ne pare a voi ?

Con (jtieffappello il 1'apalo moslro come cgli era polenza cosmo-

polite.

Di nuovo dislinguiamo : era od c polenza cosmopolila in quanto

ha supromazia nclla vera Chiesa di Cristo, che 6 catfolica cd uni-

versalc a differenxa drlla Sinagogachc era giudaica; si concede: in

quanto regna nogli Stati Ponlificn
,

si distingue ancora. Sc s'inton-

da che tulla la crislianila ha diritlo, dovere e inleresse a mantrn T-

gli il Rcame
;
si concede che in queslo senso e polenza cosmopoli-

ta: se s' inlenda che ogli governa civilmentc lulli i cristiani
;
si nega.

Qua non e b'sogno di prove. L'appellodunquo del Papasc Tavesse

falto per altro cho per orazioni e buon per voi che non 1'abbia fatlt^

ancora ! ) sapele voi che avrcbbc moslrato?

Come non sarebbe mai udilirenulo potenza Italiana.

Doh corbellerio ! II Papa non ha uopo di divenirc quel die e da

dieci secoli: egli e la Polenza piu antica d' Italia. Ma possibilc
1 1

siate tanlo indietro nella storia?

Moslro com' egli era apptinlo il nemico piu ficro delta indiper-

denza nazionale della Penisola, egli che, a difesa di uno scarso ter-

rilorio, chiamava intorno a se uomini di ogni Nazione.

No,- o pill vermiglia dclle rose di (lerico, v'.inganhalc a partito

il Papa avessc fatlo T ap|)cllo che voi supponete ,
avrcbbe mostrato

che non egli osloggia la iiidjpendenza nazitmnle . ma coluro cho lo

avrebbrro costrelto a'farlo. Quanlunquc badate, ch' egli e falsi-

che Taiito della genie arnica, per se nuoca alia indipendenza delle
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:vdn \.)i cue avett' salario per intu

il 1. .1 <pidla die iioniinatr \ii:innnlilti Iluliumi, por-

lataxi (.Kill.- armi ili |i>: !|.-,ili.

ro die il 1'ap.iio a\endo seggio nd cnmv d' Italia . par-

di" nuii dm iv ullri naturali dif'-ndiinri di-- i Mini ca-

ri italiani. Ma p<.lochc uua por/iouc di <-! ^li si ribdli, uMirpan-

dogli sullo pivlcsto di uazionalila un UT/H d- 1 Ilc^uo . c tarcndo

couli xtpia \\ allri duo trr/i ; i uu' ultra poiYiuiu* ahbia U niani

Icgule, die ha da I'aro il Papn ? Al)l)andnnar>i a disi-jv/inr d-i ri-

beUi l.i> ( iu>i ^|i M! Ntarc . con bcapilo Mnisuralo dclla Chicsa?

o no. Duiiqut' nun gli ivsla sc non clic rivolgcrsi per soccorso

aUc Coronc c alle geuli crisliaiic, le quali son tenulc a lulclarnc la

libcrla e la dignila : c qurslo campando lui dalle violcnzc, scrvono

sciupre a franrarc allrebi gnialiani dai loro intern! o cstcrni op-

prossori. Puo quindi farlo a olliiuo diriltu.

E qucsla una dollrina i-li a \oi co>la in via Fani/a, non sarebbe

di propugnai i mvlo. Ma, in un orecchio, come

purgheiv.il"
1 allora dalla larria di ncinico drlla naziunalila israelitica

il \ >tro furlissimo Maci-abeo verbigrazia ,
cue invoco il braccio ro-

mano conlro quol He (julunluowo di Demctrio, il quale br.unava an-

ch' rgli di uuuetlere al suo forte regno la pnv.iosa gommi dclla

Giudi

Che sc al presente il Papa ikrubiito gia ddFEmilia. c minacciato

nolle Maivlu 1

. n-irUmbria c in Roma stessa, dn dii sapclr ^(^i
7
ac-

coglie le rsibizioni de suoi p'nerosi Hgliuuli chc arrorrono da ogni

lato d'Kun|).i,ad in^ros.-aiv i dodirio piu milasuoi Middili aimati, e

ad oH'crirgli il san^iu* p
i r ditVsa dcllu.fnyr.vo fw/'/or/o chc ^

r
li rimaixe,

con quid ra^inuc pob'lu.voi lainrnlani? ('.hi lo aslringr a quesli ac-

coglimenli? chi glirli n-ndr nrrt-.isarii? Kcsliluiscauo gli usurpalori

d null >li.i ,i S. 1'irlro, ivssino di riKpiraro conlro i' Triregno, c U

I'aju polra lironziarc qui'llo nobili spade die ^li al/aim al hono un

rdu lion n, i,.. \,ilido dn- diirinM.. -

he non vengtno a

quesla risolu/ionr . dil>'lo ridilrl.t pmv ai ;rri vtislri , i.i p U . la

i , la prip< rila di-ll' li.dia .>arann( .'r
r
iii. In' Italia ohc

i
- rsitu ddla Tiara non >aia u)ai in elorno totlerala

do, liudii- s.iiaiuio p<pjli c prinu'pi callolici nd uiondo.
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Ouanlo meglio dunquc sarcbbc slalo per loi, Irallare il Papa con

1'ossequio e la soggezione dovulagli nella sua doppia qualilu tli Pon-

tcficc c di Re, c corroborarsi in (al modo della morale polenza si

grande, c anclie della maleriale, die c a lui in balia di munvrre con

un cenno! Allora gl' Italian!
,
in ogni giusta contingenza, avrcbbon

polulo dire con orgoglio Noi siamo forti, perche abbiamo con noi

la forza di Roma Ovechc molli ora dobbon dire con dispcrala vcr-

gogna Noi siamo nulli, perche abbiamo contro lullo Tunivci

.... il Governo Icmporale del Papa e il simbolo di un sislema

politico che pud dislruyyersi, ma che non pun cambiarai 'e allora

perche vi aspettavatc di Icggerne i cambiamcnli ncl giornale di

Roma?) che si e immedesimato troppo colla Curia, perche esm

voylia abdicarne parte.

Capilc bcne quel cbe scrivclc, o buona Nazione? Che sigmfioa per

voi il sislema politico? Se la monarchia, e cvidenlc che il Papa e

monarca nel suo Slalo, e che le sue regie prerogative si possono

disltuyyere non pero cambiare. Sc invece significa la pratica am-

ministrazionc del suo Governo, quesla e capacissiraa di migliora-

menli
,

i quali s' introducono e s'inlrodurranno semprc : c cosi il n-

stema si puo cambiare e non distrugyere. Vcdetelo, a mo' d'esempio,

nel suo escrcilo : quale accrescimento di perfezione non ha avulo in

questi mcsi, sollo la mano allivissiina del bravo Generate dc La Mo-

riciere che turba tanto i voslri sonni?

Col gergo di Curia poi manifestamenle alludete a quelle sante rc-

gole di legislazionc callolica, le quali sono in sustanza il Vangela

applicato al civile reggimento. E di esso e piu lampanle del sole,

che al Papa non e lecilo abdicare pure un iola. Voi di quesle fac-

cendc poco dovele conoscervi, per ci6 che, se parla vcro coles^o

Contemporaneo ,
a dispello di quellaCroce che vi piange in fronlc,

non credetc, al Crocifisso 1. Tultavolla ci 6 maniera di darvenc

qualche islruzione.

I Re d' Israello erano slrcUamenle obbligali in coscienza di osser-

vare nei governi loro il Pentateuco, non e cosi? Bcnissimo. Finge-

le per figura cho nel bel mezzo della progenie d'Abramo, si fosse

1 La Nasione essendo organo del Barone Betlino Ricasoli alzn, com* 6

dovere, la Croce di Savoia.
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i una M-tla, la qualr a\< >M- prc!r>o d.il lie die abdicasse in par-

tc .tliii-'iii) ad alnma ddlc pivMTi/iwi mnsaidir, le quali por isprc-

gio fosse andala chiaiuando lininnic delta Curia (icnwilimitana.

Poniamo, prr li^'iira scmprc, dn 1

quesla sclla con la Mice cziaodio

di alcuni p;i{:ani , come sarcbbc a dire Gebusei, Amalocili, Filistci

c \ia la . a\<-vM' dimandalo al Ho In liberla pula di mangiar carne di

quell' aniinale proibitissima dal Dculeronomio : che a\rcbbc repli-

calo un R^ timoralo di Dio? Non poxsumiu. E voi ccrlo gli avrestc

data ragionc da vcndcrc. Talc per appunlino e il caso noslro. II Pap.:

al Vangrlo n m puo abdicare ne punlo ne poco, n6 come Sacerdote,

DC come Sovrauo : e il maggior danno cbe ei polcssc fare a'suoi popoll,

sarebbe di impor loro loggi che conlrastasscro con la legge di Cristo.

Quanta at popoli poi, bisogna daccero ignorare quali sieno le

comlizioni in ctii cssi si (rovano, per supporre che essi possano ap~

pagarsi delle rifonne che la corle di Roma polrebbe loro laryirc.

K dalli! ma ci avelc gia ripcluto a sazicla, che non vuolc c non

puo largirne, e che non monlcrebbcro a nulla codeslc voslre riforme?

Clip serve ricantarc- il rilorncllo? Lo fareslc nienle per menare a

zonzo i letlori ?

V.SH beneftcio ne cbbero mai
(
i popoli] .

Falso; ebbero ed hanno se non allro qudlo di non esscr nauseali

dai voslri ebraismi
,
che qui sono mcrcanzia privilegiatissima.

fnfiirili mali ne patirono e ne patiscono tuttora.

E lali c tanli che merilauo al tullo la giudaica vostra compassionc !

In mi uno solo c ildesiderio e legillimo.

Di esserc lasciali badarc ai falli loro, e insicme

La rivolla.

S
, ma del la danza che guidale voi.

Uno solo lo scopo.

Di \ivere in pace, ve Tabbiam dello; e che altro dovrebbon

cercare?

L'unila itItalia sotto lo scetlro del fie Gaianluomo.

Eh randld.i figliuola di (iiacobbe, i Romani a qucslo invilo risjwn-

dono con le procession! di gran concorso, e col canlo del libera nos

Domine.

Serie IV, tol. VII. 22 26 Lvglio I860
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l'i'i>n Re c /' Italia, lettera di un Romano ad un uonao di stato

del Piemonle, d // Progresw del sig. Franz di Cbampagfiy
'

Fermo

tip. Ardvescorile Paccasassi 1860. Un fasc. in 8.*

Biografia d^l Doltor D. Luigi Fame, Missionario. Apostolico, arctprete
di S. Lorenzo di Varignana, poscia parroco a S, Maria dei sem in Bo-

logna Bologna Tip. Gov. della Volpe e del Sassi 1859. F fasc. in 8.'

II il'i 25 Giugno del 4817
,
martirc tli pistoratr, delle opere di misericonlia: tssi-

carita
, trapasso in Bologna il pio Parroco duo alia progWn ,

allo austoriti della p-
e 'MiisiiMiaric l

:

arne, niorcndo del tifo.con- nitcn/a
, agli sludii sarri. Iddio. voile -

tratto nell'assisterc i raalati, che i! contajjio fenticarc si (jrandi mriti col ranfliamento

faceva nuinerosissimi in quella cittii. Si fatta improvviso del suo corpo rlio ili aero, ei-

morte corono vita
i'(]iialini'ntc santa: pnictie fiat", c marckiato dalle pctcfrtii'- ri.'.-.|ni-ii'i,

egli dotato di Ix-ni ahhondanti, d' in^egno suhito doprt la mortc, il colore e la condi-

desto, <li s(udii vasti
,

e di nuturatc facon- rionc sua naturalc, coinif aWestanino il nie-

dia
, spn'(ji('i per amr >li [)io ogni av.anza- dico c i trstiiiiuiiii oculari in rejolalo pro-

menlo ed onorc (crreno, per dcdicarsi alle cesso. Le memorie di nna tal vita son eon-

opere pogtolioiic delle mission! in Italia-
, scjnatc in ques(a biojjrafia per cura dei ni-

della cure delle anirae in tntti i minister! poti del venerabile parroco.
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IMO Delia \il;i di S. C.imillt) de Lelli>: H.ttvonlo slurico , ornalo

<li molti rami, rapprrsentnnli i fatli prinri|> ill dMIa \\\:\ del Stnlo

0i.v;;,
'vi \\ (I i pa |

I

1

'! | IM- -J<i'i .-.in din- rarai Roma lip. di Itfr-

.11, in <!.ii,i Id Marzo
1860 tVnioni. lihreri i/iri/ fntxi-Como i860. Cn fuse, in 8.'.

MUM i be i \a0u lotcaoi focro deaac il Hicasoli. Quota risposta >iea qni

1U rimoslraase wpra i Jnoi cue ai fc- rtauiiuaU, tun brctila, ma strigu.

deli i rajjionanuio ilalla prrsnl>* lironu e >iva : in tnstan** si niosUa ckc In- sooo i

MfW la penecuiHMM moata al clero : e rarattcri li qumla riapoaU, aioa dirt nulliU,

Man* cow* qnlle. riinoalrauu rispou- villauia c dispolisinv.

La \ii;i cristiana di 1111 bnon giovanc sul modello di S. Luigi tionzaga,

pro|K>l,i da mi siiccrdotc d. C. d. G. Ferentitw iiella lip. Bono, i860
I H rol. in 16' di pag. /70.

Pnipongoosi ad iiuiUre ai gioTani le si mostra I'utilila, la necnaila, la Tacililt,

print ipali virtu dpi Santo, rioo tlire il 11011 la gloria Ji soguilarnc l'ivni|iii> inciaaoke-

riUr.latn I!O.|K anmnta a l>iu
,

lo
spirilo <li Juna. Quest* ai aiD|>lieo dittQno a brn in-

oraiionc, il diiprc|;io del uiundo, la ca^tita carnato oello svolgiiuoulu di iia>cun capti,

illibaU
,

la niorlifirazionr, la frr JIPMUJ Jei e si puo <liru con vcritii cli>-
-|ii.

(n libret-

.-raiuenti, Ij docilitk alia dmna rliia- lino sara Ji grandc aiuto ai (jiuvanrtti JUT

mala, 1'uldiiJii-n/a
,

la dirnzionc : c a con- conferiuawi nt-1 proposito Jlla vita cri-

fortare all'iinilaaiano di ti illn-tre moJellit, stiana.

La volnzione dello Romanic e la loro anncssionc al Piemonle. Senza

tina data.

Solida ar<;omolauun conliensi in 400- 1'atto couipiuta : dalla seiuplice c voriJica

(to discorso |>vr i;iu<li<-aj-c qual >alore ab- sposizionc Ji que&ti fjlli JcJurr, die quella

bia qnrlla vnlizinnr. Vwi ospono in primo vola/iono non fti il ri'illinrnlo Ji nna p*-

luogo <;/ (he si i fatlo prinia Jolla vota- nerale libra npiniour, ma I' opera d'ana

zionc, c in tecondo Inogo come sicsi ncl- fazione opprrssira c prrpotcnte.

Mauualo del divoti di S. (iiusrppc, sposo purissimo dclla Madre di Dio.

\npoli, lip. e libreriu ill .\. Festa 1859. in vol. in 2 t .' <li pu;i. $82.

RAROMO CESARE Esortazionc agli scomunicati del Veiierabilr (lardi-

nale Cesare Baronio Kama slabilimento tipoyrHfico .\uielj c C, /6'6'0.

/ rol. in S. 9 di pag. //.'>'.

SM|l'oUarc dl iccjlo dcciiuosvtliuio il inUrilill
>,

so fra >ctitiquattr'ore dalla pub-

Teoeto Scaat
, degeaerando dall'antira Ira- blicaziooc del monitorio u<<> ave^srro obb-

di/initc >I.-IU ri'iuibblirn, uiose prrsi-cn/io- Jilo. U Sonalo fu coulunui-f : |>rlc>tu i mi-

ne alia ChicM
,

indoit.i dallo nn-nc di pro- tro la bnlla Ji srniutinica
,

c proibi jevcra-

telanti . trinnfatori nrlla gran Uirllagna e iiKiilc di pubblivarla. II fdaaoao Cardioal

itella (irraania. 11 priwu alto fu par la Barjuio, molto onorato dai Vcuoziani
,
cef-

mano sai bcai del clcro rattolico
,

e divie- ru di givarai Ji qoela loro venrrazionc pet

tare la roclmziona Ji rhieM
,
mon>UTi

,
lui ; c lultocbe fotsa eatenuato dai malt

tpedali. (Jrnirnte VII sa DC dolt* COD pub- dalli* falirko
,
che quindi a pochi mei il

Mil i privati lainenti, ma < no dolae in- toltrro di vita, aerist loro con affeUo, cam

vaoo. II su-> aurrcsre Paulo V ai UUOTI /.clo e con Mpuiua *ingolaria>ima naa l<<aM-

atti oatiti rirl Srnaln rontrappoae iu primal ra caorUziou, afflnc J'indurli ad abkedira

rinostrinre minaorp
;

e nnlla otteneudo alia (.hiesa. t' aw oltrnnr il deaideralo fine,

per qur*l \ il '

..nrislftro, e per sea4oa>e noai potaaa* g*darne eke dai Cielo

1 dMiio dei Cardinali dii-hiaro Doalmento il per la mort aopravTcoutaajli prinia drlla

Dog* e il Senate tcowanicati
,
e lo Stato riconciliaziun*. Qnesta ctortaziooo fa aoio-
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llora stampata, rd era divemita rarissima. re in qurslo, the a delitlo assni minniv fn

Ora si pubblira, unitamonte alia vcrsionc in allora inflitta pena anrnr iiiat^mrc. Non v'e

lingua italiaua chc perita niano e zclante adunquc argoraento torrato tlal Haronio cne

no ha fatto a Lrlla pnsta. II fine tlcl pub- non srmbri srrilto ieri per nni
,
non v'e

hlirarla ora ili nitnvo c cvidenle : crrcare molivo arrerato da lui per isruotere i suoi

cull'autorita di s'l dotta e s'l sanla pcnna di diletti Veneziani die non paia trovaln oggi a

ricondorrc i nostri fratrlli (raviati al seno prnposito per inilnrrc a tri:tina ammenda i

della f.hirsa
,
donde la scomnnica li ha di misrri illaqncati drill reroute rensnr.i della

vclti. L'csortazionc del I'aronio ai Ycneziani Chirsa. Questn libro e tin vcrn anliiloto a-

qviadra a capcllo colic circostanze di-i tempi dunque conlro quegH sriaguniti librllarri
,

nostri : le stcsse cause hannn prodotto (;li chc a rcndere contumaci i eolpevoli, pi-

stessi cffcUi : simile lo scopo della rivoln gliansi l.cffo della sconmnira offenHemln a

gione, siniili i mezz!
,

simili gli atti, simile un tempo Dio, la Chirsa , il Imon senso, e

la chiesastica ccnsura
;

c il ilivario solo cor- il proprio nome.

BAROZZI BAST1ANO II libro di Giudilta, fatlo italiano dnlla Volgala da

Don Basliano Barozzi, pubblicalo nelle fiiustissime nozze Supiei-Anlo-

nlni, e dedicato al signer Nicold Antonini, Padre della sposa Bel-

luno dalla lip. Dcliberali I860. Un vol. in 8." dipog. 60.

La version? e falta in oltava rima
,

la cro testo, c per una cerla Inlta sua f.irilila,

qualo ricscc pregcro!c per la fedeltii col sa- sebbenc confini un poco colla sprezzatura.

BARTOLI DANIELLO Opcre del P. Daniello Bartoli della Compagnia di

Gesu. Prima edizione napolelana per cura di Bruto Fabricatore In

Napoli dalla stamperia del Vaglio 1854-1856. Sono stale pvbblicatf fi-

nora: L'Asia due vol. in 8. di pag. 508; 627 : II Giappone due vol. in

8." vol. 1 . di pag. 555; vol. 2. non ancora compiulo pay. 252: Delia

vita e delFislituto di S. Ignazio. Un vol. in 8. di pag. 654.

inutile cosa il parlarc del merito del fnttc ddle sue Opere, questa prnrnrala in

Bartoli. Chi pregia la copia, la cleganza, la Napoli dal si;;. Hruto Fal>riralorp
,
sohbcne

proprieta della favella
,

la vastitu e sndc/.za proceda con qualche lenicz/a
, pur tutlavia

della dottrina
,

la lucentc/za
,
1'annonia

,
ha il merito di m:ig|>iorc integrita nel te-

1'ordine !cl!a sposiztone, in ncssun aUro sto
,

e di pin diligeate e.! csitta corre-

ontor^ le (rovera cns'i pienimen!e r'nnite zior.e.

come in ini. Dellc tante edizioni chc si sono

BARTOLOMMEO (F.) DA S. CONCORDIO II Catilinario ed il Giugurlino,
libri due di C. Crispo Sallustio, volgarizzati per Frale Barlolommeo da

S. Concordio, Terza edizione napoletana, con annotazioni. aggiuntivi i

frammenti delfautore Iradolti nello sludio di Basilio Pubti In Napoli
dalla stamperia del Vaglio 1858. Un vol. in 8." di pag. XLIII-204.

Proponendosi il sig. Bruto Fabricatnre di di tenuti dal volgarizzatnre. In fine agginn-

stamparc Ic Opcre vnl;;ari ili F. ttnrtolom- se i frammenti di Sallusiio, nun tutti quelli

meo da S. Concordio
,
ha prineipiato col che vanno sotto un tal nome

,
ma i incno

volgarizzamcnto sallustiano. Kssu era slato dubii, faccndoli tradurre con amore e dili-

dato in luce nel 4Si5 in Napoli a cura del genza da due valonti gio\ani suni scolari
,

eh. R. Puoti con qneste nnrmc. Corrcssc il cioe da Drulo Fubricatorc , e da Giovanni

testo sopra le migliori stanipe e col para- Cassini. Questo libro fu nssai (rradito dai

gone dell'originale latino : vi fece moltc c letterati
,

c fu ristampato in Nupoli e al-

distcso. annotazioui sopra In piu sqoisite trove. Ora se ne rif.'i una uuova ristampa dal-

proprieta della lingua, sopra le piu raffina- lo stcsso sig. I!. Fohi-iratore, mifjliurando di

te bellczze del Tolgarizzamento, sopra 1'uso non poco 1'antica cilizione
;
avcn^lo egli j.er

che si pu6 o non i puo fare di alcuni mo- nuori riscontri o nuove cure ridutto a Iczione
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pin fticnrt il lr*tn. < rif.rl.il- r f(l<
piii

mm- napntrlana, e Jci nui jlnJii lopri it Into

piutt- le noU
;

valcndoi in eii'i <\r\\ rriti- di Silluttio e (li wriUi dell'iltuttrc iu tra-

rhr giudisioMmrnlr fatlo ll'inti.j ilampa J-

l I SALE ANTONIO Sulla cessionc del la Savoia c del Circon-

di Yizza alii rvaziool indlriuato tl Scnato del Rcgno
dal Sfiialore Antonio Brignole Sale Tor/no 4860 tip. Lvigi Ferran-

do. I'n fate, in 8.'.

BRITO FAIWICATORE Solertc c folicc coltivatore delle Icltere, e spe-
rialiiiiMile italianc, lia Napoli nelln persona del sig. Biuto Fabricatore, il

quale alloato nllc buone lellerc nello studio del celebre Man-hose Puoti

ha seinpro mde.fos>ameule dato opera, che il buon seme, sparse dal suo

ni.ir>trn iu'11.1 giovcntii napolelana, attccchisse e friillasse. Speoialmente

lia fait- 1 cio col dar opera alia stampa di libri utili all
1

insegnamcnto ,

intilulando la sua raccolta, BIBLIOTECY DF.LL.\ Gio\Evrt', e 'I'niilondola in

trc parli Itnlinnn. Straniera, Klementarc. Nclla prima comprcnde opere

italianc d'ogni secolo, nolle quali co'pregi della materia vada congiunla

la eleganza dello stile, e la purita della favella. Noi registreremo qul al-

quante delle gia pubblicale solto I nomi Fiore di virtu , Feo Belcari ,

Delia Cata, Venhtrini, Rarloli, Sforza Pallaricini, Di Montrone, Fanfa-

iif, descrivendo ai rispettivi titoli le cure poste nella loro stampa dalPedi-

tore. I.a seconda abbraccia scelte opere di straniere letlerature voltate

in italiano
, e la sola che nc abbiamo vcduta e la ritata piii innanzi di

F. Burtolommeo di S. Concordio. Nella terza si danno le migliori opere

clemenlari di ogni penere, delle quali noi liportiamo alcune pervenuteci

e sono i Primi ritdimenti e la Piccolo grammatica della lingua ilallana

scritla dallo stesso Bruto Fabricatore, che in tal pnrte e maestro, e il Cor-

o del tfmi italiani franctsi sotto il nome di Javard , che ue e 1' aulore.

Piccola Grammalica della lingua italiana per Bruto Fabbricalore. De-

clma edizione In Napoli dalla stamperia del \aglio 1858. In vol.

in n. n

dipag. IV- 1 48.

I Primi Rudimrnti M Fat>riralore ono stn.lii Irtlerarii cssa i basUnlc : por gli
allri

adatli alia prirua i^tilazione dri fanriullrtti molto
piii

rari is nerrssario 1' ultimo prrfe

qnasi bambini la Pirroltt grammatica si xionaraoDlo ncllc Cnczzo piii sqouite della

l.'i loro nelle mani dopo qnclli ,
r li ia favella, e pr loro questo torzo lailio dere

piu innanzi nolla connscrnia dolla lingua, esirro aiulato da una tor/a grammalira piii

I'.T coloro che non debbimo applicari ugli ivolla, piii
miiiiiM F

piii
ricca li csempii.

Primi rudiment) di Grammatica italiana per Bruto Fabricatore In

Napoli dalla stamperia del Vaglio 4857. In vol. in 12." dipng. IV-68.

to libreltinn i srrillo pci r>iorandti roalica solo quel taoto rhe pui> alTani aMa

piu Icnrri, c non olTre lorn rhe il primo in- picnola Into rapariU ,
non topraffacendola

cominriamrnto j;!i
itudii grammalirali, gui- di soTercliio o inntiluirnlo.

dandoli a tocrar di lultc le parti della (jram-

CENM G. N. Frammenti del Diario del povero medico di Poggiovecchio,

pubblicati per la prima volla da G. N. Cenni, ex-professore d'eloquenza

italiana o latina, dottore ecc. Fano I860 pti tipi di Giovanni Lana.

in libretlinn in 46." di pag. 88.

Qnefti frammenli eapongooo i disagi ,
le condiiione di medico condotlo in niolli co-

umiliazioni
,
U pene eke arcompagnaoo la muni

;
a li espongono coo cerla evidenza e
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semplicita che toccano il cuore e hu de^i-

derarc cLo la sorte tli quesU- profession! si

mijjliorula. Fssi son dali romc auk-ntichc

memoiie ti'unn \rra htoi'ia : ma so in ditto

il ri-sto nulls puo fare! arrorti di una fin-

zione, eio die e ncgnato solt>> li II Diccni-

hrc loplic ogni illusioiiR
; px-rcln* un ninrito

amorevolo il d'i clio lia pcrduto la sua com-

pagna, da luugo c inlck.M> ainnrc diielta, e

j.ioua J'ogiii viitu cd abilita, ha lull

polera cho di quict.imenU' (ilnsofarc- sopra la

vanitu della filosolia, c inulto menu ill

soniGcarscIa, scriuudu JUT su<> uili.-vo, or

come una Oca
,

or romc una matrona. V

appunto pcrrhc fmzinnc ri 6 piaciuto il !i-

brctlino, essendo nrbilc il carattere del me-

dico, utile !> sm|m. reli;;ioso o pio lo spirit"

di luUo il raccoulo.

CONCORDANTIAE BIBLIOIU'M SACROIU M Prato Tipografia Ginrhelii.

a spexe di G. Maryhirri I860. Vol. in *.a Ire colonne, fnsdcoll 25-28
da pag. 964 a 4 160, la qvnle termina collaparola POPULUS.

DALBO.XO CARLO TITO Ullima mostra di belle art! in Napoli, dcscritta

da Carlo Tito Dalbono, con disegni litograiici di Carelli
, Fergola ,

Gruob, Wenzel, Dolfino Napoli slabilimento tipograpco dei classici

ila'iani 1860. Un vol. in 8. di pay. 149.

DELLA CASA GIOVANNI II Galateo e allre prose di M. Giovanni delta

Casa, con annotazioni di Bnito Fabricatore In Napoli dalla stam-

peria del Vaylio 1850. In volume in 18." di pay. XVI-256.

Aggiuiigonsi al Galalco il Traltato degli tc ooticine, speciaJracntc .ni-1 Galateo, mo-

r/firli comuni Ira gli amici
, $upcriori , straoo ai giuvani Ic

pjii squisite forme c

e inferior!, I'Orazionc a Carlo }' per la le propricta piu insigni delta favolla
,

usata

eittd di Piacenza, fi nna sct-ha di letter?,

scritte le piu ai suoi nipoti. II tcslo
'

stato

esemplato sopra la stampa nopolrtana del

1733, cue u fedelissiiua copia di quella di

dall'clejjanlissinio autoro: esse dohbonsi alcn-

nc ull'Abb. Gactano Greco cbe le stampo net

1842 in \apuli, r le altre piii nuiacrost al

cb. si;;. Brnto Tabricatore.

cilala dalla Crtisca. liellc e varia-

DEL VECCHIO MICHELANGELO In morte deinilas'iissimo e RONC-

rendissimo Monsignor D. Gabriele Ventriglia, Dottore in sacra teologia,

primo della scconda serie dei Vescovi della Diocesi A\ Caiazzo, Prdato

domeslico di S. S. Pio IX, ed Assislente al soglio pontilicio; Orazione

delta dal Reverendissimo D. Michelangelo del Vecchio, Dottore in sa-

cra Teologia e Canonico Teologo della Chiesa cattedrale di Caiazzo

Napoli stamperia e carliere del Fibreno i860. Tn fuse, in 4. con ag-

giunte alia fine Inscriptiones R<K Raphaelia Granata.

DE MATTHIAS MICDELE Del Cattolicisnio dei .classic! lettarati itainiui:

Dissertazione di Michele De Matthias Lucca tipografia Lundi 1S60~

Un fdsr. in 8..

L'Autore dcll'opuscolo famoso Le Pape tt pa si divenno clas&ico : II.* che le Univrr-

le Conyret fra gli aHri paradossastici crrori sitii scicntiGrlie si ercsscro npfjH Stall ilel

assert aneora che non ti pud sotto il Pa- Papa prima cho in Francia ed in Infjhillw-

pa divt-iiir clatsico negli studii ni par- ra : III.' the gl' Istituti di cdiicazionc ia

tecipare alle conquiste della scicnza. I maschile sia fcminilc dcgli Siati dol I'pa

Unti che coiifutaronii <jurl libollo uon po- dcliliono poi si sopra ijuelli Ji I'rano'n c d'ln-

toroao che alia tfuggita lucrar questo puu- ghilicrra. La LrevitJ ln;[lic al Jultn e tat-

to
; il-prcnilc jwn'i

di bello sludiu in niira tolico scrittorc il dan- tulto lo Bvohpntato

il sig. DC Matthias r c lo comliatte facendo che potea avcre il su<> Ionia ; ma in jKidic

trp considcrazioni : .1." cho i
piii crassici parole vi e tanta sostanza, die liasta a pro-

scritturi d' Italia fureno siiu-erauieiite catto- eacciargli I'j.ss^ina di rliiiimjur sjxissionata-

lici,
e pero il fatto mostra che sotto il Pa- mente si faccia a leggerlo.



I'l Ml ITHKX1 -MIK latinit.itis l...\i,-un. "|MT; H stu.llo Aegfdii
ll'mi. -''in inr: l'.il;i\ini Minnni , IniMil.r alum . cl in Inn- .-dilioii.'

IK>() ordlnc tli^lum , am|ilN>inn' aiictuin ;iti|iic cmendatum : adict<>

iiiMiprr. alien I|II;IM parte, Onomasjtlco tolhn latinilalis; run -l studio

il.i.-i. Vinrciilii Dc-Vil, olini Alumni or PrnlVssoris ciiisdi-m Scmiuari'i.

Tumi I. Distrihntio VI Pratt njnid Mhfrylicttuin el S<><-. in typogra-
.1/./IM.J MIH'I ( i\. I n fasr. in 4." da jm<j. in I a JHI,J. 480, thf

terinii n ntllu /mroln AM
DI MOM I:<M: MAHr.lirSK !, t..lt' .lalla Bihhla e recal* in

rima da I Marolir<p Mi Mnni.-o'ic. colla piunta di alcnno rimo sarre di

csso tradiiltore In ffapoli dallu utamperia del \aylio 1857. U* vol.

in ti.-diMi. 8-224.

Mere piMi- sono rilinipat.>, Jo- Uscio mncltt di tut m*no, v'ioteri lr-

fo U in, .ft.- <l,-il i!'u%lrr lorn iiul.r,-, per ne nltn- trJu<ini bibliclic, e p'*tie origi-

ruri li-l cli.
i(j.

llrutii Fabricaton-.
ll,;li iiuli iti lui, rlu- orauo am-ora iuetlile.

tofliii ffJelniiMilf la Iczinnr, rki* il Montrone

\M 1METRO Diporli filolopici : Dialobi di Pictro Fai.f.mi - /

JVopJ/i (Mia tip. del Ynylio /.S.'i.S'. f'n ml. in 8." di pag. XII-203.

,*uali ar^omrnli t.)!gno qf<li JHporli caronlnrne riccliraz* <U eDKnilnnon* e im-

<1fl l'ufni tf\ <liro in rampeiMliu e sllo
|>iii|;usrc il vocibolirin, orm Ja codiri e anlo-

^enrrali , il sift. Urntn Fabricalnre
,
rhiaro rnroli ilampr ravamlo lezioni Ja *o>titu r.*

Iftt.ntn nap*leUno C!M li ba dati alia In- alln intaU< in rlaaaici avtori per I inruria

c-, f.in qncsto paroU. In CMI, alia buuoa o prr I' ignoranza : e vicn toecaadn
(
mon

firenlina
,

il ilollo anloro da saggio dei nenu Ulvolla andar a) fondo d*l!a inilcrii)

uoi iladii lopru la lingua /OMYIIMI , or drllc queclioni pia rilevanli, o OHMM, o non

ventilando proprirta ili Jirc s^unilc. ilalia- anror l>*n nolalf , o rhe ti van (ndatia mo-

r, era spogliando anlirlio trrilloro per ac- vandn, intoran alia italiana filologia >.

FEO BELCARI Vita del Beato Giovanni Colomhini da Siena, Fondato-

re dei poveri (i>-uali. composta por Feo Helrari , con annotazioni di

firuto Fahbricalore. Seconda edizionc diligentemente emendnta In

Napoli dalla stamp, del Yaglio /S.>fi. I'n tol. in 12* di pmj. XYI-231.

K noto rhe il P. Cwari
, per iuggori- piii anlira, la Sanrsp del I5H, c la Roma-

monlo del Giordano, stampo ti per antore na del 133ft. II Fabriratore mtampa il li-

drll'ottimo srrivoro p s'l per amore dclla liro ilol Ceari
, agtiofMndori do! no

tlrvurinoe, qvnt'aurr'i lihrelln , ditonulo a) una lirrrc nolitif ili-ll.i Vila r drJIo oprra

voi li mri>-i ..... : <>! il f<-< < .ilni.l.'si por <li I'm I'.flmri
,
r moltr mtUri-llf iltoU!arli-

U rorrcziun* del t<-i<> Ji tro apt'uhr <-tli- \>- Jcllo U-ilr/xe c proprirta Jell* Urclla the

lii'iii, la finrfiiliuo en/a data di anno a la vi tono cpiosisMino.

FILADELFO PRONEAFILACE - Pn.NMiinua >cndicala, osski, Come
ilcbha ponsarc e in qua! rnodo operarc il .crisiiano in occasione dei

tempi ealamiloM e funesti alia Roliptone e alia Chiesa: Opera di Fila-

lelfo I'roneafilace a cousoiazione e incoraggiamento de'deboli e timidi

cri^liani. Sc.- "in! i rdi/i, :
, 1','n, tipnyrafin di d'iotannl Lana 1.860.

S. /'/
yi.iy. \ \//

jfrjl rianor*ro Cavnnirn Palani liuio J.>iio ai nuoi ronrilUdiui
,

faomdo

ciUa di Kano , uomn Tmrmbilo prr 'impriroerr a ur tfete e frnluiUftento di-

iuui i i in.. . i <

per Vrtli a.s>ai |irovelU ve- slriloirn il 'libr* aanmtciaio. Doao pratiow

raLsimo, Ju toltlo Car qawato, ferae nl- o si ripiarJa l'offrtenila dei tempi, !
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qualita del libro. Quali ralamilii s'aggravino puo dirsi dotlrinalc
,

abbractia qaaut ili

era copra la Religionc o la Chicsa., ognuno piu certo e consolante c'insegna la fede ri-

u.lc dn si': pm'i ilirM i he l'a\ vimui'iito pro- guardo alia Divina Pruvvidenza ncl regola-

so minaccia alia no.>tra Italia una pcrsocuzio- mcnto dt'lle uraanc cose c delta Chiisa di

ne rflijjiosa, virina c non ugualc alia sof- Cristo; ponendo per base il doinma dclla Prov-

ferta dodici luslri or sono. Allora appunto vidcnza di Dio, quantu corta Delia sua azione

vide la priina volta la luce qursto libro, tanto imporscrnlaliilc nci modi, ossia ncl vo-

inilirilto a confortarc i Ccdcli mlla fude alia lere il bene ossia ncl prnnetterc il male G-

I)i\ina I'rovviilcnza e nd'e opcrc convc- sico e morale
; quindi appresso mostrando

iiicnti a quclla frisla con<!i/ionc di tempi, the, sc la Chicsa fu scmpre ;i(;itaia da tcm-

Esso iH scrittu dal 1*. Amadco Canciaoi vc- pcstc pel ini>rn;;lin dei buoni e dei cattivi,

ncziaoo, del vencrabilc Online dei Predica- cbc sccondo la prcdi/ionc del KedeuUire fa e

tori
;

c frutlo nci fcdcli tin- 1'cbbcro fra Ic sara scniprc in cssa, fu scmprc cziandio vin-

mani conCdcnza grandc ncl Si{nore, bcne- citrice, e sara
;
nc trassc scmprc c nc trarrii

volo e supremo Ordinatorc di tutti
(jli

av- frutti grandissimi di vita cterna non solo

venimcnti uniani, c fcrvorc n;;ua!e net coo- pel corpo, cb'essa c, ma eziandio pci incmbri

pcrarc colic proprio azioni alle mire bcne- chc la compongono ;
e Cualmcntc additando

ficcntissimc di-lla sua provvidcnza. Qual mi- dall'una partc i niotivi di consolazione e le

gliore congiuntura per riprodurrc colle stain- visit- piu tuccanti per raddolcirc i mali die

pe un tal libro cbc quclla dclla riproduzio- ai giusti si prcparano nolle persecuzioui ,
e

nc tlclle medcsimv circostanzc die il fcccro dall'altra quanto buijiarda cd cCmera sia

scrivere
,
e il rcsero ulilc tantu ai fcdcli ? a;;!i ocrhi della fcdc la prosperita degli em-

Se c' e in qucsto faltn alcunu altra cosa a pii. La seconda I'artc e lutta operaliva,

desidcrare
,

clla consiste nci conGni truppo |> TIJC lunii al cristiauo per frultuosamcnte

stretti die sono posti alia sua divulgazionc; c santaracntc operare all'occasionc dei tur-

non cssendo soltanto in Fa no la nccessila bin! cbe ajitano la greggia di Gesu Cristo:

di prcveuire i fedeli contro Ic calamita cbe pcnitenza, orazione, forlezza in faccia ai ne-

)i minacciano
,
c non potcndo per via di mici dclla fcdc, anncgazionc, disprezzo dei

dono pcrvcnirc ncllo man! di quanti hanno bcni temporal! ,
fidacia Del Signorc ,

rcsi-

bisogno di munirscne. E il bisojjno c per stenza contro gli scandali
,
cautcla cristiaoa

quanti scntono i;ruvarsi I'aniino dal limorc ncll'opcrarc, ainorc dei ncmici, carita c bc-

chc la tristi/ia dcgli nomini possa giugncrc neiiccnza verso t hi soffrc. Quclle trattazioni

a sorcrchiarc la lleligiono e abbatterc la c qiiesti eonsigli sono csposti COD ordinc,

Chicsa. II nostro Filadelfo, come piarqno dotirina e ehiarezza singolare, c la eosa piu

al P. Caociani di velars!, assumendo, 1'alle- notabile senza ncssnna allusione ai principii

gorico iinnic come alto a indicare 1'amor suo politic!, in nomc dei quali fu sulla Gnc del-

pci Mini fratclli nella fede, il nustro Filadcl- lo scorso secolo mossa la pcrsecuzionc alia

fo divide 1'opcra in due I'arli. La I'lim.n. che fede, c muovcsi tuttavia a' di nostri.

MORE DI VIRTU Testo di lingua, ridotto a miglior lezione con Taiuto

di un codice del secolo XV, aggiunlivi i segni della pronunrta con

annotazioni da B. Fabricatore. Seconda edizione In Napoli dalla

slamperia del Vaglio 1857. Un vol. in 12. dipag. IV-128.

In qitaranta capitoli si ragiona ddlc prin-

cipal! virtu e vizii
,
c datane di ciasruna o

di ciascunn la dcfinizionc, riferiuala da qual-

( lie autoritii o similitudinc
,

si cspongono
alcunc

piii c'ette scntcnzc intorno alia vir-

tu e al vizio, u si narra alcun Tatto rhc val-

ga a far innamorare di quc'la o alienar da

quest'. II disegno c bcllo: c bclla puo dir

sene ancora I'eseruzione
; snprattntto chi

guard! la
scniplicila e la proprieU della fa-

vclla
, qualc al principio del trecento si

scrivcva dai miglior! . Monsig. Dotleri fu il

prmio a darne una stampa arccltabile dai

dotti, poichc Ic moltc precedutc crano scor-

rcttiss!me
,
e la die in Roma nel 17-iO: la

qualc uudici anni dipoi fu riprodotta in

Padova dal Volpi con miglioramcnti nella

ortografia c nella puutalurj. II libre'.lino

del Vnlpi fn ncl ls:;n ristampato in Na-

poli da Druto Fabricatnre per nso dei gio-

vanctti
,
e quindi notalovi I' acccnto tonic*

sopra le parole di piu di due sillabe, e torn-



BIB1.KX.M1IV

trMMfoaU U prnnun/ia Jrll'i: f drll'o | jr - il rh. ig. Aflnorc G.-lli nc dclU nn'eleflanU

|a o ilrrlla, Jell' S delta / aipra o Jol- a*ai rorrrlli nli/i<>nr
p.-i li|>i

ili I.P Mun-

re
;

>lirhiril il fignificato dclle vori meoo ni<v, nelU
qitale. vegQnnti Ic pia Ji-lle cor-

orvM
;

Coalmen!* iramliiata alrona dot!-, rnioni inlro lullc nel lr*t
,
o poite romp

Plan o inleaaionr antiqu.ila in illra
piii

variant! a
pi<<

tli pagina Jal Fabricator* :

wala oggiiti. Setto anni apprcaso fOMla ma p-i eriliri la alampa poalrriore del Fa

anroo lidrHtn fa da lui mtampato con mi- driralorp ba quati he petn di pia ,
ticrom*

(jliornirnli anrora pin tMlanziali
,
atrndo qael!a the nota ('origin* della rarirla am

potato rorrrftflrro il tft\o col rnnfrnnln il'nn me<s
,
* nf porjc co'i linni* prr arrrttarla

codin- i'rl \\ scrnln pnrinjli Jal
*fj;.

Mi- o rigrttarla con fnnilaiiicnli>, aliro dalla n-

cbcle Volga ; r qun>la c la tlampa chc qui plirc otilril.'i di-U'rililore.

annuniiimo Ron rgli e rrro rhe net 1853

FRANCO SKCONDO IndilTercnza e Moderazione religiosa. Puulata I'e II*

oolo \\l" delle LETTURE CVTTOLICIIE che si |)iibl)licano in Roma. In

(jiicsto libretto vcngono rislampati a parte alquanti capiloli tolii dalla

rinomata opera del P. Secondo Franco intitolata : Riipoxle popolari allr

obiesioni piii coiniini conlro la Religionc ,
della quale abbiamo fatto piii

volte menzione ed elogio.

GIOVANNI (F.) DA CARTAGENA Homiliae Catholicac de sacris arcauis

Deiparae Mariae et D. losephi eiusdem sjionsi, auctore P. F. loanne dp

Carthagena Old. Min. Obs. S. Theol. Lectore Gener. Romae etc. Edi-

tio priina neapolitana, addito Proinptuario de di\ersis tilulls Marianis

a Carthngena practcrmissis, auctore Raphaele M. Ccppola Presb. Neap.
Praelato Prolonatorio Aposl. ad inslar Partoripantinm, el in almo coll.

\
p. I niversitatis S. Th. Magistro vol. I et II Ntapoli ex lypogra-

phia losvc Vernier! MDCC('LI\.

II P. Giovanni da Cartagena <l<-i Mitc.ri t.-i.vJrc una drllc an(!clie ropir. fa boon

ourrranli fu trologn rinomnliss!:;:o ai suoi pensiem: migViorv fa anrora il cnmpiirlf,

tempi; e profcsso la Tfulogia priina in Sa- aQQiugncnili.u nnnve Oinclic composle so-

lamanca di Spagna, pnscia in Roma. Rino- pra lo atilc dcllc altrc intorno a roolti altri

mate oprre lasciu
, piu vultc stampate ; e litoli delta \ rrjjino SS., omcssi nell'opera

fra qurste Ic Omcliv sopra lo fcsti\il;i tli originate del tcologn gpaQiiuoto. Queslo la-

Maria SS. e aopra S. liiusrppr ,
usritc la voro fu affiilalo al dottu c zcldnte tcologo

prima Tolta alia lure in ddunia n-l Hi 1 8. \apolrlann, Moiisij. Gippola ,
il qualo ha

Siccomc rase conlengouo una dovizia di sa- gia couiinriolu a puLLIirarc Ic nin^c Ouic-

cra doltrini
,

tralta dalle Santo Srrillnrr, tic, the Lcn rispondono at pr^io di
qui-ll.-

dai Padri
,

dilla Scnola cattn!ira : <osi nun <!! P. F. diovanrii da Cartagena. I.'cdizio-
'

ha libro piu ntile di qursto prr fi>rn!rr nc inlora di tulla 1'opera *ara rontrnnta in

ai Sacri Oratori cnpiusa *uppi-llrttilc
intorno quatlro groni vnluini in I." a due colonne:

I sobbielto proprio-ili qur5to Omclie. !.<> dei qnali suno
(;iii compiuti i primi due

,
e

btainparle dnnqne ,
nra che tai.to raro vendonti al prcao di Due. \. CO ciutoio.

I II II I Ml ESTII - BS, Theologiae Doctoris, et in Academia Duacena

Professoris Primarti
,

in omnes D. Paul! Epistolas, item in Canonicas

Commentarii. Ad oplimorum librorum fidem acruratissimc recudi cara-

>it loanncs Hol/ammer SS. Theologiae in Seminario Episcopal! Mogun-
lino Professor, Editio seciinda tribus lomis comprehensa Moguntiae,

typis Eberardi Schroeder, tumptibut Francisci Kirchhemii 1858-59. Trf

rolumi in S." yrandc a due colonne di pag. XIV-792, 870, 804.

I.' Ealio fra gli pnitnri rattoliri Jrllr rpi
-

pirgare con chiamxala profondi*ima Cloao-

- stole fMtoliche noa ha l'agual, lia ncllo Sa e Uologia, contennie in qnelle Ictfcre, to-
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pratlutto nrllo Paulino, sia nello spii-garli-
farnltnM si rrrcavano nrllr

pii'i
foruilc I

con giaulii i- solirii'la deftiio di tanlo luvorn, lie. Dobbiaino illo c!i> per gli stii-lii -

sis finalinenlo ne'lo spiegnvle
i-nn doUrina dell' fj;regio 1'rof. iloluinnirr il vcdrr ora

teidof>ir I'll rrudizioiip seolastica, altinta allc in nttida, e'efjanip, rnrn-lti-viina. rd crono-

piii pure e sirure I'onli : onde. flu- cgli brn inirn edizimii* riprodnttn c rirorrrlla !a slam-

nierito di esserc ila llenedetto \M iiililnl.ilo pa si prejjiata cho no) !<". I nr fa fatla in

Doctor fuiHlattiiimut, c fra gli spositori il Cxilunia per -ura dell' Uorstio. Ka trov^wi

Teologo per cccellenza. Se non the lo an- vondibile in Horns prcsso il libraro Spitlm-

tiche edizinni di lai rx>mmenUrii crano di- >vcr in 1'iazza di Spajna.

venute rarissime, e iiularno anche dai pni

JAYAL GIULIANO Corso di temi italiani fraucesi, o scella melodica di

tesli italiaui, destiuali a esser Iradotti in (Vanccse, con annotazioui alto

a dimoslrare le differenzc dellc due lingne per G. J. Prima cdizione

napolilana per cura di B. F. ( Bruto Fabricatore) In yapoli dalla

stamperia del Yaglio 1855. Un tot. in 12.* <fi pay. M1I-I98.

Nella pritna partc souovi racconli c favn

le per (iralo auiniaestraniento dri [jiovaiii :

nclla sceouda le lettcrc del Card. l!.'iili\o-

j;!ii>.
l.o scopo propostosi si c d'inse(;narc le

proprioth c difforon/.c (Idle due lingoc; e a

tal rffetto <lvc iii'l tcsto italiano da (railur-

re occorrc una speciale mnniera delta no-

>tra furclla, una nola a pie di pagida t'in-

dica como bisogna vultarla nel F(M4MH clic

ijurl inodo non tcillrra. 1^ note sooo scrilte

in fraucoso, ponlie ai (jinvani discenti er-

vanu di ulile cscrcizio nella liiiQua rhe vo-

(jliono imparare. Fra i lil>ri proposti ptr la

vorsione nel frantcse, qoesto merila 4' esse-

rc prrf.ritii a niolti altri
,

sia per la scelU

ilci tciui, sia JUT Ic avvcrtrnzc e pel raeto-

do iissai acconcio a far aoijiiislar la porilii,

flu: in "Jiu fjvclia (' il priiim progiu.

JUSSI FRANCESCO Difesa del Padfc Pier Gaelnno FelelH, imputalo come

Iiujuisilore del Santo I'lfiyfio del ratio del fanciiillo Edgardo Morlara, da-

vanti al Uibunale civile e criminale di prima islanza in Bologna Bo-

logna lipografia alT Ancora 4860. L'n fascicolo in 8.' dipag. 63.

ca si rifiuti'i di dare alcana spiegazione, o di

assnnierc alcun.i difcsa. G!i fu Jato I' avvo-

cato A' Officio, o
l.isci,;no clie tanto H Fisco,

quanlo 1'AfVOcato traossrro o^ni arma dai

falti publiliri, dai tcsliinoiiii, dtii documen-

(i. Quindi ^;ii cusa dovctle esaminarsi, di-

srutersi, p:>rsi in chiaro, divulgarsi. E chc

cosa sn ne ti-asso? I/ apologia del falto in

tuttc le sue piu minute circoslanze
,

e la

scnleuza d'incolpabilita a favore dcll'impu-

talo. T.egga qiit*sta
diTesa chi vuol convia-

cerseni-
,
e specialmente la Icjga cbi Iroppo

ercdulo presto ft-de allc false rrlazinni ,
i-lip

ne son corse pr opera .di U voile ila ^nt-l

faltu trarro argamento di biaisiai e**M la

Santa Sedc c i suoi alti.

La Divina Provvidenza s'e voluto valere

ddle mutazioni avvenute in Bologna, ptrrlie

d.illa p.-rte di clii avea grande inicressc a

dnigrare gli alii della S. Sede, si trihu-

tasse omaggio alia verita intorno al tanto

eelebre fanciullo Kdgardo Mortara. Per co-

noscere con tutta certezza i falti rlio ri-

guardano il battesimo, e il trafugamento di

lui si legga la difcsa die alliamo
<jni supra

annunziata. Vollcro i genitori del Mortara,

e piii
la comunita islradilica, convenirc in

giuJizio il P. Felclti, Inquisitorc gcneralc in

Bologna; sperando di trar vantaggio dai

nnovu ordine di eoge a pro ddla loro cnu-

sa. II Foletli fu posto in rarcerc, e per <in

tradirv i ;;iurainenti proprii della sna rari-

MALDONATI IOANNIS Socielatis Fesn

Evangelistas. Ad optimorum librorum fnlem accuralis-inio rroidi cura-

vll Conradus Martin, SS. Tlioologiae Catholicae Doctor, einsdomqne in

I'niversitale Rlienana Professor puhlicus ordinarius: <'on\iftorii Tliro-

logorum calholicormn inspector, nee non Emt> Dno Card. Archiepiscopo

Coloniensi a consilio i Senalu sacro. Editio secunda emendalissima
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Mngvnliac l.y/it H-n-inn A iif>/n-t>n;t . siimplibit* Frfliiri.tr/

48^ rolvmiin If a due mlnimr <li , .'/50.

de prrl/iA
in-Ill- Im MI <>i

daft*aaant<- ila Cilia**, nll

It-olagia fu i

ft ilanqu.- nirrau,-lia M i uoi CoinenUrii

opra il Nuovu IrsUuienio cccilaittro, lui \i

-da ioMaj
x

' '

>jM*flia, ma rtian-

ilin neer**aria, per la arartttza ilrlli-
rnpir,

e per la cmrnilauoae del !**!. II qal>- e

: j con pi& diligrnti rare a>arfaU da

ptrteekie inendr, tia iiflla dicitnra, aia nrllo

riu/uini, ia nolle parole rl.rairb. : in aUmni

ro, tan to rinnorr, e aopraTviveaiero ilia sua ran *ili a< mrriatu per nun Jilnu,;arii in

m*rte, ojaal iaaifne monaiuruln ilella tua fo- qui^linui ora non roti nprmarie rome at

tie e Jutlrina: al qual efTcllo concorsc anro
jji

irni in mi il Maldonato srrirrva : e final-

n. -n puco la chiarpoa e 1' oleganza del tun 1,1. nt.- in altii , bi'i|;noi li maggiofi trolgi-

'i. ijuimli e chc ne \cdiauui riproilnlli- mrnti, inn l<i. .ilato.

aurhe ora l t-.luioiii ; e dopo qtirlla del Sao-

! I HUM'S \M)l) Elcmcnti di dottrina rristiana per D. Ferdinando

Mansi, Siiccrdotc Roma rni Hpi dclln S. C . di Propaganda fide, 1860.
I'n rl. in 1G.n dipa<j. 192.

Di Imoni ralcclii*mi vc nr ha molti, r volulu rispondere ad nlruni quesili, che

fvfM Iroppi, pcrcbi) nell' iH(-(;nainenU> dolla uclla pratica di-i giovaui di Jiversi peM
Hiittrina rrisliaua ai fanriulli e al popolo e di vario linguajjiii 'e abhallnto a Miitirti

piii da detidrrare I'uiiifi-nuilii clit< la varie- fare, e cbe radoon sopra alruoi punli da

(a. Con tuiin rio la variola
pui't giovaro a rrodore, e sopra aleun.- pralirbe drlla Cbie-

qaalcbr cn*a, *>rrhc, nell' un ratrehimo sa cnltolira : e prrcio a volcrnc onlinarc le

4lf* iroUa qualrhe rfollrina o rilt qual- rnpnt in an mn>. inlrrn di dnltriaa, lo

ch bawetione piu e i<-|;lio die in altro; e ha aoinpilato da capo con onliae, brevita r

rhiarczza. Delia bonlii del ralcrhisiuo rispon-
ili- appicno I' appruvuiono avuiane dal rb.

I*. I'l-rrnoi-, die ne e ilaloil censore, e 1'a-

rcrlo potato gtamparo in Roma.

yeato ai acronria a qunto tempi o a que-

lo IHOIJO, ajell ad nn allro. Questa e-inii-

derui*nr li ha falli nioltiplicare, e qncala

ha wijurrilo il pt-nsirru del prrsrnle ralr-

chismo, arrittu dal rev. >ig. Mansi. Kgli ha

^IAR()CCO GIUSEPPE NeH'occabionc del solennc trasporto della prcdi-

giosa iiuinagine di Maria Suitli^sima dalla BasiUca Libcriaiia alia Cbiesa

del i .in i a li S Luglio ISiiu, Giuseppe Marocco compose li se-

;ili souelli sulla Salre Heyiita, dedicati ossecjuiosanieiite al fetSele

ilivotd popolo roinano Roina tipografia Monuldi 1\tH).

MA/XIOLI KHANCKSCO - Breve raccolia delle massiiiie morali riguar-

li- rristiana, rica\ate dalle opere del piii accreditali aulori,

per cnra di Monsignor Kranccsro Mazzuoli, Vc?covo di Sanseverino -

Sun tip. Ercolani impr. rr.r. rot. in 1G."dipag. 84.

Qurtlr inauime morali > riravate prio- della (JiM-sa : i! quarto tratta ilei vizii capi-

. ipaliuent* lUlle OJMTC di S. Franco* di tali, e il quinto delle >ir(ii ran'inali. Coat

Salea, di Mon. Angel" HI. !-! qumlo lil.rrHooffrc UDO srrlla ben falia del-

lUrdinale Pallavitino, ,\A ti.'.nu-l, .lei T. le pin r,.'jii.-iie
scnl<-nre moral!, acronce li

c <!P| DcsrurM; c vi-n^o.ni urili- noslri (cmj>i, piii peetalmentp che le tante

natr insinne in rinquc rapiloli, il primo de{ altre celt lasrialeri daj;li antirhi, perr!>

.|n,ili fp.-nr 1 prinripii pin Rrnwali pw trallc da anloii a noi
i

iii Tieini, t

! a ilelta Titi . riilinna. i do* fej)aen<i torh coiitemporir n

*tol(jono i conu.Umnii di Dio e i prrcclti
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MELCIIIORRE (F.) di Ccrreto Annales Minurum, scu Triuin Ordiiiiiin a

S. Francisco instHulorum, ab anno MDCI usque ad annum MUCXI con-

tinuati a P. F. Stanislao Melchiorri de Cerrelo, Picenac Provinciae filio,

Minornm Observantium S. Theologiae Leclore iubilalo, Ex-Definitore

General!, Academiarum Volsciorum el Quirilum socio. Tonius XXIV-
Anconae lypis Gustavi Sarlori Chcrubinl, MDCCCLX. i'li \olume in fo-

glib, di payine 564.

Gli Annali del Frati minor! rompitati dal ch. P. Slanislao Mclcbiorri, il quale dal

cclobrc P. Luca Waddingo irlamlesr, ten- 18-U in qua ba gia pulblicato qu. Urn Lei

guild meritamcntc un posto insignc tra lo Toluroi, conctaremlo la Storia Francescana

operc monumental! dclla storia; c non solo dal 1j"!> fino al 1(1)1. I.'ultimo di
essi, e

giovano alia storia ceclesiastica, dolla qnalc 2i di tutta la serio, c qucl chc ora annun-

forinano cos'i nobil parte per lo operc e vir- ziamo. F-s abbrcccia i primi undici tnni

tii cgregie ondo 1' Online Francescano ha il- del socolo XVII; c prr accrnnarnc it |regio,

lustrato in ogni tempo la C.iiicsu, ma recano ci basti dire clic quanlo all'ordino, alia for-

gran luce aiu-hc alia profaua, atlcso 1' ini- ma c al dcltulo il Mclrbiorri segue fedclroen-

iiiensa variola c enpia di sicurc c aulenticbc te le tracrc ed emulu it merito <le suoi pre-

notizie ivi raccolte, t la non piccola partc dcccssori e dol WaJiIingo mcdcsimo; e quan-
cbc i li;;!i

di S. Francesco clibero non di to alia nialoria, ella non intcressa sultanto i

radn, spccialmcnte nei primi sccoli
,
nei ci- rcligiosi dei tre Onlini Francescani, i mi dc-

vili e pulitici avvenimenti. Ma il Waddin- nicstiri fasti ivi si nrrrar.o, ma per la co-

g'i,
morto a Roma nei -1G37, condussc solo pia e importnnza dei Dorumcnti ivi aduna-

iiiid al -liitO la sua storia, c stampolla a
ti,

c per l: iiisini operc che si raccnntano

Lionc ed a Roma in 8 rolumi in folio, tra il di apostolico ze!o
, specialir.entc nelle mis-

IG28 e K>..i. Nei secolo scgucnto it P. Gin- sioni barbare, c per gli escnfpii e liilrantissi-

seppe Maria Fonscca no fccc in Roma ana mi chu in gran copia si propongono nella

seronda edmonc, emendata cd accrcsiiula vita di qiifgli uoarn; rcr.erubili per santila

d'assai, in 1C volumi in foglio, con un I7 a di cui 1'ordinc di S. Francesco c sttto som-

volume d'indici, i quali vidcro la lure tra il pre cosi fecondo, questo Volume, come i

4751 c \1 41. Ncl tempo stess-i il Fonscca precedent!, e talc da ginvare c piacere prn-
si adopcro prrrlic gli Annali venissrro con- dcmentc a I ogni dotto c pio lettore. Noi ei

tiiinati: e tusto uscirono
(
nol 17-40 e ncl aivjuriamn di ycderc proseguita piit

oltrc la

I" ij
)
duu nuovi Tolumi

;
1'uno del P. Gio- grand' opera con la incdcsima alacrila e riu-

vainii f)u Lnra Venr/!anr>, clie proscgui il scila COD rui k slata ultimamente ripresa dal

raccnnto dal -I'JIO, ovo s' era fermato il P. Melcliiorri
;

siccbe nello spazio di non

YVdiUiii;;'!, (in > al Ki">~ ; 1'ultro del P. Giu- molti anni il vasto campo di storia, cl-e an-

scppc Maria d' Ancona chc procedvltc dal cora rimanc dai principii del secolo XVII fi-

1355 al Kitil. Con qursti 49 volomt cbbn no a noi
, ven;;a corso Uall' Anr.alista, c

ti'riiiiiic la nubile edi/ione dol Funscca. In- possa quindi innatizi la sua penna sejuita-

di a riiiquanl'anni, cioe nei -179-} usc'i in ro con
pii'i spedito e siruro passn gli avvoni-

lure a Roma un altro Volume, ciou i! Tomo nicnli coulcmporanci. In (al gutsa il nobile

20 di
,;!i

Annali. conlinuati dal P. Gactano nionumciUo inualzato dal Wai'dinjn cresre-

INliobe'esi di Ascoli, fino al \'S1\. Finalmcn- rii ogni g'oruo di mole c di pregio, e meri-

tc ai di nostri 1' opera del continuare il terii sempro piii
le ammira/ioni c le ludi rlio

\Vaddingo c stata alarrcmente ripigliata
dal fin da principin ha s'l gi'istamentc ri-

3IEUCANTE FRANCESCO Monsignor Giovanni-Giuseppe Cappellari (Ve-
scovo di Vicenza), Commcmorazione Verona dalla Hpografta di An-

tonio Merlo 1860. i'n fasricolo in 8.

PALLADINO MARIO Sermone i)er la sole-line professione di Maria An-

nuuziata Vaino il dl X Giugno MDCCCLX nei venerabile Monastero di

S. Girolamo in Aversa Xapoli nel!a lipografia diGaetano Rusconi 18GO*

Un fascicolo in 8.'
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PETIU I'll , ni >..tio il PtiiilificntodiPioIX Roma
i dtllf ttetlc Arti 1SHO. I >i volume obtongo in fotjlio.

Nrll' aiiiiiiniiarc quiil'nprra, da pwcbit*i-

mo lenipo coniinciala a vcder la luce, tiam

eottrelti dare il dolornto annunziu il.-l'.i

immatnra raorte Jet giovane acrittur.

Petri.che ne avra intrapreaa \'lllmtraiionr.

Non era che Ji freteo entrato net aim quar-

to luttro. e dava alia Mia onorata fjmi;;lia e

all* palria le
piii

belle aperanze per le c-

frpgie qualiU Jrlla nirnte e del m Tr, .|iiiti-

do impruvviso e \iolenln mnrb" I" rapi al-

I'afTrtlo vtvisximo Jri u.-i pun-nti r.l ami -

ci. Ai quali la tola conso'azionr the riniam-

per la pi-nlita aolTerta ti e la fondata *pe-

ranza che rgli fjoJa ora net Cicln il (n.-nii
i

dclli- cr'utianu virtii xemprc da lui praticalo,

p delta
pit-la

onde s'appareccHio al sun pas-

i lal pordita pni sprriamo che nnn drb-

ba rilariLro il tc;;nilo delta slampa p.-r lui

cominciata. Ktsa e an triliiln Ji ricmuttcen-

za i-lir i tiidJili olTriMUi al loro Sovrann, ana

tet'!mo:iianzj tiaova Ji qnanto i Poatefici

lei. r.i
pi-r

If tcienzo c piT lo arli in o;;ni

tt-iii|i"
('lii \.ilra net fattn le op. re- Jcl I'on-

tificut > ili I'i" IK ilir.'i: Si- a un Pont, ficc-

COM iii-t tao rejnn tra^agliatn da ojjni aorta

di lurko'enze l.-bhono par tanto le tcieuze

e le arli; il Pontifical" an Ji-v'vssvrno cer-

to I' arvrrurio, come ri van de

auovi riformatori d' Italia. Che tr all* re-

in- ilrl I'nnlifiiaki ti aggiuogiino le

aiiti.hr, il..\ri per I'oppoailo roockia.lrrii,

che il Papalo noo tro\a nella ttoria parafo-
ne atcann qnaolu all'iinpri>nu rottant* di fa-

xirir-- i huoni flail ii
, gl'inrreraenti del ben

eucre puLblico, le arli liberali.

I.' ",-.-.1
|.r

- ..ti- mnti-rrj tante tavole

quanli ono jli elifieii o c<>ttratti,o ripara*

ti,
o aLletlili sutto il PontiEcato di I'iu 1\ .

til oQni t.i\o!a vien dicbiarata da una breve

ma liuipiita 5|un>i/ii>ne
Ji fatti cbe vi ti ri-

feriscono. Lc tavulo tono assai bcne incise

ilai >i
;ii:iri

("a- 1 li'n!r!!i c '

"rtrr, arlisti Ji-

lijji'nti e vatoroti. Due tarole eolle lorospie-

Ijaziniii fiinuano un fascicu'o cbe ti papa '2'j

Ljincihi ed csce alia lucoojn- mrsc. I fcsci-

cnli usi-ili fiiiura c.'nl< njjnno le iinagint del

MIIMM Oistiano, delta Scala Santa e del Cc-

nuLiii ili-i I'asMuui'li, i!p;;li sra\i delta via

Latma, delta Purta S. Pancrazio, del Ponte

Seiiuliuio, Jejli I'ffizii Pcstali, Jclla SUzio-

ni- i'i-i!i- slrailc frrratc Ji Civitavecchia
,

e

Je!l Statiilimento per Tillnniinazione a (gat.

Itiinatigonu a!tri ct-ntu vcnli eJifizii a ri-

trarrc e Jichiarare.

PL'RGOTTI SEBASTIANO Sulle acquc minerali di Cilia di Caslcllo, Stu-

(1 i thimici di Sel a-liano Purgotli Perugia tipoyrafiadiMncenzo Bar-

telli 4860. Un fascicolo in 8.

01 IN T. i SI.M.KIU) Parafrasi di Salmi, Treni, Cantici ed Inni sacri del

Sacerdolc Quinto Sinccro di Peccioli Firenze lipoyrafta Fioretti 4859.

Un vol. in 4." a due cotonne <li pug. 149.

II prrle lk.->iJt-rio ilaldrrett-hi, oriunJi> Ji

Manic Foscoli c ilininrantu in IVr. i.-li
,
ha

Vo'iilo ri-larii SiilUi lo pt^-uJuniiMn Ji Quintn

Sinc> n>. l\;li e enlrat" iu-1! i stliirra Jri tia-

dul|i-ri liihlir! r n-liginsi p.-r
I' irtrlinazinnc

U4 imlnrilr al pin lar- itjli IIM i> per ia fn.

tr inijirfSMone cbe i viliiii e i cautici tvrri

farvvunu supra la sua iniina^inazioiin e il tuo

\ ni ba pcro Iravimlatii, nrl temmtaro

qni-l
tnu buuii Ijl.-nt'i, lo NtuJiii necrMariu a

Lrn riiiM in- nrllj Dun facile oprra : r ihi

pirngiina la sua riTiiuiio rol l^lu M arorjje

chc.gli
'

e alti-naln alle
piii cii,;riu- sjiic-

(.i/.
i. ni Jri tuui inlrrprrli, e nun

'

e quasi

uiai iilli'ii'inati) dal itriuo I d. r-'o. I'iu clic

IraJuliurc i paraTratle peril, DC egli il Jis-

timnla avenJi> chiainata la sna non traJu-

ziniu- ma paraCrasi : poicbe ollre 1'aLituale

allargatc cbe f.i i concetti dell' originate,

aliunr volli- a;;.;
:

Jjc co*c cbe nell' originate

non s MM, quantunquo dallo jpirito dell'origi-

na!<? non discordino, anzi vi quadrino gimta-

iiirntr. In gi-iu-ralc regna in qnrtte versioni

faeilita e naluralezza molta
;
e *e alcuoa vol-

ta \l JitrapiU I' eleganza e la forza, e at-

tai
piii

raro anrura la pr-i|-rioU nella lin-

gua, il IrtliTC e dirposto a condonarlo a

-i ainenamrnte (jli
ba aperto tens!

recnnditi e difficili. II metro c vario; e ath-

Leu< no! non giadicliiamo uni tal vtrieta ri-
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el,',,.*!., ,];, i riinn. m.n (arrianio il salmo, oilrantiro, c
pia.-c

a rlii \

pero che esta e ulile alrune volte a renderc seguitanifnle li'ggere qesi Tolgariraamenti.

piii scolpito il concetlo domiorato di tnllo

KE 7EFIIUNO - Compendio delja vita di S. Gauperieo, Vescovn di Cam-

l.rai e di Arras, scrilto da Zefirino Re Fermo lipografia dei fratelli

Cifi-rri I860. I
7

n fascicolo in 16.

RIPANDELU CARLO Ritralti poetici dei Romani Pontefici, corredati di

note slorico-crkicbe da Carlo Ripandelli Roma Stabilimento fi>>

fico Aurelj e C 1860. I'n vol. in S. da pug. 1 a pay. 160 non aneor

terminate.

Compcmliarc in brcvc giro di parole le gc- f.urvi la Tronic tua dc' Santi al Sanlo,

sle d'un Papa, c dare a qtieite parole mo- Offri agli oppress! ogni ricchjzza in done:

vcnza c aria pcctica, c impresa nnlua assai Nun <lul>it,iro: io ti preccdo intanto
,

piu di qui'llo rho a prima vista pno scmbra- Ma I'aspelto
di I>io d'inanzi al truno.

re: ran assai piu ardao c far cio per tutti i I'oi tacque- lieta risuonar pel eirl<>

Papi che si sono sncccduli da S. Pietro a S' ode una vocc: a cooseguir t'af ":

Pio IX, c farlo in forma non solo deccntc II proniio, che 1'Etcrno offrc al tuo telo.

ma puliU cd ornata. Cio i- riusiito al Ri- Scende d'entrambi una dolcczza alcuore:
.

pandelli, e nc abliiarao uu sa;;gio nei pri- Lorenzo al suol volge lo sguardo cupolU,

mi sessanla Sonotti, pubhlirnti nci duo pri- Sisto lo guanla, lo salula c muore.

mi fascicoli del Suo lilirn che son vciiuti alia

fncc. No copiamo' un solo, percbe si vegga

quale stile e qual foggia di poetare scgua il Perche poi le allnsioni storichc sieno pin

Hipandelli. facilmente capile, con apposite note collo-

c CTCTM 11
ca'e a ' 'or I U(IC'H dichiaransi i fatli

piii co -

O. dlblU 11* _ , .

spicni di ciascun Poutchcr. L opera sara

8KUK A\.M II MESI XI C.IOUM >l coinprcsa ill sette fasciculi, dei quali h par-

te da nci annuiiziata c.uupreni'.e i priuii due

soltanto: ciascun fascicolo di cinque fogli di

Padre, grid* lx>rcnzo, a te d' aceanto clcganti tip!
costa baiorchi 50

;
e si pos<on

Io diarnno tno, percbe non sono? pagare o mcnsilmetite all' ujcita di ciascun

E Sisto a lui che si distempra in pianlo . fascicolo, o alia fine delta stampa di tctto

Non tomiT, rispondea, non t' abbandunu. il Tolamo.

ROHRBACIIFR -- Storia universalc della Chiesa Catlolica dell" abhalt-

Rohrbacher Volume quiuto Torino per (jiacinlo Marietti i860. I)i-

sptnsa 15.* che conHluixcc il ffixcicolo III. ultimo del Vol. quhlo dot

dapag. 577 a pag. 831.

RITSSELL GUGLIELMO Vita del Cardimale Giuseppe Mezzofanti e Me-

moria dei piii chiari poliglotti antichi e moderni, opera del Prof. Gu-

glielmo Rus?ell , Preside del Collegio di S. Patri/.io a Maynoolb, ora

dalPinglese recata in italiano e accrcsciula di document! Hologna
4859-60 lipografia di G. Monti al Sole. I'n bet volume in 8." di pag. 18
non numerate, quindipag. CLIV, c finalmcHte pay. f ii; con ritrntfn al

principio , e tatola in fine della forma dei caratlfri seritti dal Mez-

zofan li.

Nel porrc soito ai torchi quesli aniuur/ii sonly, percbe ne parleremo di prfiposito in IMI

biblipgrafici ci e pervonuto questo pro/iuso prossimo fascicolo.

t, dl qnale non diciamo altro al
prr?-
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il prodrome un' upon At Fitiologia, lidila ilrlla dotlrina, da noi alfrl votTa eneo-

ib- pno. tertire <li trl< ajle li-xfoni ili qn<*- miata nell' Attlore, ci A pfoo C0ftoehoqe-
.U Mttftca, e rbr ii<rir alia luo* in ijtialtro st'opvra mrj per ritiarire di i^andiiitrao (po-

dpenv, riacuna ill vi f ;li,
! fnrmare vamenfo per la iititaxinor dp' gtortni elle

COM tntle iinipmp an |into vohtiw di circa irieiw mrJiche

8tfb pafline. I.' erniTizini*, e la sanita e no-

-I . >!;/ , I'M I IVICIKO Mi.ria del Concilio di Trento, scriila dal Car-

diiialo Sforza hillmiciiio, con aggiuutc incdite < lr;itt' da \nrirautori.

Vultiini tre - In .\apolirfalln <ittnii]><ria del \nijlio 1853-1836. Tff rol.

in S." di pag. 504, 570, 66.1; prrmfssari In iild won anror fitiita di

stamparr.

!>!! Opore .lollVloganlr, dotto e into- gerolissima, e che saru t^mprc la vera storia

grrrimo Cardinal Paltavicini, nnnnziatc fin di qacl ('.onrilin. K sUla sc^oftila n-1!a

dal 1853, ijurlladir akbiamn sottWi-hio in- stamps !a cdizione originalr; \i sano s(a(i

teramentc rompiula 6 la Sloria del Conri- introdotti alcuni miglioraiuenti; P ajjgiunte

lio di Trmto, fra |;li
nl ri vrilli <li lui pro- prrfazioni ed indici.

SPADA FRANCESCO Terza rima di Francesco Spada romano. composta

pi-r la solemn- aduiianza arcadica ad ouorc dei santi I'rincipi (U-^li Apo-
sloli, Piotro o Pa'.)lo, il.i nmvocarsi nclla Protomoteca CapiluHna il giorno

primo del Lugli.i MIM.i;;.! A Rnmn 1860.

TABELLA PREM-NT1VA C.ENERAl.E -- Per P esercizio I860, corredata

dflle tabelle parziali dei >nisteri Roma tip. delta Rtr. Cam. Apo-
stolica 1860. in /. MI i." di pag. MII-149.

L' amrainistraziunr finat>7.iaria ilvlln Slato Iri 400 uiila gcndi. Nn difMinuVi pero il

Pentificiu *ra migliorata a lal grado clie gl'iu- Ministro dtllr Finanzf Del ann Uappnrto, cbr

troiti aoTcrchiavano I' jium corM> tli ijual- ijucstu deficit si arrn scrrcbLc il'assai piu se

rho ri".a !< lilirlir di quo- la rondizionr drllc llmilagnp qua!' era net

sti ultiini tempi nou banno solo arrrstalo qucl Docrinlirr dell' anno smrso, a*rtM a cb'riti-

migliiT-inicnto amniinislrativo, ma rorescia- nuare, come pur troppo n e avvrrato flno-

lo. II /'rrrrnfi'ro di-1 IMGU, ralcolalo nel Di- ra. VI I-RI;TO tulip le partite apeciali, die

labrf del 50, prneula uno ibilanrio sea- formano le due aomiur |;enera4i nii^att^ si

sibile nelle spec. St'nza far rnmairnti, the ssora die il S. Padre lia approvato non i

sono inutili , ci conlcntiaiuo di dar
<|iii

il preventivi prrtanli delle iiimiinlrninni dM>

compendia *i do];!' introili
,
e i drgli ei- lo SUto, ma libbcnc quci prnpotti Jalla 4'xio-

ti. Gl' intrniti nrdinarii e slruor.liiiarii moo- sulta di Statu per le Finance; cl qua) faMe

tano a acudi 44,417,950, e l pne i or- ha dimuttratu qual conto foecia iW consif>li

Jinarie e si itraordinaric a acuili r>.n'>>. i i7: di qucslo Corpo, il quale se invece di aver

dal coDfronto dellc quali cifre redeii cbe Tec- Toto consultivu aressc vote ilrliberalivo non

cedcnia delle apcte 6 di . .li !.nT.:.'i7 : ai polrebbe drkiderare miglior ritullanientn

quali i drve aggiungt-re srrundu il solilo il dullc sue faticbe.

fondo di riserva per le spesc ioiprcvist" di al-

TIIOMAE (S.) AQl I.NATIS DiK-turis Angelici Ordinis Praedicatorum Opera
omnia, ad fidem <ptimarum edilionum accurate recognila. ToniusNonus.

Quatttiones dixputatae cum Quodlibeti* Tom. II, fasr. IX a pag. 607 ad

pag. 672 - Purmae ej- typoyrapheo Petri Fiaccwluri MDCCCLX. E il

fatcicolo 79.' di ttitta T cdizione, e con esso si foinpif il tomo IX.' di tulle

le Opcre di 5. Tommaso.
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VENTURINI PAOLO Rimc-scelte del P. D. Paolo Vcnturini, Barnahila ,

or da prima raccolte In Napoli dalla slampcria. del Yttylio IXo't. I'n

vol. tn /J2 dipag. / *.">.

Duon religiose, ccccllcnln maestro, c- collo dni
pit'i

colli letlcrati <!' Italia. Qucsta e

scrittore di rime c Hi prose italianc fn il un.i riproiluzione <li varie rime si-rite, c una

P. Paolo Venturini, liarnahila
;

i eui srrit- stampa di alcunc ineditc : c rbi l>

ti , i; piii
dellc volte di utilo argomcnto, c va giuslo I'encomio, che lo srritlnro <lill.i lire-

sempre per gntto vcro del hollo, e p<r co- ve vita premessa al libretto gli fa
,

elf egli

nosconza del vcro stile e lingiiajjio italiano g'abbia ad annovcrare fra' piii chidri< preli

pregevoli ,
ebbcro .irroglimento di p'auso del secolo.

YOLLARO ANGELO Rispostc ad alcuoe quistioni sul poterc temporale
del Papl, per Angelo Vollaro SacerJotc della Diocesi di Castellamare -

Castellamare tipoyrafia Vescorilc I860. Un vol. in 42. di pag. 150.

Molti c prestanti ingegni in tutti i pacsi lore in altri, in piu d'uno farilita vcrnincn-

cattolici liau ccrcato d'istrnirc con oppurtu- tu pnpulare e disinvolta II presente opusco-

ni libri i fcdcli intorno alia questione ojj-
lo partecipa specialmcnte degli ultiuii dnc

gidi dibattnta del Fapatoj.c scbbenc tutti pn-gi : csso c scritto con zelo graitdo, cd c

convcngano nella soslanza, ;;li
tini si ilispa- indirizzalo al popolo minuto, pel qaa'e riu-

iano dagli altri nella forma, tterbo in qae- scirii utilissimo.

sti, lacidita in quclli, affotto in alcuni
,
ca-

WISEMAN NICOLA Osservazioni, die circa le presenli contingenze della

Chiesa rErno e Rfiio Sig. Cardinale Nicola Wiseman, Arcivescovo di

Westminster svolge in una Lettcra pastorale ai suoi diocesani. Dall'in-

glese Roma stampcria della S. Vongregazione di Prop. Fide 1860.

Un fasc. in 8.'

ZINELLI FEDERICO MARIA -- Lezione quinta ,
e Lezione sesla sui sacri

libri del Maccabei, letta la Domenica giorno primo di Luglio MDCCCLX
dal Mobile Signor Fedcrigo Maria Ziaelli , canonico teologo della Basilica

Patriarcale di Venezia Venezia dalla tipografia di F. A. Perini 1860.

Due fasc. in 8.

E notoj per lo strep! to faltosenc dai (jinr-

nali, come una mano di avvcntati tento di

disturbare in chiesa I' oratorc e I uditorio nel

tempo della reritazionc delta Iczione quinta:

sas! tutta intera la scsta Irzione, nella qaale

I'eloqarntc sig.
Xinclli mnlto copiosamente e

assai bcne svolge i dovcri che incombono al

Sarerdotc d'istruirc il popolo intorno agli

ed e altres'i noto conn- il tentative non rin- rrrori religiosi e raorali che prcparano le ri-

scisse, a cagione die 1 intern c numerosissi- voluzioni politichc, e al contcgno rhe esso

ma udienza applandi al sarro oratorc, c lo devc tenere in simile istruzionee a qucllo cbe

ioanimo a spgnitare. Sopra questo fatto ver- tocra al popolo cristiaiio altres'i di usare.
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Roma 28 Luglio I860.

I.

COSE IT\LI.i.\K.

STVTI POSTIPICTI. 1. Concislmo, Allocuzionc del Sanlo Padre c nomine di

Vcscovi 2. Dennro di S. Pittro ed Indirizzi al Santo Padre 3. II

S.mto Padre, ed il Senalo Romano alia chiesa del Gesu 4. (ili Irlande-
t>i a Spolelo 5. Esercizi scolastici airApullinarc ed al Collegiu Romano.

1. La Santita di Nostro Signorc Papa Pio IX ha tenuto, la mallina del

13 Luglio, net Palazzo Apostolico Vaticano, il Concistoro segreto, nel

qualc proouuzio 1' Allocuzionc segucolc :

VI.M:RABILES FRATRES

Omnibus notum plaucciuc pcrspcctum cst, Vencrabiles Fralrcs, acer-

liissiiiiuin helium contra catholicam Ecclesiam calamilosis hisce tempori-
bus a tenehraniin liliis oxcitalum. Sitpiidom ip>i diabolica prorsus niali-

tia iiniiiiali a dicenles malum honum, cl houum malum, ac poncntcs tc-

- nehraslucein el lucein Icnehras - '

pravis quihus^ucniolilionihus
eam-

dem Ccclesiam, eiusquc salutarciu doclrinam. si heri unquam possi't,

) t .\ERABILI FRATHU

A tutti I no/a e menamfnte manifesta, Yentrabili Fratelli, la guerrt
acerbissima che i jigliuoli delle tenebre hanno suscitata in que.sti calami-

tosi tempi contro la cattolicaChiesa. Imperocche essi animati da unama-
lizia al tuttn diabolica chiamamlo male il benf, e btne il malt, t scam-
biando It tenrbre in luce e la luct in Irnebre con ogni maniera di

prove macchinazioni si sforzano di scrollart dalle fonda'mtnta, sc fosse

4 I. V. 20.

Serte IV, rol. MI. 23 *8 Lvglio I960
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funditus everlere, omncsquc chrislianae fidei yirtuti>que, el ipsius nalu-

ralis legis, uisliliae, honeslali?, pFObhatisqne sensus extminiciT, el ra-

dicilus extirpare conanlur. Nemo autein ignorat quam iiii'elix el omniuo
lucluosus mine sil in Italia sanctissimae noslrac rcligionis status, ncTaria

coriimdeni bominum conspiralione el
ojiera,

ciui ambulantcs si auiduin

dcsideria sua in impielatibus elalienati a via Dei rcligionem ip.-am,
sa-

craque pmnia oppngnarc ac proslerncre contendunl. Itaque lucredibiii

animi Noslri dplprc dcplorarc cogimur nova cl semper gravissima vul-

ncra, quac ah iniustis legitimae polestalis in Italia usurpatoribus Aposto-
licae Noslrae auclorilali, calholicae Ecclesiae, eiusque sacris luimslris,

rebus ac iuribus quolidie illata sunt cl inferunlur. In \ariis euim Italiae

regionibus Subalpinac dilioni iniusle subieclis publicac instilutae sunt

scnolae, in quibus cum maximo animarum delrimento crronea ([uae\is,
falsa ac dcpravala doclrina calholicae Ecclesiae emnino ;uhersa palam

publiccque Iradilur, cl ipsa oppugnalur Ecclesia. Omncs aulcm i:onmt

innumera fere opuscula, ephemerides el scripla (tun in Italia, lum alibi

ex salanae officinis ad exitium el pcmicieni eniissa, ac tiirpissimis abo-

rainandisi[ue imaginibus cdita, qumus implacabiles isli religionis liostes^

ac peritissimi scelerum el fraudum artifices sacrpsancla ipsius religionis

myslcria, praecepta, ac veneranda Ecclesiae insliluta, eiuscjuc legos ac

censuras contcmnere, irridcrc, OoOniamquc aniiuos corrumperc, cl a cul-

tu calholicoavcllore, acdissolutam vivendi licenliam,elul)normeinusquc-

mai pvssibile, la medcsima Chiesa e la sahilare dotlrina Ji lei, c di

spegnere c svellcre dalle radici oyni scnso di fcdc c virlii cuxliana

e delta stessa leyye, yiuslizia, onesta c probila ttalur^lc. Nesmno poi

ignora quanta infclice c af/'atto layrimciole &ia era in Italia lo stalo

delta santissima nostra religione, per nefanda opera e 'cospirazione dei

medesimi upmini,
i quali aecondo i loro desidcrii camminundo nell' em-

pieta e sciati dalla strada di Dio , si contendono di oppuynare c di ro-

cesciare la reliyione slessa e ditto quanta e di sacio. Perlanto con

incredibilc dolore deU'animo Nostro siqm coslrctli di dcplorare le nuo-

re e senipre gravissime piaghc le quali dagfingiufti usurpatori della

leailtima potesta in Italia, sono stale fatte e yiornalmeute si fauna
all' Apostolica Rostra autorila, alia cattolica Chietti, ai sacri mini-

stri
, allc cose e ai diritti di lei. Conciossiachc in vrtrie contrade dcl-

I'ltalia wgiustamente sottomesse al dominio subalpino, si sono istituite

pubbliche scuole, nclle quali can yrandissimo detrimento delle animer

in modo aperto e pubblico si inscyna qualunqve maniera di dottri-

na erronea e falsa, corrotta e contrana interamente alia catlolica

Chiesa, e la Chiesa medesima si comballe. E lutti conoscono i quasi
wnumerabili opiutcoli, giornali e scritti maudali fuori si in Italia e

si altrove dalle oflicine di Solatia per itcetnpio e morte, e correda-

te di
turpissime

e abbominose figure, con le quali cotesli implaca-
bili nemici delta reliyione, e peritissimi arlefici d' inyanni e di scel-

leratc-zc ,
si adoperano di spregiare i sacrosanli misleri e /</r,r//i

della medesima religione, e ai schernire le venerandr inxlitnzioni, Inj-

gi e censure della Chiesa, di ammorbare gli animi e di strapjuuli
aal catlolico cullo, e di fomenlare da per lulto e insinuare una di*-
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<|iiatji.'
tt'in fovere. inducere, ac sacros Minislros, el Chrisli hie

in lerris Yirariuin omnilm.s iniuriis, calumii, ie prn>n;.
ilmiar ciiiii.M|u.' |j.>!'->tati> iinperiiiin l.iliHartare, ae luiu \. . 1

.'tails exridiimi procuraiv adniluulur.

ic hi Inn- rt MM.! - inmiiiif (Jubilant violentas sacrile-

casque- eorum 111.11111 Mini>lri> cl palrimuuio ini

lain eniiu Subalpinuni (iiilieniium I'arinen.sis el IMaceuliui Ducalus
dominimn usurpavil, die. derimanona proxiini iiionsi* Aprilis Monarhos
Ordini.s S. llciinlirti in Pannt'nsi S. loanuis Evaii^Hi>lai: Ctn-iiubiu -iu-

morantos iniijuo cxpulil, oniiiiaiiiic illoruiii huiia >ihi \iudua\ii. Dcrrc-

to aulnii die (leciina praolorili iiicnsis .Mali edilo Clcriruruni Plarrnliac

Seininarium clauduniliiui praoseripeit, ul IMacfiiliiuuu ulcisrerolur K;>

pum, qui inerilo sc ah^linuit a sums pciaui-ndis i-aereinouiis, (juac
a ci-

vil! praecipiebanlur potoslatc. Ac deind<> idem vigilanli.v-iiiius L
full roiuprehensus.
noruin dcdurtus, ac

full roiuprehensus. at(|ue a sua Dioecesi abreplus, el Au^uslani Tauri-

noruin dcdurtus, ac linn caroere, Ujiu
uecuiua dauniaUi>; quas pucnas

oliaiu stiliicrc ipsius Episcopi Viraiius (jcnrralis, el nuunulli IMacenliui

Canonici. Altjue eadeiu dc rau.-a Uun in usnrpalis Nostris Aomiliau pro-
vinciis, turn in aliis 1m is iniustae Suhalpiiiae du'iiiualioni

pulisbiiiinin
sulnlitis plures ogrcgii Ycuerahilcs Fralres Episcupi, eleci-losiaslifi Viri,

ac Kcligiusarum Fainiliaruin Alumni per suimuani iniuriain v liemeuler

vcxali, ac durissiniae inquisilioni ubuoxii, ([uurutn non patici eliaiu de-

solula licenza nel ricere, td una empifta enorme, e di straziart con
oani sorta d'ingiurie, di calunnie e di

improperii
i sacri ininitilri e

if Vicario di Cruto in quuta terra, e di abvntlere I' impel io di guar
lunque siasi Uijitlima potestd e di procurare iccciilio .si dclla Chie-

sa, come della civile cunriaenza.

Ke qnrxli odialori de.lla luce e della c<rilu dubitano punlo dislen-

dtrt le swriUghe e violente loro mani sopra i tacri ttiinislri e il

pultitnunw delta Cinema. Perciocche dopo cite il (iowno Subalpino cb-
bc usitrpuloil doininio del Oucato di Parma e di Pi<u:cnza, nel yior-
no diciannooesimo del pros&imo mese d' \]>rilc iiiiquamt'iile .\caccio dal

Monaattm di S. Giovanni Evanyelisla in l>artnu i Munaci dell' Or-
dine di S. Benedetto e si approprio tulli i luro bent. Can decreto

pni promulyato ailil'i died del trascorso mese di Magyio, (>rdino cht

it seminario de'Cherici di Piaccnza si chiudcsj>e, per cendicarsi del \e~

scoco Piacentino, il quote a buona rayioiie si aslcnne dal celebrate sa-

crccfrimonie, le yuali erano prescrille dalld civil? jmtefilu. L qttindi il

predetto vigilanlivtiinio Yescovo fu catlurato , e divelto dalla sua Dioce-

si, e Iradotto in Torino e condannato ai cannc c ail una tnulta; ulle

quali pene sogyiacquero eziandio il Vicario Generale del delto Vr.vcoro. e

al< inn Canonici di Piacenza. E per la medesima rayiunc t<inl<> nelle n*nr-

>nce tfnstre dell' Emilia, come in allri liioylri primivalmente nei

.so// / /; vs; alia inyinsla dominazione Subaljiina. parecchi eyreyi vettera^

biti Fratr.Ui Yeicoii, c Personayyi ecdesia&tici, r Alunni di tieliyio&e fa-

furono con somma ingiuria vessati, e aotloposti a durissiiua in-,

<}ni\izione, e dicssi non pochi pure furono prexi e o cacciali in esiglio o

yiltati nei ferri. Quimli il Pro Yicario di Bologna fu strappato dal fian-
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prehensi, ct yel
in exilium cxacti, vcl in \incula coniecti. Hinc Pro-Vi-

carius Bononicnsis de sui Cardinalis Archiepiscopi eo ipso tcuiporc, quo
animam agcbat, latere divulsus, et in carcerem missus, ac dcindc turn

pecunia, turn carcere multalus. Ubi vero clarissimus ille Archiepiscopus
ex hac vita migravil, ArchiepisropatusBononieusisbonaeiiisdeniGtihcr-
nii administration! statim suhiecla fuerunl. lime ab

ipso Gubernio Ve-
nerabilis Fraler

pientissimus
Favenliae Episcopus prim urn niilitari cu~

stodia in suis acoihus septus, propterea quod gravi confliclatus morboin
carcerem contrudi minime potuerit, ac postca carcere el pecunia d;imna-

tus. Hinc spcclatissimi vestri Collogae Dilecli Filii Nostri S. R. E. Car-

dinalcs, Archiepiscopus Pisanus militari manu coniprehensns, a suo gre-

ge avulsus, et Augustam Taurinorum traduclus; el Forororneliensis An-
tistes suis in aedibus miliiari cuslodia delenlus, acFerrariensiom Arcliie-

piscopus \ariis nmdis exagilalus.
Nola vero sunt grayissima damna , quae in Sicilia perditorum homi-

num opera, legilimi Principis regno perlurbato, religio, eiusque niinislri

nupcr perpcssi sunt. Elenim inter alia duo Religiosi Ordines de re Chri-

stiana uptime merili fucre sulilali , eorumque Alumni exulare coacti. Ac
vel maxime dolcndum , Vcnerahiles Fratres, quod ihi nonnulli ex Clero

reperti fuerinl , qui ncscienles Dominum, ne<|ue offlcium Sacerdotum ad

populum ,
minime cruhiierunt cum summo hoiioniin omnium scandalo et

fremilu suam opcram Ecclesiae el omnis iusliliae inimicis praeslare, il-

lisque fayere.
In usurpalis autem Nostris provinces plures Dioeceses

cum maximo Gdelium discriminc sunl suis oibalae pasloribus, cum hi,

co del suo Cardinale Arcivescovo nel punto slrsso che questi agonizzava,
e messo in carcere e poscia condannalo net danaro e a /.ru/ionm. Come

poi quel chiarissimo Arcivesrovo fu pas.salo di questa vita, i benidell'Ar-

civescovato di Bologna fnrono inimedialamente sotlometsi all' ummini-
strazione dello stesso Governo. Quindi da esso Governo it venerabil" Fra-
tello Vescovo piissimo di Faenza, prima chiuso da guardie militari nel-

la sua rcsidenza, percio che afpevolilo da grave malailia non avta
potn-

to esserc trascinato in carcere, fu poi condannato alia piiyione e aa una
multa. Quindi i raygnardevolissitni vostri Colleghi, diletti Figtiuoli Nostri

Cardinali delta S. R. C. I' Arcivescovo di I'i&a fu da soldatesche mani

cotlurato, divelto dal suo gregge e fradollo in Torino, e it Vescovo d'l-

mola fu aistodilo nel suo palazzo da guardie miliiari, e I'Arcive&covo di

Ferrara in varie manierc fu travagliato.
Sono conosciuti allres\ i gravissimi dunni, che poco fa nella Sicilia

per opera di uonrini pfrduti , sconvolto it m/r/o del leyiltimo Princi-

p e, hanno sofferti la religione e i suoi ministri. Perocche fra gli allri,

due Ordini Religiosi benemeritissimi delta cosa cristiana furono sopprcs-

si, e i Icro Aluiini coslretli ad esulare. Ma do chesopra tuito edotoroso,

venerabili Fratetli, si e che si sieno trovati parecchi del Clero , quzli
non curando il Signore nt il debito dei sacrrdoli tvr.vo it popolo. nou ab-

biano arrossito con sotnmo scandalo e
fremito di tiitti ibuoni, didar ma-

no ai nemici della Chieaa e di ogni qiuslizia e di favoreggiarli. Nclle

usvrpate province Noslre poi varie dioccsi con grandissimo nocumento

dei fedcli sono prive dei lor paslori , non potcnao questi entrarvi per IB

condizioni ingiunte dalla, illegittimapotesla. II che fra lealtre cose mani-
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ob adiectas ah illcgiiima pnlcsiale cnndiliones, illas alliugcrc minimc
,,t. Alijin' ill inter alia iiijiiiilVsti.-iiiic <lnidil quo poiix>imum ii

lioiniiio -pcdcnl , <|iii ncqui>Minis < i sacrilegis ausibus civilem Romaoi
1'ontilii -i> . d liuius AjMisidlicac Scdis principaluiii usurpare ac dirucrc

exoptanl, ul scilicel civili ciusdcm I'outilins n Scdis potestale cl niaie-

slale depressa
d cvcrsa , calholicam Ecclesiam facilius oppugnare

queanl. Omiltimus vcro lot alia id genus ausa recensere, quibtis Eccle-

siam , sacrosquc Mini>tn>s i>ti homines tantopere affligunl , divexanl,
(linn perlida sane ncquilia omnium lihcrlatcm dulosis fraudulcntisque
modis uhitjiic praedicarc et extollerc non ccssant.

Onac (|uidem omniagra>ia larinora, cum Minima bonorum omnium

indtgnaliune ac luclu peracla, quantam Ecclesiae , quautam Nohis,cl
olicac Noslrae auclurilali, ct huic Sunclue Sedi, Veslroque Ordini,

cl Kpiscopali di^nilati, iiiiivcrsoijiic Clero ininriam, violentiain, el con-

tumcliam allcraut, oplime inlelli^itis, Vcucraliilo Fralres.

In la nia vcro accrhilate non levi aflkimur ^audio, cum \idramus qua
insigni sane title, paiicntia el constanliu cummemoraii turn Dilecli Filii

Nostri S. R. E. Cardinalcs, turn Vciicrahilcs Fratres Sacrorum Antisliles

sumina rum eorum nominis laude omnes acrumnas , calamilalesqne sine

ulla iusla causa sihi illalas lolcrarc, el Ecclesiae iusliliaeque causani

slrenue dcfcndcrc glorienlnr, et cum simul noscamus qua (irmilaie,

paucis exceplis , Iialiae Clerus onmi commciulalione dignus , suae vo-

calionis el uflicii manor illuslribus MIOIUIII Anlistilum vesligiis insislat,

oinncMiiic pcrl'crai iiiule^-lias, vcxatiunes, suoque munere egregie fungalur.

fi jiroca qual aid I'intendimeiito
principalissimo

di qufgli
uomini, i guali con /ri.v//.v.v/mi e sacrileghi ardimenti, brawano di nsur-

pare e di dtmolire it I'rincipato civile del Romano Pontrfice e di questa

Apostolica Sede: doe per yuerreygiarc piit facilmente la Chiesa cattolica,

dofio aver devressa la inaesta e recato al niente it civile potere di esso

Pontefice e aella Srde predetla. Se non che omeltiaiiw di annoverare

tanli allri sitnili delilti, coi ijunli costoro Iribolano cotanto la Chiesa ed

i Ministri, e li vessano, in quel che con perfida tristizia non finano di

predicare per ogni luogo e di levare a cielo in modi inganneooli e fro-
dolenti la libtrta di ognuno.
Or tutle que.sle st gruoi eiiormild commtsse con somma iniegna:ionc

e contpianto di lutti i bunni, quanta inyiuria , viotenza e conlumelia ap-

porlino a Noi e all' Apostolica Nostra aiilorita, t a qvesla Santa Sede

e al ooslro ordinr e (UfltpitCOflb diyniln e universalmeiilc al Clero, coi

trojijto bene f inlendete, \enerabili Fratelli.

Ala in tanta acerbita sperimenliamo gaudio non piccolo, vedrndo con

quale fede
veramenle insigne, con qual pazienza e coslanza, st i comtne-

fNora/i dilelti figliuoli Moxlri Cardinali della S. K. C. e AI i vettrralrili

Fratelli Vescoci a lode rilecatissima del loro nome , tollerino lullelt tri-

e le calamila in/title loro seitza veruna yiuttit cagicne, e si

yloriino Ji nostenere valorosamente la causa della Chiesa e della giu*ti-

aia, e conoscendo insirme con qual frrmezza, pochi ecretlnati, il CUro>
a" Italia meritecole di iujni (onunftulazione, meniore delta sua vocazione

e dell'obbliyo .vo, preina
le illuttri veslitjie de'suoi Prelali, tutpporti le

moletilic e (t vesxazioni tittle, e ademjiia fyreyiamente il t>uo dome.
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Dum autcm iulinio inocrore conficiniur
, Apostolic! Nostri inuneri*

probe meinorcs nuiKjuam desistemus divino auxilio sulTulli S-lcclcsia

causain Nol>is ah ipso Christo Domino divinitus commissarn omni stu-

dio, totisque \iribus impayide propugnare. Quamobrcm in hoc amplissi-
mo Vestro consessu ,

ct coram universo calholico orlie No-tram attollcn-

1<'~ Micrm tain tristia ,
et nunquam satis deploramla facta omnino repro-

haimis , (iaiiiiiauius, ac maiore, qua possamus, animi Nostri contention*

ecclesiasticain inimunitatem violalam
,
Cardinalitiam et Episcopalem Di-

gnitatem despectam ,
ecclesiasticum ordinem afllictum

,
et omnia Eccle-

siae, atquc huius Apostolicae Scdis iura proculcata etiam atque ctiam

reclamamus, et reclamare nunquam desinemus.

Vcrura in hac tanta temporum rerumquc conversionc
,
in hac tanta

Ecclesiae oppugnatione, omniumque di\ inorum , huinanorumquc iuriuiu

conculcatione, et Saco.rdotii contemplu non concidamus animo, Venerabi-

les Fratres. Caeluin cnim et terra transibant ,
\erba autcm promissio-

nesque Domini non praetcribuut , ac
,
veiuti apprinic nostis

, florentissi-

raa iniperia, regna, nationes, urbes et regiones dissipari , deleri et cor-

ruere possunt , ed Ecclesia a Cbristq Domino fundata , ct omnipotenti
Eius virtute coiitinenter sustentata et illustrata nullo unquam mouo con-
vclli et labefactari potest, et persecutiouibus non vincitur, non iinminui-

tur, sed augeiur, uovisque semper ac splendidioribus exornatur trium-

phis. Hoc enim Ecclesiae proprium est, ut tune -vincat cum lacdilur,
tune iotelligatur cum arguitur, tune obtineat cum deseritur .

Mcntrepoi siamo trafitti da intima angoscia, memqri del Noslro Apo~
vtolico offizio non mai cesseremo, confortati dalCaiuto divino, di propu-
gnare intrtpidamente con tutte le forze e con ogni studio la causa delta

Chiesa a Noi dicinamente affidata dallo stesso Cristo Signore. Per lo che

in questa uostra amplissvnia adunanza e al cospetto dcliitrnverso mondo
cattolico, levando alto la Nostra voce, riproviamo qnesti cosi rei e non
mai abbastanza deplorabili fatti, li condanniamo, e colla maygiore pos-
sibile contenzione dell'animo Nostro forte ci richiantiamo e non mai fini-
rtmo di richiamarci della molata immunita ecclesiastica, della spregiata

dignita Cardinalizia ed Episcopate, del travagliato ordine ecclesiastico e

di tutte le ragioni della Chiesa e di questa Apostolica Sede calpestate.
Tuttavolta in questo si grande sconvolgimento di tempt e ai cose, in

questo si grande contrasto della Chiesa e concitlcamento di tutti i diviHi

edumani diritti, e disprezzo del Sacerdozio, non cadiamo di cuore, p#-

nerabili Fratelli. II cielo e la terra svaniranno, ma le parole e ie ro-

messe del Signore non passeranno, e, siccome molto bene sapete, gl'im-

perii floridissimi, i regni, le nazioni, le citta, i paesi possono dispergcrsi,
decadere ed annientarsi, ma la Chiesa da Cristo Sianore fondata, e dal-

t'onnipotente virtu di lui del confinuo sustentata ea illustrata, per niuna

guisa mai pud spiantarsi e rovinare
,
e dalle persecuzivni non cite esserc

sopraffatta e stremata, viene anzi ad accrescersi e ad abbellirsi di sem-

pre nuovi epiit splendidi trionfi. Imperocche questo eproprio della Chie-

sa, che allora vinca quando e oltraggiata, allora sia manifesto quando
e contraddetta, allora prosper i quando e abbandonata.

4 S HIUB. de Trinit lib. 7, c. 4,



RMUNEA

.1 omni i.

;u<' studio mi-
i I ui^rail! I'iiii Sui Duiuiui .Noolii Icsu Ciirit-U \clil

uiiiii.uui praevaricantiuii propiiius mi>cm-i, eosqtic caelcsti *ua gratia

jHTluuilnv . illu>li.uT, alque ad se converterc, reduccre, utqur, oumi-

POfl jirtillu.iii- ciTonlnis., omuibusquc uuiolis iniquitalibus, diviua sua

, ciusijiu- salutai i> dm-triiia , quae ad leiuporalem quu.jue regno-
runi populorumquc felicitateiu el Iranquillitalcm lantopcrc coudocil, (|Bt-
lidtf Hindis uli(|iie lerrarutu vigeat, floreat ac dominctur.

Atquc liir MM-uioHi in Nostrum ad uiiuics Ycnerabiles FraUcs lulius

calbolici orbis Sacroruin Antislitcs intiiuo cord is afltclu

I lidt'lilius eoriuii curac traditis itoruiu \c\ inaxiuio ^
rratulaiuur de

(xiiiiia eoruni erga N'os, cl hanc Polri Cathodiaiu lido, ampre et oliser-

>aittia,ac siiiuil gralissimi auiini Nostri SCIIMIS iisdoin Vcncrabilii.us

Fratribus et lidclibus palaiu publiccque proiilcmur ob mini sane sludia
,

(uiibus uostras anjiustias modis omnibus sublovare non desiiiuul. Nibil \ ; ro

dubitamus, quin iideni VcucrabilesFratres pro egre^ia, qua inaxiinc prac-
slant , icligiouc, piclalc ac sarcrdotali zclo p^Tgaiit uiaiore usque ala-

critale et opera una curu tidelibus sibi coiumissis Ecclesiae it buius

Aposlolicae Sedis causani couslauter defeiiderc, ac fi-rveulissiiuis suis,

suorumque lidclium prccibus adire cum iiducia una Nobisouiu ad Thro-

niiiu gratiae, ac
pOtfiflUtSHUini

Inunaculalac Sanetissiniaeque Dei Gc-
nilricis Virginis Mariae patrociniuai iiuplorare, ut, tarn niagna

Non ci xtanchiamu jni di fHcyareyiorno e nolle con ogni fedc, spcran-
za c umilta di cuore e di

*upjtlicare
con ardore rieftiii Jocoso il Dto dcl-

le misericordic, a do die jiei meriti dell' iniyenilo /Vy//iHo/ .VMO Gesu Cri-

tto Siyuor Nostro, coylia propizio maocersi a piela di lutli i prevarica-
tori, arricchii'li deild sua celeste yrazia, illuntinarli c concerlirli e ri-

dttrli a ne, td a do chc sbundiii yli errori tulti, c tolle tulle le iniyuitd,
la diviua sua relitjione e la sua dollrina aalulare, la quale tanto czia*-

dio
conferisce alia tempo-rale felicitu < tranquillita dd reyiii edei popoli,

oyni yiorno pin s'afforzi, /iorisca e in tjuulunque l<ito delta terra si-

gnoreygi.
E qui con intiino affelto del cuore volyendo il discorso Xoslro a ItUti i

renerabili Fialclli \escoci dell'unii'frto orbe callolico, con loro e coi
fe-

deli alia lorn cura comment dinuoro e in gran maniera ei conyraluha-
mo, per iesimia loro fcue, amort- cJ oxsen\mza ni'so di Moi e di </uesta
Catlcdra di ritlro e inedexiiiiamcnle ai delli t-enerabili Fiatelli e fedeli

fu<dnin<> palrti e pubblici; i: scnsi dell' ani,:io Xoslro yrulixnimo, per yli
studii in tullo uieruviyliosi ro'guali non rislanuo di alliecare per oani
modo le .\oslre anyuxlie. .\e dubitiamo punto die i memorali rencnwili

Fralelli, per la eyreyia reliyione, pield e sacerdolale zclo onde si .seyna-

lano, non sifno
y

/
,

con sempre inayyiore alacrila e operosi-
t(t innieme eo' fedeli n.;//j/irv.s loro, a difendcre cotisluntcmenle la causa
delta Chiesa e di quest' Apostolica Sede, e ad accoslarsi con fiducia per
If ferventistiwe pred loro e dei loro fedeli insieiiie con .\oi al Trono del-

la grazia, e ad unplorare il potrntisiimo patrocinio della Immacolata e

Sunl!.\*iuia Vtryiiu- Mudre di Dio: affinche allulila una cosi yrande e co-

s\ torbida tempesta, e la Caltolica Cnie.sa racquisti la pace desiderati*-
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turbulenta Icnipcstalc depulsa ,
el Catholica Ecclesia oplalissiraam assc-

quatur paccm, ac sua ubique libcrlate fruatur, et omnes a veritatis ac

iustitiae via aberrantcs rcdcant ad cor, et converlantnr ad Deum ,
ac

declinanles a malo, et facientos boaum incedant per scmitas Domini.

Quindi Sua Santila ha
proposto

le seguenti Cbiese: Chiesa
Melropoli-

tana di Evora in Portogalto, per Monsignor Giuseppe Antonio da Malta
e Silva proraosso dalla Sede di Beja. Chiesa Arcivescovilc di Trajano-

poli nclle parti degl' infcdeli
, per Monsignor Antonio Claret y Clara izia

Arcivescovo di S. Giacorao di Cuba. Cbiese Cattedrali unite di Calvi e

Teano nel regno delle due Sicilie , per Monsignor Bartolomeo I)' Avanzo
traslalo dalla sede di Caslellaneta. Chiesa Vescovile di Echinus nclle

parti degl' inledeli
, per Monsignor Emmanuele Raimondo Arias Teigeiro

de Castro gia Vcscovo di Santander. Chiesa Cattedrale di Salta nel-

rAmerica meridionale, pel R. P. Fr. Bonaventura Rizo, ex-provinciale
dell'ordine de' Minor! Osscrvanti di S. Francesco, Saccrdote diocesano

di Salta, e Lcttore in sagra Teologia. Dppo cio Sua Beatitudine ha an-

nunciata la elezione dc' segucnli \ escovi , fatta per organo della Sagra

Congregazionc
di

Propaganda
Fide , dall' ultimo

Concislorp
lino al pre-

senlc: Per la Chiesa Latledrale di S. Ilyacinthe nel Canada, Monsignor
Giuseppe Lakocque traslato dal Yescovado di Cidonia nelle parti degrin-
fedeli. Per la Chiesa Cattedrale di Auckland nell' Oceania Occidentale,

Monsignor Giovanni Batista Pompallier, gia Amministratore Apostolico
di quella sede, traslato dal Vescovado di Marronea nelle parti deg^F

in-

fedeli. Per la Chiesa Cattedrale di Wellington nell'Oceania, Monsignor
Giacomo Filippo Yiard , gia Aniministratore Apostolico di quella sede,
traslato dal Vescovado di Ortosia nelle parti degl' iufedeli. Per la Chiesa
Caltedrale di CharloUeUnyn nell'isola del Principe Eduardo, il R. D. Pie-

tro Mac-Intyre Missionario nella stessa Diocesi. Per la Chiesa di Cha-
tam nella miova Brunswich recenlemcnte erelta in Catlcdrale da Sua
Santita, il R. D. Giacomo Rogers Missionario di Halifax. Per la Chiesa

Vescovile di Delcon nelle parti degl' infedeli, il R. D. Pielro Dufal Yi-

cario Apostolico della Missione Orientalc del Bengala nelle Indie. Per la

Chiesa Vescovile di Gabala nolle parti degl' infcdeli
,

il R. D. Patrizio

Dorrian, Parroco, Deputalo Coadjiilorc con futura successionc di Mon-

signor Cornclio Denvir Ycscovo di Down e Connor. Per la Chiesa Ve-
scovile di Esbona nelle parti drgl' mlc-dcli , il R. D. Andrea Ignazio

Schaepman, Parroco nella Melropolitana di Utrecht, e Prevosto ai quel

Capilolo, Depulato Ausiliare di Monsignor Giovanni Zwiisen Arcivcscovo
di Utrecht ea Amministralore della Diocesi di Bois-le-Duc. Finalmente
si c falla al S. Padre 1'istanza del sacro Pallio per la Chiesa Metropolita-
na di Evqra.

2. II Giornale di Roma del 12 Luglio annunzia cbe 1'Opera del Denaro
di S. Pietro ha gia mandalo al Padre comune dei fedeli nn miiione di

scudi
;
c nota specialmenlc le offcrle venute dall'isola di Tino, nell'Arci-

pelago grcco, dalle contrade del Vicariato Apostolico di Grahams-stown

sima e goda in ooni Inogo della ,v?m liberta, e tntli
(jli

errant i dulla rid

della verita e della
qiustizia

ritornino al more e.si'conrcrlano a Dio, c

declinando dal male e oprrando il bene camminino pei sentini del

Siynore.
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al Capo di buona Spcranza, c dulla California. A^giungc poi chc fra

Ic .mu:v/Y.e dalle quali pcnclrato il cuorc del Santo Padre nop sono

Icggicrc consolazioni quellc <!,. .-piTimchta d.i Miiui^lianti alti'-t.i/ioni di

devozione si profonda, c di si notevole intciosnucnlo. Ma <jiif-ti afTetti

tornano alia Santita Sua pur dolci assai nel leggerc le cose commovcnli
dichiarate in quegli In.liri//.i, chc nun cessa inai di ricevcrc da ogpi
ronirada dell'orbe. Di tralto in tralto noi ahhiam parlato dclla grande si-

pnilicazionc die quesli document! hanno in presenza degli avvcniinrnti

che si succedono, c della grandissima die as ranno nella isloria
; c, quan-

do lo abbiani
riputalo opportune, dicemnio di alcuui che inaggionnenle

aodavano segnalali per qualche specialila.
Ora ne sembra da notare che

oltre alia ricchezza c nobilta eslenorc di cui sono fregiali molli dcgli ar-

rivati di fresco, si dislinguono qucllo della provincia di Limburgo che

conta 13,000 lirine, c I' altro della Dioccsi di Nainur che nc ha 62,161:
di Bruges con 4i,"i:i: Verviers, 4,800; Tournai, 45,000: Liegi coa

9000; ed I In-clit, ncU'Olanda, con 3,333: e ncH'Auslria e nclla Gerina-

nia (|uello dclla Dioccsi di Lubiana, c 1'allro di S.
Ippolitoche

c segnato
vOOO

;
e di Secovia che lie noycra 25,000 ;

c di Fulda, che nc segna
1 ...i.iio

;
e di Eichslclt, cui sono unili molti caltolici di Monaco, Frisinga,

Ralisbona, chc nc prcscnlano 30,000 : di Augusta con 5f,000, c dci qual-
lordici Dcoanali di llildcscim con 6,500, dclla Sassonia con 3,000, di

Prcinislia in Galli/.ia, di Rilo greco c latino, con 680 : di Bressanone, e

di alcuni Dccanati di Salisburgo, e dclla Diocesi di Trcnto, che ne por-

gouo 68,000 : e di Sesana presso Trieste, chc nc prcscnta 12,000. E cio

oltrc a parccchi indirizzi special) dairimperoAustriaco, quali sono qucllo
di tutlo il Clcro Hcgolarc con 5,400 firmc: qucllo delic scuolc elcmcnla-

ri di Vienna iirmalo da 700 scolari, ollrc i
prccctlpri:

I' altro del Giuna-

sio di Trento soltoscrilto da 246 uditori, oltrc i rispcltivi profcssori:

qucllo del Clero di Gorizia, a nomc ancora del popolo, con 335 fiime.

Oltrc di chc dai Canloni Svizzcri 1'iudirizzoc arrivalo con 150,000 (irme;
c .parecchie cilta della Spagna 1'hanno niandato con 35,000 scgnaturc.
Dall lii-lnltcrra poi quello della diocesi di Westminster ha 16,"50 lirine;

e .'ioi ne ha I'indirizzq
del borgo di Clishcroc, nella diocesi di Salford.

Finalincn'ie dall' America sctlentrionalc nn Indirizzo dclla Dioccsi di

Trois-Hiviere.-i e coperto da mu di 9,000 (irmc: qucllo di Quebec, nel

Canada nc ha 8,000: I'altro ui Kingstown neH'allo Canada neha 3,1000.

Duello poi chc cresce la con.->olazione del Santo Padre e il vedcrc

prcssoclie o-m gioruo arrivargli allestazioni di liliale c rivercntc afTcllo

dai suoi suddili anialis>iini, che sono costrclli a vivere dislaccati, per la

forza della rivoluzione, dai patcruo suo reggiiucnlo. L'obolo di S. Pictro,

e le proleslc di fedelc suddilauza al suo Trono cd al Domiuio dclla San-

ta Sede alHuiscono dalle Romagne : Rimini, Faenza, i contadi pcrlino
dellr montane re^ioni di (|uelle provincie, non

lascianq
di dimoslrarc a

Sua Bealilndine i -nisi vori del loro cuore. Sua Sanlita li riccve come il

Padre accoglic i voti dci (ig!i,comc il Sovranoacccllaquclli dci sudditi;
c nc pru\a quel gaudio chc si spcrinicuta quando fra Ic basse/ze e le villa

di cln calpcsla ogni sculimcnlo di dovcre c di dccoro si puo scorgcrc che

UB piu nn icora ne senlc la vocc c nc professa i senlimenli

onorali. Non c poi a dire del garcggiare chc fann > in nguali diniostrazioni

le altrc proviucic dello Slalo: da dove pcrvenncro commoventi indirizzi
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al Santo Padre, specialmente da quel di Pesaro c di Tolcntino ;
o dall' Ab-

bazia delle tre Fontane
8. Domenica mattina 13 Luglio, verso le ore 8 la Santita di Nostro Si-

gnore Papa Pio TX, si porl6 con la sua no!>ile Anticamera nella cl)i<-;i

dd Gesu, por ee'ebrare la santa Messa dinnanzi alia Immagine di Maria

SSiTia, che dalla Basilica Liberiana vi era stata processionalmrnte t:

rita nella Domenica antecedent. II vastissimo tempio dal primo mattino
vedevasi ripiono di gente di ogni sesso e condizione, cho a renders! pro-

pizio il Signore con la intercessionc della Vergine beatissima, siaccosta-

va alia sacra Merrsa a riceyere la sacrosanta Eucarislia. E a nnmoro

grandissimo delle
persone divotc tocco la holla sorto di ricfvere il Corpo

di Gesu Cristo delle niani del suo Yicario ; poiche la Santita Sna. con

grande consolazione dell'animo e visihilmente commosso, ohhe dtirato

pressoche un'ora a dispensarc il Pane degli \ngeli. La sacra cerimonia
rmsci commovente assai; nn santo raccoglimento era in tutti, e compun-
zione misla a religiose enlusiasmo leggcvasi snl volto di ogniino. La
maesta del lempio, la magnificenza di'H'addohlm e la copia dei hen di-

spo^ti lumi, imparadisavano in quel moment o il sacro mogo, divemito

per la solenne circostanza un snntuario ove 51 popolo affluisce a tutte le

ore del giorno per far salire al cielo la preghiera col mezzo di Colei, die
ft appellata nostra vita, dolcezza e spernnza.

Stm Sanlita nel dinartirsi dal luogo lascio all'Immagine della Bea-

tissima Verginc il Calice di cni fece n.^o nel celehrnre. II Santo Padre
avealo riccvulo dai fedcli della California in attesta/ione di filiale rive-

renzae di afTetto; i! che significa .qnesta hreve scritta che leggesi nclla

sua base: Patri Sno CaUphornia. E tutto di oro purissimo . del peso di

quarantadue oncie rqmane. Prrsenta un assicme sodo assai e maestoso.

Da dove il piede e piu largo, Un su ai divers! scompartimenti e nodi coi

nuali saliscc, girano intorno rahcschi e volute che nei varii spazi cliin-

aono in opera d'incisione, le figure dei santi Apostoli, e qua e In dalla

coppa stanno due qundretti di somigliante lavorio rappresenfanti 1'uno

il Redentore che consacra il calice, 1'altro il Pellicano co'suoi figli al pet-
to. La parte davanli del piede ha le sigle del r.ome di Gesu in hrillanti,

che soprastanno ad una croce formata di
opali, contprnata pure da hril-

lanti. Questo si prezioso dono perpotuera la memoria del traslocamento

temporaneo della Sacra Immagine, e della tenerissima divozione che

rerso Ta gran Madre di Dio nudre 1' angnsto Pontefiee.

n Santo Padre, dono aver celehrata la santa Messa ed averne ascol-

tata un' altra delta da uno dei suoi Cappellani sogreti , passo i:el-

1'anncssa Casa Prot'essa dei Padri della Compagnia di Gesu a prcndere
una refezione. Ammise quindi al hacio del piede quella religiosa famiglia.

Verso le ore 11 Sua Beaiitudinc monto nella carrozxa per ricon-

dnrsi al Vaticnno. La piazza del Gesu e lo contrade limilrofe erano af-

follatissime di popolo, che al passaggio del Santo Padre, insieme con la

domanda dell' apostolica Benedi/.ione, prorompeva in voci di entusiasti-

co affelto, dimostralo ancora coll'agitare di bianchi fazzoletli, e con ripe-
tuti evviva ed applausi.

Anche il Senalo Romano, riputandosi a dovere di premier parte allo

religiose dimostrazioni del popolo di cui e rappresentante ,
slaftili di re-

carsi nella chiesa del Gesu a venerare la sacra Immagine , e pagando
un tribute di ossequio a Maria ,

a tenere al suo validissimo patrocinio
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racruniaiul.it. i l-i tlil*r,i patria. A lal Tine In mnttina del 16 LugFio , in
1

'iduglio. COBS. E. il siguor ninrdiese Miitloo Antici Mallei Seoel*-

IIIMTO gli Krciui .signori Conservator), < col nubile trcno, cor-

teggio c semlii, rirra ! <>ro 10, M poiiarono ,i!la sudtletta von. rhiesa,
.ironu ricevuti (lal Hino 1*. Prepn.-iio e dai Hdigiosi della Copi-

gnia di (lesu. Vcnerata dipui la proorgioea Immaginc ascoliarono la san-

ta Mensa che fu celebrate da Monsignor Lui^i I'ila , Canontco del

triarcalc Basilica Liberiaua ;
e tasctala la ofterta di un Calice di argento

e di otto torcic . tornarono ron lo stcsso corteggio al Caropidcglio.
L'afflucnza del popiilo die del continuo nd giorno concorre a pregarc

dnuni alia Yerginc lipnodrtta c seinpre gratide , grandissima poi
r

alraordintria ncl tempo ddle sarre fiuuiuDi , rho, seeondo il prescntto ,

vi si conipiono nd mnttinp c nellc ore pomcridianc. La parola di Dio vi

t predicala piii voile ill giorno da saeri oratori dclla Conipagnia di (iesd;
c !; funzioni all' allarc sono cseguite dai HiTii signori (lanonici e dagli
altri Sacerduti apuarleiienli al Qpitolo della Patnarcale Basilica Libe-

riaua , die petsiede il tesoro della sacra e vcnerata Immagtne.
4. Da Spolcto ci scrivono, chicdcndo istanlemnite di puhhlicare al-

cuni fatli, qnde lulta la cilta e totinionio, e die servouo assai a chia-

rire il huoiiissimo contcgno dclla massima parle dcgli Irlandesi cola

stanziati e ciu a fine di smentire, dice la Corrispondenza, ijudle impu-
denti diceric die vanno spargcndosi contro il buon nonie di qufsti rer-

vcuti Callolici, i (juali banno abbandonato quanto aveano di
piii

caro per
recarsi in lerre straniere e nemichc per la sola difesa del donunio lein

poralc del Papa. I falti principal! sono questi. !. Rencbe per un mese e
iu fossero slati qui sen/a ufliciali , pure banno serbato tale un conlegnp
a disgradariic ogni piii onesto cittadino. Che se v'ebbe qaalcuno il

quale Tece qualdie azioite poco onesta. qiiesli. come
dapoi

si e scoperto,
era degl' iotrusi furtivamente ne.lle file d'lrlanda. 2.* (Ion raro esempio
di piela veramente cattolica qui gl'lrlandesi si sono ycduti spcnderc gran
parte del tem|X> che loro reslava dalle manorre mUitari in frequentarc
ehiesc, e in assistcrc con grandissima ediiicazionc del pubblico allc sarre

funzioni. La scorsa Domenica 60 di loro con una nieta della uflizialita

prendevano dalle mani del loro capneilano il pane eucarislico con una

tencrezza di religione che strappava le lagrimc ai riguardanli. Lo
stessp

si lara nelle Domeniche susseguenli. l\." Ks^cndo Malo loro proposto il

giurameDto di fedelta al 1'aua per 1' iiigaggio di I anni , 600 hanno di

tutto cuore giuratu fra le acclamaziuni di Mm il Papa. (]hese fra alcuni

T'e stala qualche leggiera dubita/.ione inlorno alia fnrniola del giuramen-
to , cio devcsi all' a\er eredula quella forniola mi nore della loro fede.

4.' A moslrare la loro sincera gratitudine alle solleci'.e cure del loro

cappdlano P. RoMavciiliira Mac Lockden gli hanno scritlo un
indirizzq

firinalo da piii
ccntinaia di loro, nel quale coi scnliincnli i

piii
vivi

esprimongli il loro alTetto ,
e inostrnngli al inedesimo tempo il fenentis-

ini i dc-iderio onde ardono di eoinbattere ner la causa dd 1'apa e della

i

i. die dicono essere la slessa che quella di Dio e delle loro anime.

5." Noa
y'

ha cosa per dura che sia la quale non si oilenga da loro coi

Biotivi di dovere e di religione. Supra gli animi di questi generosi cat-

tolici tullo puo la coscienza ; pqchissimo o nulla la baionetla : e quc-
ii M'utimcnti

,
come av\ieiu> in animi rozzi , si spingono fmo alia

cinplicita, che pei tristi va solto nome di fanatisino .
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5. Luncdi 16 del corr. Luglio il chierico romano Augustp Guidi studen-

te nel Liceo del Pontiticio Scminario romano in s. Apollioare, soslenne

pubblica Conclusione teologica. Lc 134 tesi, che si
pflerse

a difendere

abbracciavano la maleria svariata dci Luoghi teologici dclla
teplogia

Do-

gmatica e sagramentaria, e
deH'istpria

ecclesiastica. L'egregio giovane
fece molto hello esperimento di perizia nella scienza, di acume e pron-
tezza d'ingegno, e di Facile eloquio, si nelle ore antim., in cui nell' Aula

massima sostenne contro molti oppugnalori la verita della doltrina cat-

tolica, si nelle ore pomeridiane in cui la drfese dai conlraddiltori nella

chiesa di s. Apollinare alia presenza deU'EiTio e Rifio sig. Cardinale Co-

stantino Patrizi, Vicario della Sanlita di Nostro Signore, cui la dis|>nta

veniya intitolala. AH'EiTip Principe faceva corona un nobilissimo cpnses-
so di illustri Prelati e d' insigni Dottori e Professori, ed unp sceltissimo

uditorio. In questo secondo esperimento impugnarono le tesi a far prova
del valore scientilico del Guidi I'lllmo e RiTio Monsig. Monetli Vescovo
di Cervia, I'lllmo Monsig. Jacobini, Canonico della Patriarcalc Basilica

Laleranense, ed il RiTio P. Cercia della Compagnia di Gesii, professorc
di Teologia al Collegio Romano.

Al Collegio Romano dci Padri delta Compagnia di Gesu, tanto nella

mattina che nel pomeriggio di venerdi 20 corrente sostenne un
attp pub-

blico sti tutte le materie tilosotiche il giovane Colino Kambo di Frosinone,
alunno del nobile Collegio Gbislieri. Le tesi, che egli tolse apropugnare,
salivano al numero di 100, e versavano sulla Logica, Metafisica, Etica,
Filosofia della Religione, e intorno lla Fisico-chimica, alia Fisico-mate-

matica ed aH'Astronomia. Netia grande Aula del Collegio sulleore antim.

provo la squisitezza e profondila della sua intclligenza disuutandoe trioa-

Jando nci (juesiti e nelle ohiezioni molte e svariate che gli vennero pro-
mosse conlro da sette valenli dottori e dislinti prolessori ; e sulle ore po-
meridiane nella chiesa di S. Ignazio fece hellamostra della

splerzia, acu-

me e prontezza del
paragonato ingegno, del vaslo corredo di scienze e

di erudizione, della limpidezza delle idee, c del facile ed elegante modo
di

csporle,
sostenendo le sue tesi dalle impugnazioni di sei dotti perso-

oaggi ed illustri
professor!.

La
disputa

fu dull' egregip giovane posta sotto gli auspicii del Beatp
Giovanni Battista De-Rossi, innalzato di recente all' onore degli altari

dalla Santita di Noslro Signore. Due circostanze lo condussero a presce-

gliersi lanto Patrono : I' una che il Servo di Dio fu scolare del Collegio
romano ;

1'altra che in questo stesso Collegio, compiuto il corso delle fi-

losoiiche discipline, ne diede solenne e puhhlico esperimenlo. La effigic

del Bealp vedevasl quindi nella chiesa trionfare, in mezzo a ricco padi-

glione, dicontro alia Cattedra, da dove il Difendente stava propugnando
le lilosoliche doltrine.

GI'EiTii e Revfili signpri
Cardinal! Matte!, d'Andrea edi Pietro, onora-

ronp lo scientilico esercizio ;
al quale assisterono ancora i Deputali del

oohile Collegio Ghislieri , molti illustri
perspnaggi, e numerosissimo e

scelto udilorip. Quanti furono present!, ammirarono un giovane che nel-

la verde eta di 17 anni avea falto cotanto solenne prova; eglie ne dctte-

ro segni manifest! con replicati plausi cd affettuose congratulazioni.
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(in \.MH.-\TO \i r>No*o DI TOST.KM 1. I giornali , la sicurezra nubblira e il

clero. (Ito noslra rorri.ipondrnza.) J. Scarceramento del Card. Arcl-
vescovo ill

l. NOD so se voi leggiatc i noslri giornali c quali. No abhiamo un vi-

sibilio, e l;i ma^gior parie [le^imi; ilcui lavoro e lulto in iscalzare i car-
dim MI oui si rc^-i- |,i vic;eta. Quesli neppur comprendono quel po'di
vanlajigio della lifoerta (lie con tanto schiamazzo invocarono ed ollennero.

Venduti aniina c corpo a chi li guida, non sono die uuamandradi schia-

vi, scrcum ;rw : imn sanno pensare che con la testa allrui, non sapno
scriyere clie a delta tura. Crederesle? Vi ha parecchi alia direzionc di

quei giurnali , che sono
impiegali governalivi : ve n' ha laluno financo

ilio iiiipifgalo di gtMidarmcria, cio che fa onorc alia persona, al

ovcrno c al corpo a cui appartiene: e tutti sono sempre in niorderc e

iiire con calunnic or conlro gl' individui or contro le classi delle

[MTxtiH
1

. St-iiilira clii- I intiMito loro sia di disfare e non di fare 1' Italia u-

na, clie ci vanno predicando. Ponele pure Ira questi eil giomale officia-

le del Monilwe e la seiniofliciale Nazione, che come simulacra di oppo-
sizione al Governo fu fondala da^rli slessi ipocrili faulori della ribellione,
ineatre ogni altro foglio di Blaapt era divietalo. Due ne comparvero,
non ha inullo, i quali si dicono srriui con iutendiincuto di smascherare

1'ipucrisia poliiica e religiosa del Governo. II pubhlico fecc loro gran fe-

sla, c ne gode taulo, quanlo la canipagna riar.-a in tempo d estate godc
e si ria auche per pocne gocce d' acqua che piovono dal cielo. lo aspet-
U-ro a dirvene il mio pan-re quando che ahhian altecchilo. Intanto mi
danuoTidea di ptmu-lli di una fahhrica che va in rovina; lie, se faa

qui-slo, fanno anche poco. Molti vorrehbero che di costa si rispondessc
alcuna cosa alle (ante sfacciale menzogne che qui si stampano a carico

di Koiiia. Ma a dare una sinentila a tutte e' bisognerebbe compilare un

giornalc appositaniente. La smenlila a (|iiesta gran menzogna universa-
le ^uiio per darla i I'alti che ogni di si avvicinano, terribili auco per noi

come per tntta Europa; perche qiiesle due maiiie. di rifondere tutti i go-
verni e di far fusionedi tnlli i culti, mi semhrano due dissolventi necessari

di lulla intera la societa. Intanto
i|ui non solo i parlitisi cozzano, maniol-

ti dcgli stesi caporioni del presente slato di cose, che vi potrei ben no-

niinare, si numlono tra loro e fanno le disporazioni per non sapere dove
si vada a parare. K uscilo a quesli ^lorni un nuovo giomale inlitolato:

La Torre di Uabelt. Non poteva uscire piii a proposito: poichi sJanio

veiamente la.

E gia si toccanp con mano gli rslremi di lal disordine ,
omai man-

caudo quel che piii inlerea, voglio dire la sicarezza personale.
Si con^

lano in pochi giorni non poche aggrcssioni di pacinci ciltadini quali

schialTeggiaii, quali feriti, (inali hastonali puhhlicainenlc. Vi fu chi pro-
leslo al (ioverno che sarelme andalo armalo per difesa, e che chiama-

va respo.isahile il ( ioverno slesso di cio che ne fosse per avveuire. Unt

rivenrlujiliola die, andando a denunziare d'osser minacciala di furto, ve-

ni\a rimandala con dirlesi che la siia bolte^a era troi>po poca cosa per
csser guardala, fe da se le sua difesa

;
e dal soffklo lascio cadere in ca-

po al ladro inal capilalo una pietra che losfracello. Di queslo passo an-

diamo in Barberia. Ma intanlo ove credetc che sia lulla la menle c tiilta

la forza governativa? In lener dielro al Clero coa le moleslie, con le ca-



366 CRONACA

lunnic, con 1'oppressione. Dopcr qiiclle si csorbilanli chc vi raccontai altre

volte, ne abbiam vedule ancbe in quesli giorni pareechie di siniil genere.
E gran delitto in un govcrno il non impediro un disordine, e mass! mo
il provocarlo. Gli e imperdonabile il suo tollerare chc un parlito assalga

imponemente 1' altro nartito; ma sc vc lo aizzi contro, mcrita di non

piii
esistere. Or qui e 1' uno e 1'altro. Ogni piii miscro scribacchiatore,

ogni piu lurido imbrallacarle e padronissimo d'invcire anchc quolidiana-
mente, con calunniosi articoli, con laidc caricature contro una parlc co-

si distinta della sociela. II Giornalc ufficiale fa il mettimale, il tisco fa il

dorjni, e 1' incorruttibilc coscienza di tal Magistralo a cui lu ricorri, se

d'innocente pu6 farti reo co'suoi cavilli
, se ne industria. A prova di ci6

sta un magnifico fatlo. Duo Parrochi dal Govcrno vennero accusaticome

cospiratori per la distribuzione ai proprii popolani di un catechismo di

dottrina cristiana puhhlicamcntc vendibili per la cilia. Lc vessazioni che
doveron subire per quoslo rispello furono immense. Finalmcnte la lor

causa vcnne inviala ai tribunali, ovc con gravissimo loro dispcndio la

ebhoro a soslenere. Or chi 1'avrebbc crcduto? Qui appunto fu travollq
il senso dclla legge, a segno da farla comparire offensiva alia Chicsa di

difensiva che era in sua origine, inahililando il Parroco lino a diffondere
tra i suoi parrocchiani il calechismo, o lo

slessp Vangelo: e con u-
na senlenza

,
la quale non dice che la mancanza di senno o almeno di

coraggio civile in chi la pronunzio, i giudici si dichiararono incompe-
lenti ed il giudizio rimessone ad allro tribunate, ove da Ire mesi pende
tutlora. Vi mandero la sentenza, e voi stesso vedrete se io dico il vero.
Ma quanto ai magislrati sliamo tanlo benino, che basti il dirvi non aver
essi

troyalo prove sufficicnli per condannare il Giorgini comandante del

porto di Talamone, ove Garibaldi sbarco per armarc i suoi batlelli e i

suoi seguaci nella sua snedizione di Sicilia. E intanto il noslro Governo
dava a credere a lutti i naccelloni d'Europa, che conlro i supposti colpc-
voli si procedeva con sommo rigore. Che se magislrati in loga sono di

questa natura, immaginalc che siano
j?li officiali inferiori di polizia, di si-

curezza pubblica, di finanze e che so io.

Giorni indielro un ecclesiaslico irreprensibile veniva fermato pub-
blicamente da un finanziere

,
il quale non trovando nulla di che mo-

lestare la sun vitlima in falto di contrabbando ,
si arbitr6 d'impulargli,

senza saper leggere , non so qual colpa pei libri che portaya seco;
e il buon sacerdote dove piii al suo nome che alle sue ragioni 1' cs-

ser Insciato in liberla. Era zelo di aposlolo dell'Italia che divorava

quel frugatasche menlre inviperiva contro un prele ;
non era allro.

Se pure non vi si mescolava anche un po' d' inleresse , sapendo che
in far cosi dava nel genio di chi comanda. E che lale sia il genio-
de' nostri imperanli ,

n' avemmo una prova Ira tanle a quesli di ,

quando per dare alloggio a mililari non sflrovo in tutla h cilta d' Arcz-
zo altro locale che il Seminario, e s' obbligarono nercio i seminarist! ;i

dimczzare i loro studi e far rilorno alle lor case. Fu cotesto genio ch6

porto in carcere alleMurate i giorni scorsi il Parroco del P. ... chie-
sa presso le porte di Firenze, e vc lo lenne lien otto giorni a nalire, ri'a-

sciandogli poi onorevole allestalo di sua provata innocenza. E a queslo
stesso genio tie! male, insediatosi in Palazzo vecchio, dobbiam la pcrdita
d'imo dei migliori educator! della gioventu il P. Checcucci Bettore del

Collegio Tolomei in Siena. Religiose irreprensibile, Diretlore intcgerrimo
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ia famiglia ebbo la virtu di il

a clii os6 \iolaro il >.i:ituario della -iia i nxden/a. F. (.111(0 ba-t I

me, Icnregliiere.iconsigli dogli stt-s.-i omtci, non YabtfO ad impodiie die

,loi padri \e:iii' slra;in:ilo <li mozz'iai liglicol marchio obbro-

\i 1'rati del Carmine toco'i I'allm di una tuMiMxHina per-

>no in diiosa ed in ca>a, o hi 1 die preteslo la pa lira die in<

tin tr,. 'ti die sono m di stanza; i quali, < omc puledri non

hanno Ira i tanli dilVtti anche quollo di ossere ombrosi : o si erederon

il convento e piena la cbiosa di eontadini die in miolla not

avrcmVrlulti macellali.Se v>le>si
diryi

tutle le carezze die qui rir

1 ladii coinanda. nun la linin-i inai. Qudli'poi di(\i;!i fannoi gio.nali,

odirtro ai
piornali

il popolaccio per li
%

cuntradi', sono innumon-voli \c-

raniiMitf asinino. II bravo astronomo delle Sniolc Pio dn- r il P. Antonclli

n' ohlif u na o niiid'una pcrclir noil' ammnzio di una coiueta si fece le-

ri(.> din 1 die Dio era panronissimn di collegar il raovimonlo dogli astri

coH'andaim'nto (Idle n>so iniiane. E una nc tocco pure dellc Inione a (jnel

Brunone IViandii , prole della bnona mlonta, il |iiale e riinasto come
Pierin <!e' Medici in tasca al diavolo c alia crore. La sua colpa fn d' e>-

ser^li sfuggito uou so die idea religiosa nella irrdi^iosissiina sua tirite-

ra delta pe' nmrli di Curtatone in S. Crocc. Sono (jueste Ic notizie delle

cose passale chr poss'i darvi. Delle pre-enti c dello a^veiiirc non sa-

prei
die dirvi. ft qui la stessa incerle/./a che e eoMa ne piii ne meno.

mtanto vi diro die aspeUianio nella scltiiuanail Card.Corsidi rilorno Ira

noi c si fa festa da lulti. Si atlendono ancora c senza festn gendarini pic-

niontesi, die vengono a surrogate i noslri ; dei (jnali
dice<i die non po*-

clii ahhiano riparato cosla , e molii allri si disponesscro a seguirli , sde-

gnand > servire i:;i Governo che non li fa rispcttarc, e una causa detnr-

pala da mezzi lanto iiiii|iii
rjosti in opera per farla (rioufare. E senza fe-

sta, anzi senza die pure alcuno se ne accorgesse ,
e rilornato ier I' allro

in Firen/.e il Principe di Carignano. Si atlende andie di passaggio,
ma

alia sordina, un j:raii numcro di volontari die \anno in Sicilia o altroxo.

1.1 venute
])!;

essi
piii

cassi- di carabine e di munixioni ,
sono \i\

ordinal"
jiii

SOOO tunidielte.esi fabbrica ogni di gran (jiianlita di palle.

4. La prigionia di S. E. il Card. Corsi Arcivesrovo di Pisa (erniino,

com'ebbo
principio , con un online del fiuarda>igilli . die voile una se-

conda \!)lla pigbarsi il gusto di farsi venire innanzi Tilhistre Porporato
ad n lire un MIO senuone. Percio ebbe mandate) di bol nnoyo

a Icvarlo

dalla Casa dei Mis-ionari quel mede^iino (lav . nullio che. tin dal prinio

giorno del suo arrivo in Torino avealo c i-tre'.t.i a nmdursi innanzi al

si;:. Ministro r.aiinis. Auche (jnesla seconda volta I' online fu pnrtato
solto forma di pregbiera e d'invito: al die avendo 1'EiTio Cardinale ri-

sposlo di non p>(er aderire, perehe considerava-i . com' era di lallo , in

mauo della forza ed in istalo di prigionia, il si^
r

. Bullio dovette ricorrerc

a f.irmola imperativa, a cui il Cardinale dignitosamente ceilette. Nulla si

sa di cerlo della sustauxa del di>corso teiiuto al Cardinale dal Ministro ;

ma ben e eorto die il primo si attenne in tutto al proiiramma die s' era

proposlo jn que-ta breve formola : non mi diff nilo, new n-i n*. non chiedo

yra-ia. II >!;:. Cussinis gli dichiaro die era libero della persona, e

M- pure d-i\e die gli pia I >l il primo usu die della sua lilwrta

1 C-ird. Corsi fu di recar<i al Sanluario della Consolala per ringra-

ziarc Iddio, che I' avea sorretto con la saa grazia nella prova sostenuta



368 r.noxACA

per la causa dclla giuslizia e pei diritti di Santa Chiesa e dclla Sode Apo-
stolica.

Appena giunta in Pisa ,
alii 8 Luglio ,

la notizia dclla liberazione del-

1'amalo Paslore, non puo dirsi a parole quanta fosse la commozione, la

gioia e resultanza con chc ycnne fesleggiato anche pubblicamenle, per
quanto lo consenlc la liherta , il fausto annunzio. Imnrovvisamenle si

principiarono in varie chiese tridui e rcndimenli
splenni di grazie al

Signore c alia SS. Vcrgine, ma senza dichiararne esplicitamcnle lo scope
{
da tulti per allro ben

capilo ) proptcr metum Iitaaeorwn. In qualcne
chiesa ancora, lolta ocra?ione dalla festa chc eelehravasi, fu nella funzio-

zionc vespcrtina del giorno suddetto cantatp il Te Deum ; ed a fare cio

non occorsc andar ccrcando col lanternino di Diogene i preli di buona
volonta da csserc poi rimcritali con qualche lira. Quindi im continue

domandare come c quando fosse per ritornare, preparandosi lutti a
fargji

festa , e volendo ogmmo essere de' pnmi a venir a mettcrgli a' picdi i

sensi di sua figliale pieta. Ma di qucsto entrarono subilo in gran pensic-
ro i signori di Palazzo Yecchio; e racconta il Contemporanco n. 34

, die
una sera il Delegate chiarno presso di se tulti i Parrochi delle citta

,

niostrando loro una leltcra del Prefelto , colla quale veniva ?c\cramente
inibita qualunque dimostrazione , specialmente il suono delle campane ,

Bell' occasione del ritorno deirArcivescovo. I trasgressori sarebbero poi
incorsi nolle pene ecc. Pcrche quesla paura? Dunque si teme die possa-
no farsi dimostrazioni favorevoli al Cardinalc? nonavca detto il Moni-
tore in una sua nota ufficiale, die la popolazipnc avca goduto dell'arresto

del Cardinale? Se in codcslo divicto non si scorgesse chiara una pue-
rile rappresaglia, chc fa cornpassionc, sarebbe il caso di far notarc a die
si riduca il rispelto uer la liberla e 1' indipendenza della Chiesa , tanto

decantato da codesti signori ,
ed alluato poi con prepotenze di que-

sta fatta.

REGNO DELLE DIE SICILIE. 1. Riordinomento della Polizia 2. Comniis-

sipne per le vie ferrate, e bando sopra lo spaccio di stampe 3. Re-
stiluzione per sequestri e multc 4. Giuramento degli uflic'pili pubblici
e delle milizie 5. Abolizione delle leynale e delle egrete 6. Dis-

ordini in Napoli 7. Un tradimeuto 8. Decreti varii 9. >iola uffi-

ciale sopra le cose di Sicilia.

II Giornale Costititzionale del Rogno delle due Sicilie del 7 Luglio rcca

un decreto Reale sopra il riordinamento della Polizia, di cui trascriviaino

qui i niotivi e gli articpli piu rilevanti.

Considerando die in ogni civil regimento e mestieri che vi sia una

pubblica autorita deputata alia prevenzione de' reati ed a vegliare all'or-

dine
pubblico

ed alia sicurezza de'citladini, assicurando ad un tempo
alia giustizia i colpevoli; consideraiido che, salvo le prime indagini nei

casi di flagranza p quasi, la istruziohe de' nrocessi penali rientra in tulto

nelle attribuzioni rituali de' funzionari dell'ordinc giudiziario; volendo
che il personate dclla Polizia ordinaria sia in tulto radicalmente riformato

perchc risponda al fine della sua istituzione ecc.

Art. I.* Revocala ogni precedente disposizione,
le allribuzioni della

Polizia ordinaria sono (imitate alia prevenzione de' reati, al mantenimen-
todell'ordine pubblico e alia sicurezza dei cilladini

;
restituendosi alle

autorita dell'ordine giudiziario in Napoli le atlribuzioni relative alia istru-
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/i il*
g>

I rannc i casi di flagranzap quasi flagranza, gli agcnti
della IVili/.ia ordinaria non avranno facolta di proccdcre ad arrcsti senza

mandalo dell' autorita competcntc, ai termini dcllc Lcggi di proccdura
ponalc B.

Art. II.* L' organamenlo della Polizia ordinaria sara sollccilamcnlc

ricpmposto, aggregaudovisi quclli soli fra gli anlichi funzionari cd impie-
j:ati, i ijunli. per la lore morale e per la inlemcrata condotta, non ahhiano
demeriialo dalla pubblica opinione ,

cd altri aggiungcndoscne di spcri-
mentata eapacita cd onoratczza. II numcro ed i soldi dcllc classi inferior!

saranno tali da assicurarc loro i mezzi di sussislcuza , e torrc ogni prc-
tcslo agli ahusi. Le guardic avranno pure uno stipcndio compclcnle , e

saran sog^ctte ad un rcgolaincnto disciplinary chc piii si avvicini alia di-

sciplina militarc, per la pronta punizionc di qualunque mancamcnlo .

2. NHIo siesson. 147 del suddetlo
fpglio

ufficiale e promulgate un al-

tro decretp Rcale chc scioglie ed aboliscc la commissionc per le shade
ferrate istituila il 28 Aprilc di quest* anno, la qualc dovca rassegnarc im-

medialamcnte al Re i suoi lavori ed i suoi progctli ;
e nc istituiscc un'a!-

tra oonformc al prescntc sistcma ^ovcrnativo il qualc non consentc

lonza ultcriorc di una commissionc che non dipcnda da alcuno dci

minister! di Stato : e
pcn:io pnnc qucsta nuova sotto 1' csclusiva dipcn-

denza dal ministero de Lavori pubblici.
La nrcfctlurn di Polizia, sotto lo stcsso di 7 Luglip pubblicp un bandp

sopra la vendila de'giornali, fo^li
volanli c slampati ed incisioni d' ogni

nianiera. I provvcdimenti piii rilcvanti sopra cio
esigonp: !. Che inilla

di tali cose si vcnda coinccchcssia scnza la prcviu facolta del prefctto di

Polizia
;
2.* Qucsla, a cui sara

conccp'ula,
sara rinnovata d' anno in anno

gratuilamenle ;
ma c rivocabile a clii cade in colna conlro le

le^gi
in lal

matcria, in modo da ofTcndcrc la Rcligionc, il lie, la Costituzionc ccc.

3.' Codcsti venditori dchbonp portare una divisa dcterminata al braccio

destro. Inoltrc si deve fare il deposito , e oltcncre il vislo dellc cose da
venders!. Ouesto visto non cquivale ad una approvazionc dcH'oggctto.
Gli altri ordinamcnti, chc in tutto sono 16, riguardano il luogo, il tempo,
il mpdo della vendita, e prescrivono le pene e la procedura contro i vio-

lator! di questc ordinazioni.

3. Un altro bando , del minislcro dcllc Fioanze ,
reca qunntp segue :

Non dovcndo piii avere il menomo corso , ed csscndo diffinitivamciite

csliuta
(jiialiimiiie

azione per ricupcrp di spcse di giustizia, c di danui cd
intcressi a favore di qualsiasi amminislrazionc dello Slato conlro gF impu-
tati. condannati, o cmigrali per causa politica, S. E. il minislro dellc Finan-

ze ha imineiliataiiieute ordmato all' amministrazione generate della Real

cassa di ammorlizzazione e dcmanio pubblico di restituire subito tulle le

somme chc presso la medcsima si trovano deposilatc per sequeslri av-

\cnuli, sia per misure ^OTernative della decorsa epoca, sia per cflelto di

proccdimenti giudiziani nel piu ampio senso.

Inollre si Ta noto che, con ministcriale di oggi diretta airammioistra-

zionc generate del Registro e Bollo si 6 disposlo doversi scipglicre qua-

lunque
scouestro imposto su'beni de' condannati suddelti, di tronraoi i

giaatzii gia inlrpdolli,
c d' intcndcrsi assolulc ancbe le spcsc di giuslizia

IHT !

(|uali siavi iata offcrla od approvazione di traosaziooc non ancora

MViiita dal pagamcnto .

ScritIV, vol. VII. 24 28 Luglio 1860
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4. Alii 10 di Luglio poi fu pubblicalo il Dccrclp reale che ordina il giu-
ramento di fedelta a cui debbono stringers! tutli gVimpiegati di quahm-
quc grado c qualita, c nc prcscrive la Ibrmola seguentc :

Prometlo c giuro innanzi a Dio fcdella cd obbedienza a Fram
Secondo Re del Re^no delle Due Sicilie, cd esatla nbbidicnza ai suoi

ordini. Promclto e giuro di compiere col niassimo zelo e con la massima

prcj!;iia ed onoralezza le funzioni a me affidatc. Promctto e giuro di os-

scrvare c di fare osservare la Costituzione del 10 Febbraio 18i8 richia-

mala in vigorc da S. M. il Re N. S. con Real Dccreto del giorno prirno
Luglio I860. Prometto c giuro di osservare e di fare osservare le feggi,
i decreli ed i regolamenti attualmcnte in vigorc, e qiiclli che saranno

sanzionati e puhhlicati in avvcnire nei termini della Costiluzione mede-
sima. Prometto e giuro di non volerc appartencre ora ne mai a qualsi-

voglia associazione segrcla. Cosi Dio mi aiuli . Loslesso giuramcnto
dovranno prestare tulti gl'impiegati militari : ma per essi alia formula di

sopra scritta si aggiungera ancora la seguente :

Promelto e giuro di difendere anche con la
effusipne

di tutto il miq
sangue le bandiere (o gli stendardi) che Sua Maesta si e degnala di

affidarmi .

S.Nello stesso giorno il Ministero dell
1

interno pubblico il bando seguen-
te: S. M. il Re D. G.

pel Consiglli ordinario di Stato di oggi e dcgua-
ta ordinare che sia abolita la pcna disciplinare delle legnate e le Com-
messioni istituitc per applicarle contro i perturbatori dell'ordine pubbli-

co, i ladruncoli
,

i lanciatori di
pietre

cd altri corpi contundcnti , non
meno che contro i detenuti nellc prigioni i quali rendansi colpevoli
dcllc eccedenze contemplate nel H. Roscritto del 10 Giugno 1826

;
salvo

a provvedersi con apposite regolamenlo per raggiungere il line di ri-

muoverc ogni causa di pervertimenlo de' detenuti, c conseguirc ad un

tenipo il loro progressive miglioramento morale, inlcllettuale ed econo-
mico mcdiante im sistcma ben inleso di lavoro e d'istruzione . E qui e

da notare come da un documento recente, pre?entalo al parlamento in-

glese, risulta cbe anche nell'anno di grazia 1859 fu
adoperata

nella civi-

iissima Ingbilterra la lezione del querciolo, non pure all intenlodicorreg-

gcre ed educare i monelli ed i carccrati
troppo mdpmiti, ma si a

punizio-
ne di coloro, che sottole onorate assise della milizia trascorsero in qual-
che fatto contro la discipline. Vennero bastonati 512 soldati, ai quali toc-

carono in solidum 22,505 legnate; e di qiiesle 400 furono ammiuistrate
ai soldati della cavalleria; 14,920 a'soldati della fanteria; 72 ad arliglie-

ri, e 14 a'volontarii. Sono cifre aulenticbe, tratte da
rapporti ufficiali, che

certamente, se non avranno tiitta 1'approvazione del sig. Gladstone, al-

meno non ne ottennero fin qui 1'ouore d'una p^rola di biasimo.

Per lo stesso motivp di civilta e. di mitezza , che fece abolire le le-

qnnte (che sono In sanzione penale
dei regolanwnti delle career! inglesi)

la Prefettura di Polizia di Napoli promulgo 1'ordine seguente. Sulla

considerazione che i luogbi di custodia pei detenuti e per gl' imjiutati
debbono servire aU'unico scopo di assicurarsi d -lie persoue dei colpevoli

per garanzia della Giustizia e non mai a quello
di soggettarli a privazioni

t sofferenze, incompatibili con i principii di umanita e di ragione, su cui

deve poggiare il sistema di prevenzione e di espiazione delle pene in ogni
ben regolato e civile Governo

;
il Prefelto provvede: 1." Che vengano

chiusi ed aboliti perpctuamente i cosi dctti criminali o seyrete, di qua-
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lunqne n.itiiM . ill tulle Ic i anvri c lim-ilii di detenzionc dclla
Capitalc

c iina Dcpulazione nominala dal Se^rctario dcneralc dclla Pttfet*

la miiiiaulinniti alia esecu/ione di laic operazionc. Aapoli 9

l.uglio INfiti. II Prefrlto di Pnli/ia, Lihorio Roman-.

6. Alii I'i Lugli:> \ h.c proclaim del Re, uno ai popoli del

Mali . Tiiiliii aU'e.-crrito cd aH'aniiata, rcndemlo a tutti grazie del

c.mtegno (in qui scrhato, ed esortaudoli ad aspctlarc run pcrlcita quiete
rattuazionc dclla grandc opera loro promessa. Ma svcnluralamenle ncllo

jiiorno ay vcnnero alctini disordini, che sono cosi narrati dal N.* 154

^lio uflicialc. o Icri l.'i uelle ore pomeridiane per uno di quci mo-
viincnti islantanci,di cui mal si polrchlic in hrc\c >pazio rintracciare la

priuui i-agionc, ehhe luogo un forte talTeruglio fra soldati e popolani, che

spavciid') la pacitica p-ntc hen numcrosa nm:c accadc in giorno festive.

Innnninciato nresso la piazza del Carmine c proseguito per la strada del-

la Marina, di la si sparse una forte inano di soldati per Toledo e \ie con-

ti^ue, ahbandonanuosi a deplorabili cccessi. Non tardarono ad accorrere

di persona i Ministri della (iiicrra c dell' Interne, col Comandante della

Real Pia/./a di Naiiuli c molti ufficiali
,
e merce i presi provvedinienli , c

ipvratntlo inercc la loro preseuza , riuscirono a scdare i contendenli e a

ridurre la calma negli aunni di ttilti.

i Oncsto avvcnimcnlo ha conturhato grandemente 1'animo del Nostro

Auguslo Sovrano, il qualc questa inane si e voluto recar di persona al

Quartiere di Pizzofalcone, dove a qucicorpi, i cui individui preser parle
nci falti di icri

, ha diretlo forli parole di rampogna, ricordando a tutti

come sia loro do\crc cosi di rispettare come di far rispettarc quella Co-
stiluzione ch' egli ha di picno suo arbitrio

riprisliuato
e ch' essi hanno

ffiurala nelle marri dei loro superior!. Di la si e rccata per simil line la

II. S. nresso le caserrne del Reggiinento Real Marina e dei Cacciatpri
della dtiardia. e siceonx* (iiiesli corpi non avevano ancor prestato il giu-

rainento, ha voluto che alia sua Real prescnza si fosse a cio proceduto,
ed alia formola del giuramento e scguito un triplice grido di cvviva al

fte ed alia
Coslitir/ipnc.

Ha voluto inoltre la Maesta del Re che rima-

per (juesto giorao dioggi quei corpi occupati in niilitari escrcizii.

Intanlp si procedc alacrenieute Uinto dal ramo civile ehe dal mil! la re

alia investigazione dei proyocatori della riss<i ch'ehhe si dcplorahili cou-

seguenze, e pei quali sara invocatp luttp
il rigor delle leggi. E ei e grato

del par! annunziare, come il maggiore sig. Salvatorc Nunziante, addelto

alln Stalo maggiore, fe Stato insignito tlclla croce di eavaliere di Fran-
1 a proposta di S. E. il Mimstro della Guerra. per essersi efficace-

nicnie adupcralo a far cos-arc il tmmilto.

A
vieppiii

consolidare la puhhlica tranfjuillita, quest' oggi medesimo
! c organizzata la fluardia Nazionale, per la quale si sono consegnate

le arm i e le munizioni n.

7. Si sa che una na\cda pierra di S. M. il Re delle Due Sicilie era

Btata cond >lla dal siur . D'Anguissola a Palermo, c quivi messa a servi-

gjo del Garihaldi. Kcco in qual mpdo e avveiuilo tal I'atlo, secondo che
narra il fiinrnalf Coslituzionale di

Nappli nel n." 155.

ii ahhietto tradimento coinpie\asi il di ,'J del correntc dal Coman-
danle delta Real I'rc^aia il Yelocr. Era qnesto leguo di stazione in Mes-
?ina e vcniva destinato il di \ ad aeeoinpaguare il vapore francese il

Braxilc che recava truppa in Milazzo. Eseguita tal commissione, conli-
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nuo la rotta per Palermo, spargendo voce di dovervisi recare con ban-

diera parlamentaria. II giorno 5 giunse a Palermo colla bandiera parla-
inriiiarui a riva, e gelto 1'ancora nclla rada, dove una lancia gcnovese
condussc un uffiziale a bordo, col qualc poi si reco il cpmandante del \e-

loce a bordo della nave ammiraglia gcnovese, donde ritornato, dicde or-

dine di salpare e fcce dar fondo nel niolo. Quivi gran qnantit;: di gcnte
sali a bordo, dove ammainata c cambiata la real nandiera, Don tardo a

giungere Garibaldi, il qualc arringo le squadre riunjtc a poppa c richie-

se chi volesse rimanere a scrvire sollo i suoi ordini. A questo punto il

Iradimento di pochi fece maggiprmente rifulgere la fedella del piii gran
numero, poiche ben 138 individui oltre i macchinisti, resistendo adogni
seduzione, vollero ritornare in Napoli rimanendo fedeli alia bandiera die

lian giurato difendere. Furpno essi 101 tra sottufliziali c soldali del Real

Corpo de'Cannonieri e Marinai col secondo tenente dello stesso corpo,
24 del Reggimcnto Real Marina, il cappellano, il cbirurgo, il primo mac-
chinista inglesc coi suoi subalterni, trc

pilpti,
i cinque maestri del bordo

e il pralico di chirurgia. Acconsentirono di rimanere rompendo fede al

Sovrano non piu di 41 individui, cioe tre caporali e 18 marinai, un ser-

gente, due caporali e 8 soldali del Reggimento Real Marina, il coman-

dante, Tufliziale di dellaglio, ire alfieri di vascello, un ufliziale del Reg-
gimcnto Real Marina, un

pilota,
il nostromo e il coutcstabile, che volle-

ro cosi coprirsi di obbrobrio.

II giorno 11 lo stesso Veloce prcse il largo per catturarc il vapore
YElettnco che dpvea tornare da Tarano; ma invece predp i piroscafi mer-
canlili \TAb<i e il Duca di Calabria; su cui trovandosi di

passaggio due
ufTiziali subalterni, tre capitani ed un aiutanle, vennerp del

pari condotti

a Palermo, ove sordi del pari ad ogni promessa ed insinuazione, decisa-

mente vollero ritornare in
Napoli,

e ci giunsero col grosso dcgli altri il

dil5 del corrente in un piccolo vapore ad essi apprestato dal medesimo
Garibaldi.

Questo doloroso avvenimento ba
fornitp

occasione ad una manifesta-

zione splendida de'sentimenti che animano il corpo degli ufllciali dclla

Real Marina, i quali tutti, in occasione del giuramento prestato
ieri alia

prcsenza di S. A. R. il Conte d'Aquila, supplicaronp t'Altezza Sua di

voler farsi interpetre presso la Maesta del Re de'sensi d'indignazione in

loro destati all'annunzio dcirincrcdibiledefezione, signilicando come 1'or-

rore e il dolore che ne avean seutito nel piu vivo dell'animo non poleva
che sempreppiii legare ognun di essi al oroprio dovcre verso la Maesta

Sua, per
la cui difesa eper quella della Nazionale Randiera son prontia

sacrificare la vita.

Coloro che
opposero

alle seducenti offerte il fermo proponimcnto di

seguir la via dell onore, appena
reduci fra noi s'ebbero un gradp di

ascenso ed un mese di soldo o presto; gli uffiziali iuoltre la croce di ca-

valicre di Francesco I, e gli altri la medaglia d'argcuto del merito dello

stesso real ordine : ricompensa proposta dalla medesima Altezza Realt
del Conte d'Anuila .

8. II Giornale Costituzionale del Segno delle Due Sirilie ha inoltrc pub-
blicato pgni giorno un cran numero di allri dccreli, si

per
le nomine dei

Consiglieri di Stato c aei Comandanti dclla Guardia Nazionale; si per
T accrescimcnlo

p*i questa iino al numero di 9,600 uomini cprrisponden-
te ad un baltaglionc di ottocento niiliti per ognuno dei dodici quartieri
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lhi Capitali- ; od audio per la sostituzionc del nuovi ufliciali di Polizia

agli antichi in gran parti
1 licrnziati ; per le promozioni nell'ordinc della

Magistratura e per
la nomina di nuovi Ministri Segretarii di Stain. Giac-

che al Cav. Filippo del Re Ministro dell'Interno succedette I). Liborio

Rmnano gia Prefetto di Polizia; al Maresciallo di Campo D. Giosuc Hi-

turn , il Marcsciallo di Campo 1). Giu^qint
1

Salyatore Pianclli; ed al Mi-

nistro di Grazia e Giustizia 1). Gregorio Morelli In sostiluito I). Antonio

Maria Lanzilli che era Procuratorc Generale del Re presso la G. Corte

Criminate di Napoli.
9. Alii 23 Luglio fu nuhblicata dallo stessoGiprnale ufficialcla segucnle

nota. << MiMitrc il Real Governo inviava il Ministro delle Finanze signer
Giovanni Manna in Torino per attuare I' ultima parte dell* Alto Sovrano

del 25Giugno, e il Ministro dei Lavori Pubblici marchese La Greca presso
le corti di Parigi e Londra per lo slesso efletto, conlidcntc nclle trattative

bene avviate col Governo sardo, ordinava al comando delle truppe stan-

zinte in Augusta, Milazzo c Messina di tenersi sulla stretta difensiva, ed

evitare ogni pretesto di attacco , quando una parle delle forze nemiche

assalirono le nostre posizioni di Milazzo, ove le reali truppe si difesero

con onore.

Ci rincresce di dover annunziarc questo novello fatlo d'armi, quaodo
gia il Real Governo per evitarc la efTusione del snngue fraterno ordinava

di sgombrare la Sicilia , e nel punto medesimo delle migliori traltalive

dclla lega tra il Piemonte e
Napoli , lega volula non meno dai due Go-

verni Napoletano e Sardo che aagl' inleressi di tulta 1' Italia .

STATI SARDI (Nostra Corrispondenza) 1. Fidatevi delle postel 2. I lepati

Napoletani in Torino 3. Legati Piempntesi a (laribaldi 4. II nuo-

vo Codice e il Matrimonio civile 5. Ricerca d'una societa sogrcta ch

dovrebbe essere chiamala la Carolina 6. Partrn/a del Card. Corsi

suo riturnu in Pisa 7. Come la Lombardia pnghi cara la liberta, e il

Governo non voglia nagare i danni dclla guerra 8. II Ministero vuol

dare al Clero 200 m. lire che non gli deve, e intanto non pli da ciocht

g|] e dovuto 9. (Giunta dn Compilalori) La Farina e Garibaldi.

1. Consentitemi che io pure alia mia volta mi lagni delle noslre R. Po-

ste che conslantemente ritengonp questa mia corrispondenza e non I'av-

vianoche due giorni dopo al suo incfirizzo *
. Di gia a tre lettere locco una

(al sorle, come' che impostatc da me a tempo denitp. Non so se vcngono
trattenute in Piemonte o in Toscana aflinche non vi arrivino in tempo.

Comunquc sia fe cosa indegna d'un Governo civile I'ahuso che si fa del

segreto ppstale.
La cosa data dal 1848. Prima della liberta posso accer-

larvi che il Governo Piemontesc si sarchbe fatto coscienza di aprire una

lettera. Ne'dodici anni che il Conle Solaro della Margarita fu Ministro

degli esteri, e
allpra

le postc dipendcvanoda lui, vcnne aperta una sola

lettera, e le leggi umanc e divine permettcvano d'aprirla c di leggerla.

4 Almrno roJrtti signori >i jrgntMrro poi tpcdire le l.-tlrrr cbr lorn pir* di \ffflfrt. e rhr

erUmrii(p non ronlcnpooo nulli rkt pottn intrreuart If ri$le fttrali. M no. II p-8i;iJ ti e

chr le trqurstratio iffillo, o le trittengonn inlieri nvii. Sippitino di certo cwsere iUla nirsu

ll l'"ti <h Torino uni (V>rritpondenM the <lr ginngrre qui alii 1 1 del rorrrnlr. Oggi 2S

DOB fi i tncnri rir#uli. bone che i notlri Irlluri Mppiaoo il prrrlif dell* inlerruzione fri

qnrsU e la preredenle Corrispomlenn, iffinche pMno quiliSrarr, rom si nierita, codrtta

modo A proecdere di librrtli pr eccclleon. (Xol* M Compilalori.)



3"
' CRONACA

Invcccncl 1849 si giunsc pcrlino
ad aprire e ritenere le leltere indiriz-

zale a Re Carlo Alberto. Cio risulta da tin puhblico documento \rnuin in

luce due mini fa, c poi si contiauo seranre nello stesso sistema. DfH' au-

tonomo Governo Toscano non
parlo.

Brofferio nel XFV volume drlle

sue Memorie accusa il Uicasoli d'aver violato cestantcinente il M

postale, e il Monitore di Firenze che da del bugiardo ai Lords In^lr-
osa ancora smentire Broflferio ne gli altri giornali che rivelarouo IVsisten-

ia in Firenze d'una Camera nera incaricata di aprire le Ictlere e leg-

gerle. NeH'ArmoNia di Torino una nobile signpra Toscana laguossi della

spltrazione di lettere ch'essa area spcdito pei proprii allari. e uessuno
zitti. Dunque la cosa omai e riconosciuta verissiina, e nel nuovo regno
senza nome, d'inviolabilc non e

^liii
nulla, mcno i Miuistri i qnali dovreb-

bero essere risjmnsabili , e sono invece imiolabilissimi!

2. Abbiamp in Torino due Legati napoletani, i signori Manna e Win-

peare vemiti a chiederc 1' alleanza al nostro Governo. Molto si parla e

si
scriye sopra le proposle che si credono recate da TS'apoli, e sopra le

accoglieiize che loro si debbono fare dal sig. di Cavour. Ma uulla iroora

si sa di certo, e sarebbe inutile inlrattcnervi dello. svariatissime conget-
ture che si fanno. Nulla vi diro dellc \illane anzi bestiali ingiurie con
cui i fautori

pin
ardenti deH'um'M italiana maltrattano

uc'lorp giornalacci
la

proppsta alleanza, i Logali napoletani
ed il loro Re. Basti accennaryi

*opra cio cbe le cose van-no tantoltre da iar credere a molti, essere il

noslro Governo costretto a non accettare ne ritiutarc codesta lega, ma a

dpyer trarre in lungo con indugi e risposte arabiguc o con apporre con-

dizioni da non polersi accettare a Napoli, per cosi guadagnare tempo e
non dare alia rivoluzione, oggimai prepotente, un pretesto di sfreuarsi

agli estremi eccessi.

3. Per contrario non solo il Conic di Cavour fa buon viso a'Legali di

Garibaldi , ma egli stesso spediva a liii recentcmenle un Anibascialore

nella persona del Governatpre di Brescia, il sig. Depretis. Per iutenderc

questa sccna del dramma rivola/ionario cbe si sta rapprescntando, biso-

gna sapere che noi avcvaino in Torino da molti anni un omigrato sirilia-

no di nome La Farina , il quale dapprima si die a scrivere romanzi sui

Valdesi e Storie d'ltalia peggipri de
1

romanzi. Abbracciata poi la vita

attiya istitui una Societd nazionale italiana, per fare segrrtamente in

Italia cio che diplomaticamente non era permesso al Conle di Cavour.
La Societa del La Farina intraprese la pubblicazione d' un giornaletto in-

titplato
il Piccolo Corriere italiano , giornaletto che stampavasi in carta

fmissima, e a maniera di lettera spcdivasi nelle diverse contrade d'ltalia

per meltervi la discordia tra Govemi egovernati, provocare I'einigrazio-
ne

, ed eccitare i volontarii ad accorrere nel noslro escrcilo. Quando
Bcoppio la guerra del 1859 la Soriclu nazionale si sciolsc dichiarando
th'essa omai aveva raggiunto il suo scopo. Ma poi , dopo la pace di Vil-

Jafranca si ricostitui ed anzi elesse per suo presidente il Garibaldi. Ne
nacque pero ben presto (jualche dissenso tra il Garibaldi e il La Farina,
volendo quegli correre a scavezzacollo, e questi iovece aflrettarsi lenta-

mente. Allora Garibaldi abbandono la Societa nazionale fpndando invece
la Nazione armala , che mori appena nata per le

splenni la^nanzc ddla

diplomazia e massimc del Ministro inglese in Torino. Inlanto tra il La
Farina e Garibaldi resto qualcbe corruccio , siccbe il primo esseudosi

ultiuiamente recato a Palermo, n' ebbe lo sfratlo dal secondo
,
sfratto cha



fa un lorlo ;il Conic di < ina e amiro. o
per dir meglio

MT\itnrr. l)i che il Conte <|i Cavour diviso di mandare inia

rihaldi. sia per dolersi di questo sir; per ii'durlo

ad iin HOMTIIO pin temperalo e in ;>ppar<Mi ':eno rivo-

luzionario. Dapprima -i rivolsero gli orchi per sillatta missioue a Loren-

Vrio Ciovernatoro di Coinn: inn. oijwMi non volesse accettare, osi

temesse della sun rnin-ita. fu det!<> invece il
- i-. Depreli* ex. gnvernatore

-cia . rlir 1 1 jsirtilo per Palermo. II
Dcpvetii de;xitato nella no-

slra Camera fu scmpre ardontissiino rivoln/.ionano, c pas>n per nn amico

del Ma/.zini. Doudc si spera che il (larihaldi i:li fara Ixiona arco^'lienxa ,

p no ascollpra dcvotamcnlf i n-isiirli.

I. NY I Nnvcmhrp del IS.'^l , nw.e ^ia
\i scrissi , il nostro Ministero

Uattax/i tisar.do ed alxisando do' pieni potori improvvisava "na serie di

codici civile , penale , e di proccdura ; i (piali pero dirdero hioro nella

Camera e ftiori alle
pii'i

\ive lapianze prinia ai'.eora che entrassero in

. Ora si ponsa al modo di rifnrmare quesli rodici , e il Ministro

(amrdasifrilli ha latto preparare il primo lihro del Codioe. civile che fu

distrihnitn ai dennlali ed ai senatori , e daln ad esaminare a due (iiunto

Tuna noininata aalla Camera elelliva , e I'allra dal Senato del nvno. In

oueato codice si viiole stahilire in Italia il Matrimomo civile, prescinden-
ao alTatto dal malrimonio religiose, e appena appena esortando %\\ sposi
a
presenlarsi

in faccia alia Chiesa dopo che saranno marilo e mo^lie.
(iia un disegno di leprce cosi inimorale, cosi alieno dai nostri costumi, e

diro pure cnsi opposlM alle volonta del pnpnlo venne presenlalo al Parla-

njento nel 18.'>2. I Piemonlesi spaventati del ^ravissimn peiirolu ch

correvano. supplicarono In Verpine ConsolaJa a liherarneli. e le loro pre-

phien' vennero esandite ; iiiarche approvatn la le^-;e nella (Camera dei

Depntali \eniva di
ppi ri^ellala nel Senato del repno con un sol v. [>

che fn d.^tlo 7 rotn mirarnlnso. K perche rimanes.ue eterna memoria del-

la ^razia ottennla, i Caltolici I'ieni'Mitesi e|e\arono il hel nronao che ora

si ajnniira neU'inpres
- xl,-l Santuario della Consolata in Torino. Prcsen-

teniente i Cnltolici preiranodi hel nwovn, aflinche Iddio disp;>rda i trislis-

simi disepni degli empii. e non pennetta loro d'inlrodnrre nella Penisola

la Leiijr" del Conndjinato. II Conte Emiliano Avogadro della Motla con-

dn<--e a termine In sna hellissima Opera sopra il Matrimonio, che e il h-
voro piii complelo ch

%

io conosca in que.-Mo jjenere. e di cni speriamo di

\edere hen
presto

uua riri.^a nella Cirilla Cntlnlira.

:>. l/itteriro vi'de tntto di color giallo. e il :iostro Ministro dell' inter-

no il Cav. Farini che ha cofi]>irati>
>'tm MonlajieUi , come racconto mie-

st
%

ultimo, vuol yedere dappertmto una cospirazione, c non pno creaere

die il Clero resti otriridi senza co-;pirarc. Anzi (jiialche maligno, o qiial-

che iriovialone e riuscito a mettergli in te-la che i Cattoliri del nostro

Stato si sono riunili in una societa se^reta per nome Carolina , la (male

sarehlM* alcnn die di simile alia famo-a Marinnnn di cui tanto parlossi
in Francia. Di die il ca\aliere Farini ha siruin/a^liato i snoi |M>lizolti

contro i preti ed i catlolici perche inu-.vauo in cerca della Carolina.

ict.i vcnne ricercaia |>;iina tra i (lesuiti di Torino, poi nell'O-

ratorio di I). Boson, miindi nd Cmnitlo del compianlo I). Caflaseo , in

ultimo nel palazzo della Dnchessa Laval di Montmorency. Ma cerca ,

1

'iiestra, esimina leltere sn leltere. e la Carolina non >i trova.

Pero di quesli giorni fu arrestato a Reggio di Modena un sacerdote per
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noine D. Colonna rco di aver ritirato dall'
tifljcip

delle
postc

una lettcra

indirizzala alia signora Carolina Forte. II Fariui crcde anzi di avere

avuto il bandolo in mano, e polcr cosi venire in
chiarp di cio che non

esiste. Quesla maniera di governare e un misto di
ridicplo

e d'empio.

Imperocche non passa giorno senza che si arrestino nuovi preti, i quali
inhne sono rimcssi in libcrta, ma debbono prima passarc qualchc mese
in prigionc. Cosi il 16 di Luglio vcniva rimandato il sacerdole Domenico
Maria Rampone preposito del luogp di Statlale , accusato di fatli e di-

scorsi pubblici, tendenli ad eccitarc il disprezzo e il malcontento verso la

persona del Re. Ma per un prcte liberate ne abbiamo una mezza dozzina

d'imprigionali.
DilTatto ollre il prcte Colonna delto piii sopra, il 13 di

Luglio vcniva arrestato Monsignor Seralinp RalToni arcipretc della pieye
di Bagnacayallp ,

D. Vinccnzo Errani arciprele a Villanova
,

il P. Gin-

nasip dei Minor! Osservanti, e il prctc Bartolini di Cortona, nicntrc usci-

va di chiesa dopo avcrc celebrate la S. Messa.
6. II 21 di Luglio 1'Emincnza del Cardinalc Corsi abhandonava lacil-

ta di Torino dove era stato tradotto prigioniero
il 19 di Maggio. Eg^i ha

poluto riconosccre quanto grandc distanza passi tra il Governo e il po-

polo Torincse, cbe mcntre 1'uno 1'imprigionava arbitrariamente
, Taltro

non
cessp mai dal rendergli pgni dimostrazipne

di affeUo e di ossequio.
Fino al giorno in cui venne rimesso in libcria, il Cardinale non si mosse
mai dal luogo della sua prigionia ;

ma lascialp libero, voile visitare le

corporazioni religiose e le operc c gli istituti di beneficenza onde abbon-
da la nostra capitale. Prima di ricondursi in Pisa 1'illustre Arcivescovo
voile recarsi a Milano per venerarc le reliquie di San Carlo di cui ha lo

zelo, la scienza e la fermezza ; e poi andare al Sanluario di Savona, per
ringraziare nostra Signora della Misericordia , e vedere quei lupghi do-

ve Papa Pio VII di gloriosa mcmoria
, pali si lunga e si

erpica pri-

gionia. I catlolici di Pisa non volendo esscre da meno di que' di Torino,
erano decisi di accoglierc il

lorp
amalissimo Pastorc con segni di festa

e tripudio ;
ma vcnnc loro proibito dalle autorita rivoluzionarie di festeg-

fiare.

E cosi dopo di avere tormentato per due mesi 1' Arcivescovo di

isa percbe non voile far festa, oggi si tornienlano i
cattplici

Pisani che
vorrebbero fcstcggiare davvero. Nuovo gcnere di liberta e codesto che
fa dipendere dal Ministero 1'allegrezza ed il pianlo.

7. In Lombardia continuano le lagnanze per le imposte le quali ven-
ncro accresciute dopo la pretesa liberazione delle Province Loinbarde.

Qiieste conlano una popolazione di 2, 71 0,000 aninie, e la lassa
prediale

che pagano ammonia a L. 21,472,891 e tra la principale e 1' addizionale

del terzo, e pel decimo di gucrra Lire 2,620,886; e cosi in totale

Lire 24,093,777 scnza contare le spese di riscossipne e le spese locali.

Inoltre il Governo non yuole pagare un solo centesimo alle antiche pro-
vince che palirono danni durante la guerra ; di guisa che alcuui depulatt
vennero in pensiero di stabilire un' associazione nazionale tra le

pro-
vince dello Stato per sppperire ai danni delia guerra deH'indipenden-
za . Ma questa associazione o non dara un soldo, o sara un nuovp ag-
gravio aggiunto agli antichi. Quesli fatli e 1'annunzio del Conte di Ca-
vour che bisognera ancora pagare, e pagar molto, ha raffreddato di mol-

tp gli animi stanchi omai dalle incertezze, dalle agitazioui, e desiderosi

di godere un po' di pace a qualunquc costo.
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8. Sotlo la data doll' 8 di I.nirlio \n\\\ ;\ piihlilicato dulla Gazzclta offi-

cial' del 10 un decreto chc assegna 2li,i>ou lire amuie da dar-i a' 1'ar-

rochi povcri delle antiche provimc
drllo Stalo ,

< que>ti danari, dice il

derreto. verranno tolti dalla Cassa dell' Economato il quale per la ces-

Hoiif di Savoia e di Nizza fa del grandi risparmii. II Ministro Cassinis nel

dnVdere al Re la lirma di queslo decreto dice chc servira ad indurre i

Parrochi a promuovere I'ossorvanza di tuttf If Icygi dflloStato; donde
semlira die il Governo visto che la persecuzionc non riescc a nulla, voglia

oggidi lentare col clero la via dene lusinghe e raccomandarsi alloro,
one fa miracoli, come gia disse un ex-Mimstro nella Camera. Ma il Mi-

nistro conosce assai poco il (Hero Piemontese sc spera guadagnarlo coi

danari. lo so di alcuni Parrochi dispostissimi a rispondere al MiniMro

appena se ne presenti I'occasione: pecunia hta sit tibi in perdilionem.
if Clero Picmontese conosce a prova nuanto valgano le

protesle
di alTet-

to chc di t ratio in l ratio gli regala il Minislcro. Ncl 1848 una circolarc

del Ministro dell'Interno indinzzata ai Parrochi sotto la data del 1* Ago-
sto li eccitava a sostencre il Governo, ed a combaltere I'Austria pcrcne
a se questa vincesse torrebbe al Papa le Legazioni con grave danno della

sua indipcndenza politica
c liberla ecclesiaslica . Oggidi noi vcggiamo

chi abbia tollo le Legazioni al Papa ,
c chc cosa significasse la lettcra

seritta a' Parrorhi dodici anni fa! Del resto vi prcgo di osservare che
il Ministero non c padrone dei beni dell' Econoniato, c non puo disporne
a suo talonto , esscndo danari della (Ihiesa e non del Governo. L' Econo-
niato chiamasi, in for/a di Concordato, Regio Apostolico, e le due podesla
debbono concorrere all' amministrazione de' suoi beni. Inoltrc

questi
beni sono sgraziatamente anchc il prodotto della spogjiazionc degh Ar-
c-ivescovat" di Torino, di Cagliari, di Bologna c.viaoicendo. Finalmente
e curioso il noslro Governo, chc mentre promette 200 mila lire ai Parro-

chi poveri, non ha ancora pagato ai Parrochi dell' Isola di Sardcgna gli

lamcnti che loro devc a tilolo di giustizia !

9. ;(Siunta dei Compilafori) II nostro Corrispondenle ha toccato di

yolo i dissidii fra il sig. La Farina ed il Garibaldi. Ma siccome quest! ,

nel bollore dell'ira, Irassero dalle due parti eerie rilevanti dichiarazioni ,

crediamo pregio dell' opera darne piu estesa contczza.

Appena Palermo fu caduta in potere del Garibaldi e della rivolu-

zionc siciliana, il sig. di Cavour s'alTrelto di spcdirc cola un suo rappre-
senlante, il sig. La Farina, probabilmentc per recitare nel dramma che
\i si

eompie la stessaparle rhe gia fu si felicemenle eseguila dal Farini

neiDucati, dal Boncompagni intoscana, edaaltri di minor levatura nelle

province anncsse al m/oro regno. Dopo alcunc settimane, duranlc lequali
si fece cola gran chiasso

pel
si e nel no dell' annessione, ccco compariro

sul (iiornalf iifliciale di Sicilia del 9 Luglio la seguenlc nola comunicn-
ta : Sabato "7 corrente, per ordine

speciale
del Dittatore, sono stati al-

Ipntanati
dall'Isola nostra i signori Giuseppe La Farina, Giacomo Grisccl-

li e Pasqualc Totti. I signori Griscelli e Totti, Cdrsi di nascita, son di

colorp che trovano modo ad arrollarsi negli ufljcii
di tutle Ic polizic del

Continent*-. I ire espulsi erano in Palermo cospirando conlro 1'attuale or-

dine di cose. II Governo che in\ igila pcrche la tranquillila pubblica non

venga menomamente turbata, non poteva tollcrare ancora la prcsen-
za Ira noi di cotesti individui venutivi con intcnzioni colpevoli. I. c-

spulsionc poi fu eseguita in modo veramente drammatico, ed eccone il
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raccoutu tralto dull' l
:nild iluli'inu, ;'.ioniak> garibaldiuo di (IfiioMi, die

riferisce unu e;; ; ri-|i anlcii/.i di Palermo.

Icri sera VITM) le olio il sacmlote Gusmaroli e due guidudi Gaiilial-

di si souo piYM'iitaii alia rasa di La Farina con un passaporlo c tai or-

dine di parlen/a iniuicdiala, chiedeudogli corlcseui'.ilr M>pra (jiial
ba>ti-

mento da guerra voleva imbarcarsi. La Farina slrabilio a quota iiili-

mazione, protcslava, dichiarava di non volcr parlire. La resisleuza fu

inutile c linalmrnle doinandu di essere portato sulla Maria Adelaide.

II vice ammiraglio rimasc sorpresp quando vide arrivare il prcsidenle
della Societd Xazionale, e ancor piii sorpreso quando gli accompagnato-
ri lo pregarono di voler loro dare allo della cousegna, come se si ;

tratlatodi unco//o di merci. II grandc agilatore fu travasalo sulla Gul-

nara e riiicantucciato uclla sua camciTlia, per a bell'agio meditare sulla

stranezza delle viceude uniane, menlre 1'alato legno si avvia verso Ge-
uova per dcporvi il prezioso carico, die il dillatore rimanda a Cavour.

Ecco il fatlo. Or resla a ycderne le cagioni, quali si narrano dalle due

parli, oudc si ricavano ulilissimc rivelazioni. K parlino in prima i segre-
tarii del Garibaldi. Da circa un auuo, dice /' inild italiana, ilGenerale

Garibaldi era presidenlc, La Farina scgrelario della Societd nazionale.

Quegli pensava all'Ilalia, (p.iesli
al carcioffo. E si separavauo. II primo

bruscamcute snieUeva la presidenza, o per mcglio dire getlavala iii>iso

al scgretario , rimprovcrandogli 1' opera conlraria al nazionale riscatto.

Questi saliva al poslo del generate e nou indugiaudo fiera veudella. Ga-

ribaldi, giuocato a Bologna ,
foudava la Xazione armata, e presicdevala

pocbi gionii : die il La Farina, collaborator della diplomazia , ricaccia-

\a la Nazioiie armata uel nulla, sDande\;i
j>o;-

mezzo della Societd Na-
zionale, \ piu trisli romori contro darUialdi, coiiliaddiceva nella niisura

del! sue ibrze alia spedizione di Sicilia, quiudi si riulauava nel parla-
mento , disciplinando alia massima delle sue vendette il sacro battaglio-
ne iiiinisleriale. E cosi fu .

Egli die nou cerco d' imbarcarsi con Garibaldi
, proscgue il Diritto,

n.' 19G, nia die comodamenlc, dopo la liberazionc di Palermo, vi si rec6

sop>a uu vapore della marina regia, comincio a spacciarsi , qital dicono
clie ibsse, rappresenlante dd Coute Cavour . . .Scese a terra come il piu
misero dei morlali , c non solo uon ebbe ne uu evviva, ne un batter di

uiano, nia nemnicuo quella frcfjuenza
di saluli die trovano sempre le per-

sone generalinente stimate. Falto il primo fiasco, si ritiro all'albergo
della Trinacria, Hmitaudosi da principio a far stauipare biglietli amies-
sionisti

, e a larli affiggerc sulle porle delle case e lungo i muri di lutte

le vie. Ma poscia comincio ad agilarsi, a lenere riunioai ecc. a scmiuare
la zizzania

;
e a procacciare vie indirelte per iungere ai suoi tini (I'anncs-

sione immediata) , comincio il signer La Farina a spargere voce die Gari-

baldi
, Crispi ed altri avessero un programma occulto repubblicano e iiii-

rassero all'intento di andarc a Roma a proclamarvi la repubblica . Ye-
dete che orrori spacciava il La Farina a carico del Garibaldi ! E qui con-

tintia il Diritlo accennando con quali intriglii il rappresentante del -i-

gnor di Cavour riusci a fare che i Municipii niandassero pclizioni al Dil-

tatore per Yannessione ,
e a fare che parecdii Ministri dessero la loro di-

missiouc; ppi le raduuanze tenule, le dimostrazioni popolari orgaiiizzale
contro il Crispi e i suoi

,
sincbe iini per formare un dub

, per cen-are

d'attirarvi qualchc capo di forza armata, per creare una rete di rdazioni
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li mi egli fosse il centre, nel Ministcro slesso, c
per

rendero insomnia

incompatible col hene del pn i pnx-nza ncll'ispla.
A>

falaje certezza, il Ditlntnre valendoM dci
pi.t- li cui tro-

rivestito, lo fece arresUre, > m. <]i cmi cm -i iirocura-

annfsaoni per suffragio unanimt dei popoli. Quesla volte la pana-
cea not) riusci a efTeito. Ma ogni rrgela h;i la Mia n

i senliamo le spieg.izioni date dal si-. La Farina iulorno ai suoi

diaaidii col (iaribaldi e supra lo slalo present- della Sicilia.
-

cagioni del mio dissenso col genera le (iarihaldi . -ia<-che si

vuole che ad ogni costo
ip parli , furonojc seguenti : io crcdeva credo

unica salvezza per la Sicilia essere I' immediata annessione al rcgpo
iziooale di Vittorip Emannele, desiderio ardentissimo di tutti i

Siciliani
, maoifestato gia cogl' iudirizzi di piii die :tim

uuiiiicipii. II

irencnilc (iaribaldi credeva c forse am he credc dovorsi riUirdare I'an-

nmnionr lino alia liherazionc di tutta 1' Italia , comitresa \ etie/ia c Ro-
nia. lo credeva e credo essere nna graade impruaeuza aflidare partc
dell'anlorita e forza pubblica a iiiinisti i come Oisjti . invisi (npn so se a

ragione o a torto) alia grande uiaggiorauza dei Siciliani , a ininislri co-

me Rafiaelc , borboniaoo al 47 , repubhlicano al 48 . depulato a Filan-

gicri e menibro del governo muuicipale borbonico nel 49
;

o a mazzi-
niani notissinii come Mario, o a borboniani abborriti come Scordato e
Miceli , die traditori della rivohizioQe nel 48 lianno conibaltiito coiitro

gl' in-orti Del 60, p lino ad uomini resi mlaiui in lulla Europa cone m-
\entori di alrocissimi tormeuti contro i lilnrali. II geuerale Garibaldi ha
rreduto e credc che il cuucorso di questi elementi possa riuscire utile

alia causa naxionale.

Spiaceva a me cbe si lentasse ogni via per mettere iti
disereditp

o il pubblico il goycrno piemonlese e gli uoinini di Slalo a' quali
tanlo deve 1'Ilalia; dispiaceva che gli uoniiHi

piii
devoti alia causa na-

zionale e che
piii

hanno falto c sorferlo in Sicilia per la rivoluzione, e

che tutti i piii intelligent! e capaci foesero csclusi dali'aniministrazione

della cosa pubblica ;
che si

disciogjiesse tutlo rordinanienlo anmiinistra-

tivo ;
che si tenesscro chiusi tutti i tribunal!

;
che non si volesse nlcuna

forza tulrice della sicurezza jiubhliea , che si mandasscro per governarc
i distrelli con pieni potcri o uomini scpnosciuti , o tristamente conosciuti

'salvo tre o quallro onorevoli eccczioni ! , che si combatlesse con eraudc
accaniniento I' istituzionc della guardia nazionnle, uuico palladio avll'or-

dine in un paese dove non vi sono ne inagtslrati . ne carabmieri . no

polizia ; dispiaceva che si allarmassc il pacse avyersissimo alle ider

mazziniane col fare di Palermo il nido di tulti i piii iucorreggibili ma/-
ziniani d' Italia

; dispiaceva inline che mentre la stainpa s' inlimida lino

al punto di minacciare di morlc uu giornalisla che aveva scritto un

articplelto
contro Mazziui , si lasciasse pubblicare il Precursore, redalto

dagli anlichi redattori dell7/a/ia t Popolo, cbe nel BUO uritio uuinero

.jtferiiiava il goveruo pieniontoe volere 1'annessioue delta Sicilia . per

poi cederla ai Borhoni di Napoli e cosi ottenerne la alleanxa !

Ec<*o le ragioni del mio makontento . clie manilestai sen/a acerbezzi

e francamenle al generak (larihaldi ; il quale. ne' primi giorui della mi.i

Imiora in Sicilia fu con n;e sciupre cortese e beoevolo, non ostante mi
accusassc d'essere araico del conte di Cavour, di aver Totato il trattato



380 CRONACA

di cessione dclla Savpia e di Nizza, e di avcrlo contrariato nclla sua tcn-

tala impresa dell' Italia centrale.

Che la iiiia
opinione

fosse conformc
all'qpinione pubblica dclla Si-

cilia , si vede col lallo
,
essendosi dovuto il ministero

Crispi ritirare da-

vanli ad una dimostrazione popolare, 11011 oslanle che il Dillalore aves-

se dichiarato che quel ministero aveva la sua inlera tiducia
;

lo prpv6

BN
chiaramente la nomina dei nuoyi minislri

, Natoli , La Loggia ,

'Aila, La Pprta
e Lanza, tutti uomini onesti e onorevolissimi , pro-

pensi al partilo dclla immcdiata annessione c di un governo libero e

civile.

Da quel momento 1' ira de' mazziniani contro di me non ebbe freno.

La nolle del 7 i consigli del corrispondcnle dellTm/a Italiana era-

no redelmenle seguili. Alle 11 la mia casa e invasa: si meltono senli-

nelle nelle scale c alle porte, s' impcdisce ad alcuni amici che eran da
me di uscir fuori

,
si victa rigorosamente ogni comunicazione, mi si da

mezz'ora di tempo a pena , sono guardalo a vista, sono accompagnato
fino alia fregata Maria Adelaide; e cosi per docreto dillaloriale sono ob-

bligalo ad uscirnc da quella Sicilia , dalla quale Ire voile mi cacciarono

i Borboni, dove Ire voile ho giuocalo la mia Icsla per la causa dclla

liberta e della nazionalita ilaliana , c dove ora non mi fu dato neanco
di abbracciare mia madrc, die da dodici anni non vede suo figlio 1

II governo de' Borboni voile logliermi la vila : quello del generate
Garibaldi va piu innanzi; all'llalia ilgiudizio di lanla indegnila.
Non e a dire come ne rimanesse cqrruccialo il sig. di Cavour

;
il qua-

le lut la via per non lasciarsi sfuggire il timonc della nave, lo commise di

gran frclia ad un suo fedcle ed inlimo Commissario, al sig. Deprelis ,

che
piu

voile a grande istanza era slalo chieslo dal Garibaldi come quello
che e tutlo cosa sua

;
e nreslamente fu fatlo partire, dopo lunghi colloquii

col Cavour, alia volta di Sicilia.

II.

COSE STRAMERE.

FRANCIA. 1 . Maiulamcnti e Pastoral! pel Denaro di S. Pietro
, e 1" imprestito

romano --2. Molivi d' un Te Deum 3. Uu' imprudenza casligala
-

4. Spedizione d'Oriente.

1. Nel precedente quaderno abbiamo recata la lettera del Minislro

degli Intern; sig. Billault, con cui si faceva a'Yescovi piena facolla di

slampare sui giornali checche loro parcsse, cpnforme alle leggi ; ed im-

medialanientc i Vescovi si valsero della libcrla
Iqro tornata, pubblicando

Circolari , Paslorali e Mandamenti ed Opuscoli picni di maravigliosa

eloqtienza e di virlu aposlolica. L' argomento che ne porse lorq
I'oc-

casione si fu il
promuovere 1' opera del Denaro di S. Pielro ,

e 1* imprc-
stito chieslo dal S. Padre per gli Slali Romani. Intorno a che nel giro
di pqche seltimane , scrisserp parole di profonda verita e di siiblimi

afTelli i Cardinal) Arcivescpvi di Bordeaux e di Lione, gli Arcivesco-

vi di Rouen
, di Rennes, di Sens , di Tolosa e di Bourges ;

ed i Vesco-

yi di Carcassoua, di Poitiers
,
di Belley, di Versailles, del Mans, d'Ar-



CONTEMPi'luM i 381

ras, d'Autun, Clialon c Maeon, di Saint Bricuc, <li Rode/ . di Marsiglia,
<!i IVi-rux e S.i! Kit , di Freius c Tolonc, d' Algen . <li Nevers, di Saint

I di Valcnza, a' Audi, di Soissons d'Airc c Dax , di Beau-

vais ,
di Saint Flour. Tutti essi colsero qucsta occasione per ribadire

eerie vcrila disconosciute e certi principii di giustizia oggimai sfac-

ciatamente calpesti a gran danno dell' ordinc religiose e sociale. Ma
alriuii present a rihatterc con iscritlure special!

(lueT cumulo di soliMiii ,

d'errori e d'ingiuriose iinputazioni con cui il sig. Dupin cpmpilu la famosa

sua rclazionc sopra lo slato prcscnte dellc Congrcgaziom religiose in

Francia; e sono particolarraente scgnalati per qucsta partc
i Cardinali

Arcivesco\i di Bordeaux e di Lione ,
ed il Vcscoyo di [Severs ;

roentre

qurllo di Mines dettava una \igorosa cd irresistibile confutazione dellc

innuincrcvoli falsita apposle al Clero . dellc ipocrisie con cui si finse

di paMMitare in lui un avversario politico intcso a promuoyere agila-

zioni e rivolturc ;
e spiego francamcntc il diritto e la giustizia del

contegno osscrvalo in queslc ultime con^iunture dal Clero franccsc.

Opera vpramcntc egregia e clie noi
sperianip

di \cdere largamcntc
dilTusa

pel
trionfo delle verila e per onore di mieH'amniiral)ile clero,

chc si valorosauientc difcndc cola le ragioni della Santa Sedc c delta

Cliiesa.

2. Degno poi di petto veramente sacerdotalc si fu il Mandamento con

cui Mons. Vescovo di Tours prcscrisse il Te Deum chicstogli dal Govcrno

per Tanncssione della Savoia e di Nizza. Dal quale ricaviamo i tratti sc-

giienli ehe ne sono la sustanza :
< E opinionc, crronea seuza dubbio, ma

mollo divulgata, clie la ccssionc della Savoia c di Nizza abbia stretta at-

tinenza coll anne.-sione d'niia partc degli Slali della Chicsa al Piemonte.

Quest' opinione
fu manifestata nelle assemblee parlamentari c nellc di-

scussioni dci diarii pubblici; c tuttodi s'incontrano persone, per allro

mollo assennalc, chc scinbrano aggiustare piena Cede a codesla
sup-

posizione.
Noi non ci siamo addcnlrati nei segreti della politica, e dob-

Siaino credere, attesc le assicurazioni dateci dal nostro Goyeruo, checo-

deste diccrie non abbiano fondamcnto di vcrila. Dichiariamo ad ogni

modo, scnza ambagi, che sc vi fosse una realc solidariela fra 1* acquisto

dei iiiiD\ i territorii ceduti alia Francia e I'lisurpazionc d'uua parte del

(loiniuii della Santa Sedc, c noi nc avessimo la prova cerla, niuna podc-
sla di questa terra riuscircbbe ad pttenerc

da noi pregbierc per un fatto

cosi coflegato con una
sacrileg^a ingitislizia. La pregbiera non 6 dcsti-

nata a celebrarc i triouti deiriniquila, e sc noi nc feccssimo un abuso

cosi scellerato, invece dellc benedizioni del cielo essa trarrebbe la
ripro-

\azione divina sul capo di coloro die profanassrro cosa si santa. L ac-

quislo di codcslc due province e il prezzo del sangue versato da' prpdi
nostri soldali . . . Cosi noi I'abbiamo capita; e qnanlo siamo disposti a

rallegrarci sineerainente del giuslo aeciescimcnlo della noslra patria ,

allrcltanto deplorerenimo problti clie fossero il frulto di un traffico inde-

gno; essondo persnasi come dice lo
Spirilo Santo, che la Giuslizia sola

fa grandeggiare una nazione, e che C
\niq\i\ta fa miseri i popoli .

^uesto tralto noi dedichiamo a quei signori rlie piiniscono di carcerc,

di inulla c d'esilio il rilinto di cantare il Te Deum |>er ringraziare Iddio

d'aver potulo compiere latrocinii a danno della Chie>a.

3. L' Opinion nationalc di Parigi avea nubblicato un arltcolo in cut

precouizzava grandi meraviglic inlorno al Principe Napoleone, che vi era



382 CRONACA

descritto non solo come caldo e potente difenditoro dclle idee liberal!
,

ma eziandio come 1'anello che dovrebbe rannodare i destini della Fnm-
cia a quelli della dinastia Napoleonica , cementandone I' unione con la

liberta. L' indomane il Moniteur slampo la sepuente nota : Sotto qin-sto
titolo: // Principe Napoleonc il giornale Y Opinion nationale ha pubbli-
cato icri sera un articolo che, all'

pccasione
della perdila che la Francia

e la famiglia imperiale hanno tesle falta, discute la situazione
pplitica

del Principe. Questo articolo ha eccitalo, da parle di S. A. I. il Principe.

Nappleone, susccttibilita di cui tutti apprezzeranno la delicatezza. B;i-

stera del rcsto, di consegnarne qui Tcspressione per fare che olYOpiniom
nalionale rincresca d'essere uscita in qucsla circostanza dalla riserva che
erale imposta da un doiore che la Francia intera

rispetta
c divide .

4. Gravissimc uotizie sopra lo stalo della Siria nirono pubblicate dal

Moniteur parigino del 17 Luglio. Oltre alle orribili stragi commesse
nel Libano e tin suite porte di Beyrouth

, accpmpagnate d'ogni atro-

ce ncfandezza , nel pomcriggio del 9 i Drusi aveano assalito i cri-

stiaui di Damasco , e la sera stcssa
, dopo ucciso un gran nnmero

d'uomini, molte dpnne erano stale
rapite

e IraUe schiayc. Pare che i

Consplati, salvo 1'inglese, siaiio stati arsi. I Franccsi, i Russi
,
ei

Greci cercaronp ed ebbero sicuro rifugio presso Abd-el-Kader. II conte^
gno delle autorita turche

, secondo il solito , inerte ed inetlo ,
riusci anzi

nocevole che utile ai miseri Crisliani fatti segno alia ferocia del fana-

tisino musulmano dei Drusi
, spalleggiato dai Turchi. A Cpstantinopoli

si capi molto bene quali conseguenze ne potrebbero derivare, e una
lettera del Sultano giunse prontamente all'lmperatore Napolepne, per
rassicurario

sopra
il fermo proposito di reprimere cotali alrocita. Essa,

in data del 16 Luglio, dice appunto cosi: Mi preme che Vostra Maesla.

sappia bene con qual doiore ho avulo contezza degli avvenituenti della

Siria. ;Sia persuasa V. M. che io mettero in opera tuite le mie forze per
rislabilirvi 1'ordine e la sicurezza , punire sicurameute i colpevoli , quali
che essi siano, e rendere giustizia a tutti. Affinche uon rimanga luogp
a duhbio sopra le intenzioni del mio governo , ho volulo affidare cosi

importanlc incarico al mio Ministro degli aflari stranieri
,
di cui V. M.

ben conoscc i principii .

11 Moniteur del 19 pubblicb questa lettera
;
ma 1' indomane, come per

far intendere qual couto si tenessc delle promesse del Sultano, se non
sotto il rispetto della sincerita, certamente sotto quello dell'eflkacia , lo

stessp Moniteitr usci fuori con quesla nota. Atlesi i dcplorabili avveni-
nienti della Siria, avvenimenti che cagionano all'Europa una profonda
emozione , il GoTCrno dell'

Imperatore
ha fatto immedialamente conp-

scere al Governo ottomano ed agli altri Gabinetti i

proprii
sentimenli ,

e li ha eccitati a fermare di coniune consenso i
proyveclimeiiti richiesti

dalle circostanze . Ne si lardo punto a venire a' falti ,
di cui diede sea-

tore un articolo del Constitntionnel ,
di cui un telegramma reco il sunto

seguente : Nessuno sara maravigliato neH'apprenderc
che truppe fran-

cesi saranno prpssimamente imbarcate per la Siria per sosteiiere una
causa coniune, i grandi interessi dell'Eurppa. La Turchia e impotente,
ed e impossibile abbandonarc agli cventi e ad una iucerta reprcssione
la sorte delle popplazioni poste solto la salvaguardia dei Tratlati. La
Francia sta per agire in Siria evidenteraente d'accordo con le Polenze e

col Sullano. Questo e il miglior mezzo per prevenire gravi complica-
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zioin iimuedialamcule tjuelle
diliiro!:.

i della Francia sono

> dalle gntndi Potcnzc. L' luglulterra , pronla a u.<>perare
MUM \ascdli

,
rienimsce 1 opiiortunila dcll'invio di nn corpu di

trujipe.
di cui la Francia fornirebhc fa totalita o la mafrpior narte. L'Au-

Mna c la Hu^ia i^priinono Ic mcdesiiw opinion!. Per parte dclln Prussia

il Har. Schlciuit/ c andalo a premiere gli ordini drl lleggente. I'na cpn-
Yenzione dcicuninera il carattere c lo scopo dell'inleryento curopeo. Nmi

ki a>pctla piii
die il < di'lla Porta .

ca-rvolf inlcndcre die aiu-lir r-cnza codesto consriix) la Francia,

la iifccssila, vuol fare lo stir parti yigorosamcnte ; tan-

toche sono gia in procinto di narlcnza navi cht 1

portiuo
arnii e soldati.

lla null c egulmeato chiaro iKOOrdo conl'In^lnlUMTa, conic puo -s c<k'r-

.i da tjiH'sii' parole deltc in Parlainento da Lord Russell. Non credo chc

il Govcruo francese alihia intenzionc di fare da s6 solo in <juesta fac-

renda. Quanto ad un intenento (jualsiasi
del Governo di S. M. io diro

chc qucsto non toderebbe al di la del limili die ho acccnnati poc'anzi in

altra circostanx.a; doe die vascelli di linca ed allre navi si spedirebbcro
sullc coslc di Siria per impedire il rinnovaniento o la (ontimiazione di

codeste stragi. Se I 'Amniiraglio comandante della slazione lo credera

MOessario, polra
far slum-arc truppe di marina sul lido; ma <p;eslc non

nudrauoo piu innanzi . Ilcco
(juanto

la lilanlropica e civilissima ln-

ghillerra, CD.-I ten :a ddle sorti dei liberali ilaliani c cosi Ibrle contro la

tn-annide papale, e disposta di fare in lav ore dei Cristiani d' Orieulc.

La paura chc altri pos.-a metier piedc sulla strada dcllo Indie ;

la in cuore a codcsti padroni ogni senso di lilantropia, cd appeua il

Gpvcrno Frauci'M' !.:M-iu inlendcrc chc vuole farji sctido ai dcrclitti cri-

sliani d'Orientc contro la ferocia musulmana, il Mornitj I'ont, 'gioraalc

di Palmcrston) alza la voce alii 23; per rassicurare 1' Europa c provarlc
rinutilila di codcsti proposili, spacciando la scguenlc (avolclta. a Abbiaai

motive di credere die up tele^ramniu
ufliciale annun/ii la pace, lirmata

il giorno 10 Luglio, fra i Drusi e i Maroniti. Qucsto falto ovviercbbe allla

Beccesita deirinlervento stranicro . E il giorno appresso: Quand' au-

che la nolizia dclla pace fra i Drusi c i Maroniti fosse inesotta
,

Ic forzc

turche basteranao pt-r alTreuare i Drusi. La Francia puo soltanto sharcare

tnippe in virtu di nna cpinenzionc fra cssa, la Porta e IcPotcnzc. Code-
sto progetto di onvenzione esistc, ma non pup iinmaginarsi die la Tur-

chia consentira. Tutlu do\rebbe allora limitarsi ad un assistenza martMi-

ma della Turchia da parle ddle Potenzc occidental. L' intervcnto ar-

mato di\ errebhe interniinabile come I'occupazioue di Uonia. Cosi parla
la paura e I'invidia animata dall'ambizionc, dall'orgoglio, c dairinlcrean.

COSE DIXERSE. 1. Abboccamento di Sovraui a Toeplilz 2. Importanlc ri-

fnnna dell' liuperatore d' Austria 3. Nota del (iiurnnle ili Roma
4. I na ri'ttilica/.iniu'.

1. L'annunzio di un abboccamcnto deU'Iinperalorc d'Austria col Prin-

cipe Reg^cnte di Prus>ia a Tocplitz, pel
di 26 Luglio, forni ampia ma-

teria di discorsi e congclturc, massime ai giornali alemanni, paremlo
che dcbba queslo fallo esscre fecondo di cowsegucuzc lanto piu gravi,
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quanto piii
e manifesto il riusciraento dell' allro convegno adunato a Ba-

aen tral'Imperalore di Francia e lo stesso Principe Rcggcnte.
2. Un dispaccio telegrafico di Berlino annunzio che a Vienna il Consi-

glio dcH'Impcro fu convocato alii 19 per udirsi leggere una lettera au-

tografa dell'lmperatorc Francesco Giuseppe, in data del 17, e indirizza-

ta al Presidcntc dcllo slesso Consiglio, cui conferiva \oto deliberative in

materia di Hnanzc.

La Sferza ne rcca il testo come segue : Caro
signor cugino arciduca

Ranieri : lo ho deciso d'prdinare che d'ora innanzi 1 introduzione di nuo-

ye steure e imposte ;
indi 1'aumento delle esistenti steure e tasse nel ramo

iraposte diretle, dazi consumo, tasse in aflari contenziosi, documents, scritti

e alti ufliciosi
;
finalmcnle I'assunzionc di nuovi presliti, abhian luqgo so-

lamente coll'assenso del mio Consiglio rafforzato dell'Impero; c di riserva-

re a me soltanto un'cccezione in caso di un pericolo di guerra, quando
non mi troyassi determinato, in riflcsso delle circostanze, di convocare

straordinariamente il mip Consiglio dell'Impero. Vostra Dilezione parte-

cipera questa mia decisione al Consiglio dell'Irapcro. Vienna 1" Lu-

glio 1860. Francesco Giuseppe.

Dqpq brevi parole di S. A. I'arciduca presidenle, tullo il Consiglio
Iev6 triplici viva aH'Imperatore .

3. Leggesi nel Giornale di Roma del 2" Luglio : Alcuni Giornali

d'ltalia e di Francia, soliti ad osteggiarc la Santa Sede , a costo ancora

di averne taccia di irriflessivi, scguendo 1'impulso
del Siecle, si sono fat-

ti a censurare il Sommo Pontelice perche nell' ultima Allocuzionc in cui

ha lamentato i mali che oggidi afflig^ono la Chiesa , non abbia fatto pa-
rola delle calamita piombate sopra ai Cattolici della Siria. Quanto sia

malaccorta la obbiezione si argqmcnla da questo, che gli stessi Giornali

ammettono, che la notizia dei disastri siriaci ayeasi in Roma il di 13 del

corrente Luglio. E fu appunto nella maltina di quel giorno che il Santo

Padre pronunzio 1'Allocuzione. Ma Ic nolizic fin allora pcryenute ,
in af-

fare di tanto momento, non derivavano da sorgenti ufficiali, si da vaghi
riscontri del giornalismo .

4. Un giornale italiano, aggiustando fede a cerla sua Corrispondenza,
venne spacciando

che la Guardia Nobilc d'Onore Estense era slata sciol-

ta. Cio e falso. La Guardia d'onore Estense coslituita dallo spontaneo
affetto deiPatrizi e nobili Modcnesi nel 1814, ed accettata dal suo So-

vrano che le fu largo d'ogni segno di gradimeuto, non si sarebbe potuta

sciogliere che o per decreto del Icgittimo suo Principe Francesco V o

per difetto di ossequio e di fedelta ne'suoi membri. Nc I'uno ne 1'altro di

questi casi si 6 avverato; ma piuttosto il contrario. Impcrocche ben sa

a. A. R. il Duca di Modena cne molti Cavalieri della Guardia, non che

fallire al loro dovere, supplicarono per ayere 1'onorc di seguirlo la dove
lo spingeva la prevalente rivoluzione italiana; e lutti salvo un solo, stet-

lero saldi nel proposito di mantenere la giurata fcde. Ma ben s' intcndc

che la Guardia d'onore non voleva ne poteva rendere i suoi servigi a]

sig. Farini, ed a chi gli sucedclle neU'occupare i palazzi c la signoria di

S. A. R. il Duca di Modena; e questo e il solo fondamcnto di latto che

abbiasi dell' asserzione di quel cotale Corrispondente.



I. \

SOVRAMTA TEMPORALE
DEI HOMANI PONTEFICI

A V V E R T E N Z A

iii sanno i noslri letturi pubblicarsi in Roma un' ampia raccolta

(lei document i 1 coi quali f Episcopate Callolico e tlietro lui mol-

tissimi fra i piu dotli dclTordine ieratico e del laicule hanno procla-

mnln I' vniversale suffragio di tvtti i fedeli in favore dci dirilli del

I'ontefict sopra i suoi dominii temporal!. A quest
1

opera va innanzi

nmt prefazione non meno iinporlnntc per le doltrinc che sostiene, che

per lo scopo a cui <
; dirella. Ln scopo e di far comprenderc il dise-

finn dell" opera e il ranlagyio ch' ella reca alia causa callolica : le

dotlrine poi sono opportunissimc a poire in sodo i punli principal!

dell MMfMMMlO delta f.'ltiesa rispctlo alia controversia presente.

Abbiamo dunque credulo di far coxa grata ai noslri leitori, comu-

nicando loro, giact-hi' non ponsiamo tutli i volitmi del? opera, almeno

quexlo prologo che ne da unn rayionata contezza: e che se puo per

la dotlrina considerarsi come articolo di fondo, puo per altra parle.

ii>
(jitanto spiega la soslanza della imporlantissima raccolta, terrific

quasi di un ampia

1 /. Sorranili'i temporalt dei Roman! Pontepci propugnata nrlla t/a inlf-

1 1' tuffi-agio dtir orbe rattoliro, regnante Pio IX runno XIV Roma
coi tip! della Ciritta Cattolica 1860.

Scrie IV, vol. VII. I'-'J 2 Ag09to I860
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I.

Analogia Ira le (hie guerre mosse alFAulorilit cd alia Liberia delict

Chiesa: ambedne ne imeslirono da vllimo it fondameritb.

Quella liberla sicura di serrire a I)io, la qualc la Chiesa miliian-

te implora ,
nclla sua liturgia ,

incessantemcnlc dal ciclo
,
alfine di

compicre ,
tolti di mezzo tutli gli avrersi cast e gli errori t

,
la sua

celeste missionc sopra la terra
,
scontri dal mondo nemico di Crislo

quasi allrcttanta guerra, che il domma mcdesimo e la morale. Nu e

a prcnJcrnc raaraviglia ;
ad uomini orgogliosi e carnali gl

1

inscgna-

mcnti del credere e le prcsori/ioni dell'operare non offrircbbero ve-

runo ostacolo a sequeslrarc dalla socicta ogni elemento soprannalu-

rale, qualunquc volta, manceppala la Chiesa ai Polcri umani, o uon

avesse alcuna liberta di azione
,
o Tavesse nclla tcnuissima cd in-

cerla misura, che il vollabilo bcncplacilo dci Poteri stessi le volesse

asseulire. Talmcnlc che lo spianlarc dal mondo ogni fede ed ogni

coslUDic cristiauo colla pcrlidiosa tracotanza delfcrcsia
,
c T incalc-

nare la Chiesa colic prepolcn/.c laicali, sicch6 a lei non sia piu da(o

il cuslodire c fecondare e propagioarc quella pianta bcnedolla r

quanto aireffello di scrisiianeggiarc la socicla, (orncrebbe allo stes-

so
;

e pero e naturalissimo che alia liberla dclla Chiesa uou mono

che a' suoi inscgnamcuti ,
si faccia dal mondo ostinala cd asprissi-

ma guerra.

Ora tra queslc due lollc
, somigliantissime c qiwsi idenliche ncl-

Tinlento a cui mirano, ma difTcrenli nciroggcllo che inveslono, cgli

corre analogia non piccola ;
e da qucsla si polra forse dedurre la

cagione, non pure dell'essere la liberla della Chiesa quasi sola e con

dispcrato furore combaltuta nel presenle tempo, ma doll'cssere coni-

ballula per guisa ,
che scmbra oggimai volersi crollare dal fonda-

menlo, oblitcrandonc pcrfino ogni vesligio.

1 Ut dcslructis advcrsitalibus ct erroribus vniversu, Eccltsia tua

tibi scrviat llberlute. Missal. Rom. Oraliones diversae, X. 10. Contra ;>-
secutores Ecclesiae.
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primi sccoli eiistiani
,
cd iviaudio nei tempi di mezzo, 1'ere-

: conteni! -;are queslo o quel d< .riale
,
a con-

dannar qmsU o
<|;i.-ll,i pr.itic.i

-l.ill.t quale mi quildie

tloinma era contenulo o suppoalo. MA il |>rindpio uniuTsalc del-

I aulnritft della r.hiesa era dai dissident) eomunquc piu o mono man-

lenuto ;
c le sloric eivle.Maslidnj serbano ricordo dellc iiitiniU- .uu-

bagi ,
in chc gli erolici antichi si ravNolgrNano , per dar \i>l.i di

rivcriiv ijiicirautorlla ,
noll'aUo inedcsiino che no ri(iula\ano e s(a-

ia\an:> i i,
r iudix.ii. ^oiuinciandu d.i\\'o>nousioH degli Ariaui

,
o lermi-

nando a^Vintrigatissimi lubirinti di proteste, di appcllagiuni e di so-

fismi, .- altri no furooo mai, arruiValissimi. di die si vollcro ramuf-

fare i Giansenisli
,
la stralogia t'u st inpre qucsla : riconosrere il tri-

bunale , riliularnc perfiifioMmeate le scnlcnzc. Per i-oaxorao il ca-

ralleic proprio dolla ei ppiala sugrinim del sccolo sestode-

rimo . chc la rose nialauguralamente grandc . cosUtuendula in

guisa I'Eres'a [MM- antonuiuusia, dimoro in (jucslo, die cw-a, b^nehe

prendesse le inosse dal uogarc dommi speciuli e condannare spc-

ei:ili prescrizioni ;
nondiincno trapa&su l)cn presto a uegare esplici-

tamcnle la radice slcssa ed il principio prossinio della crediMiza cal-

tolica; il quulc c Tautorila di\inu della ('hiesa insognanl* .

fii-al-i . vvme in suo (lapo supremo, nei ronvini P<MHelici. Forsc te

sgraziato aposlata di \VHleinb>Tga 11011 inl<\,e lulla la porlala della

misiirala ne^azione ;
t> bene ne facoano segno i ioi sgomeuti

e le sue disperazioni al vedere la maravi^lios-i baldanza, onde i suoi

seguaci fcicoano getlo di quei resli di crcdcn>:a , i quali egli avca

pure divisalo di manlonere. Ma quollo die egli i utura non

avea inleso, lo inlcsero mohu hone i suoi suecessori; ed e manHeste

ripudiala ogui autorita della (lliiesa ed a quella soslituilu il

. como unica norina del ered.-re e drU'operan
1

. la

grande eresia dovcu riuscire a quello , a die la vpdiamo dopo Ire

secoli riwrita: ! uu puro e prollo Ka/.ionalismo, nel qualo le

o e special! ereaie SOHO oggimai impossibili . in quanto lulle ,

iinmagi;, in quello, come piaule nel lore

a conlciiule.

Cn somigiianlo incesso a noi sembra risconlrare nell'allra guerra

mossa alia liberla della C.hiesa; la quale liberla e condizione ind
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sabile, perche cssa possa cscrcilarc Ira gli uomini quell
1

autoritS

medesima. Dopo oltre a Ire sccoli di lolla sauguinosa colPantico Pa-

gaucsimo, sfascialosi qucslo per rimanere sepolto sotto le splendidc

sue mine, e rcslala la viltoria alia debole, alia perseguitala, all'op-

pressa, la Chicsa si coslilui con liclissimi auspicii come grande as-

sociazione nel mondo, per pigliarvi quel primalo morale, die per

ogni ragionc le competeva, cd il quale la societ^ medesima^ a line

di essere da lei salvala dal nuovo caos della barbaric, in cui hi <li-

balleva, le veuiva conferendo. Ma ccssalo o almeno sceraalo in gran

parle quel prime presentissinio bisogno, nou tanlo la soeiela,quanto

i Polcnlati, die quasi lulti erano stall dalla Chicsa costiluili, comin-

darono ad insidiarle la liberta, quasi qucsla fosse oflesa o scema-

menlo dclla loro. Quindi le varic lolle, soslenule coi Principi laid in

quasi 1 11 Il<3 le conlrade di Europa, lino dal secolo umlcrimo, e la

grandissiraa ingaggiala coll' Impero, soprallullo per le investiture,

empiono i fasli ccclesiaslici di prcsso a sei secoli. Ma luttaviale gra-

y'i ferile, che i dirilli immortali della Cbiesa portavano da quelle lol-

ie, e la maggiore die a quelli fu recala dal Irallalo di \\'eslfalia, c

posda dal moderno Cesarismo, cbe la stremo d'ogni immunita, d'o-

gni privilegio, cd in alcunc contradc andie del dirillo di posscdere,

fino allo spogliamcnlo dei Principi ccdesiastici
,
consummate dalle

i-onvcmioni del 1815; tuttc qudlc ferite, diciamo, crauo in quesfor-

dinc della liberta cio die ncll' allro dell' aulorita erauo state le spe-

dali eresie. Danni gravissirai e lamenlabili, non puo negarsi; ma

die noudimeno, nou loccaudo la radico e rispetlaudo almeno il prin-

dpio, non abolivano ogni libcrla ccdesiaslica, c lasciavano scmpre

dischiuso T adito alia rislora/ione ndla nalia tecondita di quella ra-

dice e di quel principle. E per parlarc fuori di melafora, iinclio il

(^apo supremo della Chiesa pcrmanc libcro di se cd indipenddile

ndla sua condizioue di So\rano, quale il volgere dei secoli por la

forza delle cose, nelle sponlanec dcdizioni dei suddili e nel bcne-

pladlo dei Principi, lo avea falto, le spcciali offese, die i dirilli del-

la Chiesa possono riceTere, sono mcno pregiudizievoli ;
e rcMar.do

scmpre o limitale nel luogo, o circoscrille ndla maleria, non puo

per essc avvcuir mai che resli assolutamente spogliala di ogni libcr-

la la Uiioa universal^. A lanlo eslremonon si e inlcso venire espli-
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.Hiui.iii ,-lir a (1: nosiri. <|iiando a qiiella Souaniladeiromani Pon-

lefiti si li.indila 1111,1 -n.-u.i. ipiair i

J..T rinlciilo a CUi

allrrllanlo scellerala ed ablMcll.i IHT Ir
pirpotcnzc, ondc >i >la

conduccndo, e p r la ipocriMa, ondr si \olula vclarc. 11 pcrchfe

non andrebbe guari lungi da! vero clu dicos.se, la guerra conlro la

liberla drlla C.hiesa. m-ll dimension} chc ba prcso c neiroggclto

<-hr im|.ii:_Mia. lla mda dil sccolo \l\ somiglianle a (jticl-

la ch MI_| ini/ii del XVI conlro I'autorila di lei. (]\\b CO-

MI ,il|ra, do|H> le ncga/ioni ilei dommi special!, si vennc da ultimo

ad imesliro la radiro rd il prinn'pio d'ogni doinma ncirautorila

nit'tl '>;ma dclla C.hit'.sa in.sognanlc ;
(3 talc allivsi a' di noslri : dojM)

di avcro sconosciute c \iolalc le liborla ecclrsiasliche, sia in contra-

Je, >ia in malerie spciali, si { venulo ultimamente ad inveslire la

raduv rd il principio di ogni liberta della ('liicsa opcrantc, altac-

i-an.! dirollamente la lemporalr Si.vninila dri rom;ni Ponlcfici.

II.

Si j/iov.',--.: i-n.nc iielln Sorrmu'tii temporalc dei Ponfefici si combatle
1 '

a (ft nosin, come non si fere
/ ;'. il primo fontlamento dclla H-

herln C'.rlesiaslica.

Noi non ignoriaino die i p!K>edinionti della Santa Scdc furono.

in ogni tempo e variamenle, ora lurbali per ii-rcijiiicle/ze dei popo-

li, ora combaltuli aiTnalam.ino ed invasi per ambizioni c cupidigic

di Potenliili vieini o lontani. Sappiamo ehe, nella lunghezza degli

<ltre a dieci seeoli rlie dura il loro Principal, i Pontctiei ebbero a

soslenere qoando interne sedizioni. quando usurpazioni straniere: e

lo fughe c gli .spogliamenli e gli esilii non sono la parlc meno splen-

didadello Ion) glorie; inland) chc Iraessi i) piu aeerrimo soslenilore

dt-lla <c l-'siastk'a liberla, il graudo lld--brando, cbinse i falirosi

suoi giorni e riposa nella
ijuit'lf

d- i Santi lungi dalla sua Roma: c

degli ultitni quallro Ponlefiei, ai rjuali la Picla nierilamenle dicde il

nome, non meno di Ire conobbero la via della prigioniaodellYsilio.

lera attf> in lulli
<[

; n.m era la So\ra-

nita comballula in -
i. it-' MI<^ atlinenzc

;
o bench-

ai Papi si uqirpawero oi-a in parte ora anehe in tullo gli Sta:
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nc prolcslavano quasi sempre special! richianii di ragionc polilira, cd

il'piu spesso chc non si porgessero abbaslanza docili a cc::vind:i!e

cendiscondenze. Vero fc ohe Bella oft di mezzo, atcifni ftmati-

fare di Arnaldo da Brosda, di Giawduno e di Wicleflo, si argomon-

larono levaro un vesslllo contro la regale corona dpi Pa pi . inv

doA conforlo ddla loro so-nlenza alquanli lesti solilarii c male ii

prclali delleScritlure. Ma oltreche IP eoloro ere*ie politieh

poee ceo e seguito quasi nullo, non fu mai detlo o che i Ponlefici

non dovesseno esserc indipendcnli, o ciin polesserocsscrealtrimen-

li oho da Sovrani, o oho la loro eondiziono di Ponlefioi rondossc lo-

ro impossibile radempimcnto dei doveri di Sovrani. Onesto c n

comballerc propriainente la loro Sovranita ncl so prindpio, nolle

sue cagioni, dircmo anzi neila sna ossonza; e quosto e arppunto qucl-
;

lo che solamente a'di noslri si 6 cominciato a fare e si fa. Anzi, per-

ch6 apparissc piu manifosla Tindole c piu ovidonlc 1'obbidlo diqac-

sla gucrra, ha ordinato la Provvidenza chc pssa fo:;se mossa, re-

gnanlc lal Ponlefico, verso cui pare chc il mondo stia garegginndo

da presso a trc lustri a circondai-lo di vcncrazione e di stima, ezian-

dk> dalla parlc d' incrodnli, di eretici, di scismalici: lanto tulli dcb-

bono toccaro con mano, !a gucrra esscrc bandila non al Principe,

chc si vcncra e si ainmira da tulli; ma al Principalo, che si vnolo

ad ogni patio abolilo da pochi, i quali cogli arlifi/ii e colic prepo-

tenzc possono prcvalcre sopra tlei molli.

E si ponded con posalezza qncsto ptmto. Per qnanto sia toro

che scmpre in ogni opera d' iniquHa si acchiuda implieilaifiente

yn' odesa e quasi una noga/rione di quel principio di ginslfc;

cui quella si oppone; non t> men vero che, pel libero arbilrio, 1'uo-

mo ha Tinfclice prerogativa di abbracciarc Kingiuslo, .^cnza che per

queslo lo debba tenorc per ginsto. Oucsla e an/i la eonsneta :na-

niera, ondesi consummano le iniquila, anclie rnormr, pssendo i! pin

spesso alii e non principii di gfusllzia quelli rh n
pvi'iiMmcnle si

rinnegano dagl' iniqui. E per non uscire dalla nostra maleria. cer-

to noi non sappiamo chc il Conncslabile di Borbor.e . invadendo e

saecheggiando Roma aMempi di Clemente VII, od il duce cArso

in cla raeno remola, la vedovava del suo Ponleii'

giavala alia corlese : non sappiamo che cssi eos\ opprando si avvi-



M
lancro di fire opora d\;ir, logUeiuJo di mezzo una SovronM inca-

sero alti >oldati piv|wlcnli c feroci , rho

ila lorluua di uu giorno cogliovauo il deslro di Katisfarne

cupiilila (! ambizioni smisuralo ,
uon pcnsavano pin nlo ai

prindpii uiiuni o divini . oude la tcmporanca ioro \i!l:ir. i < rn forte

o
piii forli

1 di Ioro. Di qui quella prrxali-n/a passeggicra era come

riufuri.uv ddla bufera, l,i quulc passa muggendo sull' odiii/jo c lo

scuulc poderosamenle e lo spoglia lalura dci suui adoraumenli ; ma

lasciaodolo pur suldo sopra le sue fondomenta , lornala cln- sia la

erenila, col prinio sordso di soli- boni^no . iia agcvole rulorark)

dei d.inni patiti.

Ma so uou e uopo , iieir opt-raro 1' ingiusluia. , oegarc sempro i

priiu'ipii di-lla giuslixut, que.sli pur si uegaoo alcuna volla ; ed a!lo-

ra nou e la butVra clio scuolc (udifixio T ma e il Ircniuwlo rovinoso

rlii', croUaudone le i'oiulaiuenU
,

vei oaugia Ira poehi islanti in un

cimiiilo infornio di maceric. Ora qucsla appunto diciamo noi csserc

1'iudolo special;' delta gucrra rulla a' di noslri alia libei la d.-lla Chie-

VA nella sovrana iodipoudenza dci suoi Pouleiici. Lc viulcnze sono,

aim 110 liuora, mono palenli cho uon per lo passato: si e auzi ado-

pcr.ilo ogni piu scaltro arlili/.io pcrcliu Don paressoro, e periiuo si c

giunlo a voler dare a quelle le sembianze di os^cquio. Ma in soslan-

za quella liberla ecclesia^lica, della qualc il Principalo dci Papi do-

v' essere mallevoria e tulela, si vuole radicalruenle togliere di mez-

zo
;
cd il reo governo ,

die ddle Qiiesc parlicolari si sla faccndo

ncir Italia supcriore, ci puo dare indi/.io di qucllo die farebbesi ai-

Iresi della univorsalo, quanda il volo sacrilogo fosse eouipiuto.

Ne ci conforlu il baprro cumc da qualclic PolenUlo ccccUo aa sla-

lo dello, in qiir.sli ulliuii uic.ii, alb iinlipeiuJcii/.a delia I'.liii-sa ttS8-

rr iiulispeusabilo chc i I'ouU'lici s!aui> all' ora slcssa Sovrani. Ollrc-

cn,t) quaudu qu.-!l,i imlipcudenza si asliasse, si polrebbc avere mez-

zo cOi . appunlo anuullaiulo quella SovrauUa . clio.

(oudi/Joiii 1

iudispensabile ;
dfli! rli- pi-iixan- ({uando daJk lab-

br.i di tauli siiuulali amiei della Koma ponlilic
al oludo c si

ascolta. die i Tapi Irovanu nel doinuia un insonuonlabilc iui|Ndi>

mrnto ul -TeSovraui, secondo le '-i^ -u/t dri tempi correnli?

Paiula [la/xaiucnlr blaslima e cbe sarebbe so>Tanamenlo insipiente.
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sc non suonassc quclla sapienza earnale, che, credendosi alia \i,^i-

lia di un lungamonlc sospirato trionfo, si avvisa non dovnv far piu

mistcro dci suoi bicchi inlcndimcnli ! Con ci6 viensi esplicitamente

a dire die i Ponlefici non possono in ncssuna maniera impiifrnarc

scellro di Re
, pcro solamentc chc nel Irallarlo non possono mai

recare oflesa ai principii rivelati. Ora queslo che allro e. so non un

dichiararc abolitc sustanzialmentc e per sempre nella nnslra sociela

le Monarchic crisliane ? die altro e, per conseguente, die didiiara-

re afiallo impossibile la Monarchia pontificate, precisanienle per quc-

slo, die essa versa nella fdice necessita di non potere cssere mai

altro che crisliana ? E pcrlanto come si sarebbc poluto piu dirctta-

mente impugnarc ncl suo principio e nella sua essenza quella So-

Ytanita, che asserendola niente mcno che impossibile ?

Noi ci potremmo trattenere a mo>trare ,
come con quel sacrilege

pronunzialo si e solennemente deciso il regresso della sociela
,

al-

meno in quanto societa, ad un Paganesimo tanto piu svilenle del-

Tantico
, quanto il nuovo non polrebbe schivare il marchio infame

dell' apostasia ; potremmo esaniinarc le varie proposte ,
onde si e

preteso comporre la indipendenza del Pontefice colle apparenze di

Principe in sociela non cristiana, quasi die qudla indipcndenza pos-

sa essere assicurata dalle Lisle cirili c dalle Irresponsabtlitb cnsii-

luzionali, c non abbia anzi uopo della reale ed eflctliva prerogativa

di Sovrano. Ma per non deviaro dal nostro proposilo . ci contente-

remo di riconfermarlo, osscrvando, come in questa maniera la So-

vranita dci romani Pontefici nella sua essenza medesima. 6 slata .

come non fu giammai, dircllamcnte impugnala ;
in quanlo , nega-

lane la cagione finale, che e la liberla della Chiesa, se n
1

r riliulala

la medesima cagione formale
, quando si c detto incompalibile con

qudla Sovranila il Cristianesimo, che pure in ogni caso dove infor-

formarla. E quale occhio puo misurare tulta la mnlaugurala frcon-

dita di quella parola? Supponde sequeslrata al lutto dai Poleri ci-

vili ogni influenza delle verita rivelatc
; supponetc la Chiesa dechi-

nala a quella oppressione, in die ruinercbbe, quando i snoi Pontefici

fossero suddili
;
e voi intenderele i termini a che il mondo >i \edrdj-

bc condolto. Perdula ogni dignila, ogni decoro, ogni liberla,

vcdreboe abbandonato alia balia della sola forza. Sua union norma

i
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sarebbe il i-apricciu di qualckc polciitc forlunalo ed aslulu, il qualc,

iinpugnandu ai mi invfrenabili o eerto invfivnalr. Irall.-ivbhr qu^ia

groggia di uoraini come main
-ijiii ;

c salullaodunc di onori c di ric-

oho2zu al(|ii.inti pocbi . a uM'gogna cd a dispcndio di (ulli
,
a lull!

gellerebbe in viso lo scberno proprio dri noslri tempi dvili, millan-

landu di au-rli u-ndicali a liberla. Mui
,

la m<Tce di Dio , ancora

Don \i >iaino
;

c nou \i saivmo, iinclie dalle velle del Vulicano fia

dato all' uniana faiuiglia I'ascollare uiia libera, rcvcrcnda c rivcrila

parola di verila e di vila ! Ma quel poco ,
clic pure ci e uopo ve-

i IK- e liillrrann 1

. la frcmcrc ogni uniina rapacc ancora di cono-

secro le imoiorlali allralliu- della giuslizia ,
c di aspi rare al suo

Woofo so^a la lerra.

I'mi'time remold e prossima di qufsta guemi; essa nou e inosta

dai popoli, i qn'tli anzi prolcstano in contrario.

Per quali vie si siariusrilo a quesli eslroini nou puo essere ascoso

a cbiunquc nel nesso, cUo collega il presenle al passato, sa leggere

le cagioni reniolo die di lunga mano appareccbiarono cio che vc-

diamo. U Uazionalisino , vcnulo alia sua ullinia infcrenza della ne-

gaziuiu' di ogni elcincnlo soprannalurale ,
dovea leggermenle por-

gere la inano a schianlarc dal niondo una Lslilu/.ione ordinala espres-

samcutc alia coiiscrvazionc ed alia lulela del soprannaturalc stesso ;

cd iiiipossibililalo dalla sua inunensa negaziooe a iiulla piu distrug-

gere drll' aulnrila ; si e dovulo allaccare alia liberla della (-bicsa.

I. ulilisuio . Iradollo dai bancbi del tralUco ad essere unica norma

dcllc rela/iuui polilicbe e dclle pallovizioni diploinaticlie, non do-

-, (^a lm\aiv ali-uuj. ragiouc, pen-lie i piecoli non polr.-r|,> ess

^po^liali a proliUo dei graudi ;
ed oggimai pi-Ninn i noini di dirillo,

di giuHliwa, di equila piu non si ascollando nelle aulc di molli po-

tcnli
,
a quesli lo spogliaraenlo della Santa Sede do\ea parerc cosa

aalurulissiuui, pi-rcbi'- niisurato alia slregua del solo iulmsse o se

pur uiolsi di cerlo onun- i-ln
1

. seompagualo dalla giuslizia, c una

>pci-i- loi.^- HKJUO abbiella, ma uon piu ragiune\ole d'inleresse. II

laicalo, in gran parlc separalosi di nu'iitc di cuoii' daUa Cbiesa
,



391 LA 'SOVRAK1TA TEMPORAI.l.

esscudoai cosliluilo unico c supremo arbitro del mondo, ed avendo

oggimai bandita (la qiiosto ogni influenza dofla flhiesa slessa
,
noa

yede 1'ora di averla schiava solto i suoi piedi, c resa incapacc di

ripigliare inai piu la sua male invidiala pmponderanza morale nellc

soriela crisliane. Da ultimo Tlndifferenlismo religiose, professalo

spiegatamente in molli paesi dai rnedesimi retloii dei popoli, dovea

disporre a quella ignava non curanza, ondc si guardano i danni

spiritual! dclle naziorii
;
c per conseguenle a quella incrz'a, onde si

sarebbe lasciato pcrpetrare impunemrnte 1'assassinio dclla cattolk-a

Chiesa. Oueste o poco diverse da quesle sonolc cagioni remote, che

apparecchiarono fl mondo politico ad csserc spetlatore indolcntc del

grande misfatlo.

Ma se esse spiegano abbaslanza il lasciarlo fare
,
a dare ragione

deU'essersi in gran parle falto, e uopo ricorrere a cagioni prossime;

le quali nondimeno si troveranno cosi piccolo ,
cosi ristrelle, cho

appcna si credcrebbe csserc polutc riuscirc lanlo malauguratamcnte
feconde. I nostri posleri slenteranno a credere cheun cosi immense

disastro sociale sia potuto essere 1' opera di un pugno di faziosi ila-

liani
,
ai quali una porlentosa decenne ipocrisia spian6 il cammino

a quello che stan facendo. La fa/ione ilaliana, nemica sfidata del

Papalo c farnelicanle per Tllalia una, indivisibile e potenfc, drlla

qualo Roma dovrebb
1

essere il centro e la melropoli ,
afturzatasi di

uno Slato che ebbe in sua balia, neppure cosi arrcbbe poluloosare

c meno aneora otlcnertanlo, se le sue aspirazioni non avossero avu-

lo a loro sprvigio Tenlusiasmo guerriero diuna grande nazione, de-

gna cerlo di servire col suo sangue e colic sue sustanzc una causa

migliore. Cosi la Chiesa, impreparala a quesla nuova maniera di

lotla swbdola, scoperta agli assalli di giurali nemici fatli audaci di

prole/ion i poderose, abbandonala dai suoi natural! difensori a cui

per la trislizia dei lempi furono legale le mani
,

si vide usurpa!o un

terxo ed il piu :florido dei suoi Slali
,

si vede minacciala di < ssero

spogiiata eziandio del reslo. Ed eccovi TEuropa, an?i tulla Tumana

famiglia messa ad un caj>ello dai vedersi risospinta nella barb^rio:

eccovi rilalia pericolala di perdrre Tunica veraco gloria che oggi-

mai Ic re.sli
;
e tutlo cio per opera di pochi degeneri Italian!, ai quali

fu tolto ogni rat lento che loro si polesse cipporre dai di t'uori
,
c dai



i.!i i :c|

ikiru fu pin I.: di lullu iiupi di lullo .

sli <! hboiKtjpmgia .ifcuui a Dio ed agU uo-

ianlo a qudla giovt'iilu, I >ma fu Iradila

!a fu ab: :imieut< li-

Okibili ddla < li!< le si Java ad iiilnuktt di lavo

alia yandex/a il. ,Miiii, dii i.on pu6 lorb giu dclTitt-

gauuo, piu che a. condannarla >i suilira disposlu a. coiuwwerarla.

delle ca^ioui , dcllo prosshuo delta guocra

mossa al Prinoipiio '>.';. dri ruiuani I'onleliu, o del van-

i uulcvuli da <;u 11 1 (inora ollouuli e dei ma^giori sporali. Mai

si apporrebbe c\\\ peusiisue qut'iia <-. TC slala n|M:ra dei

popnli. (lia le srcoude. c-ii>'
1
lc cagioni prossimo, mm iip|urloogBO

olio ad uaa fa/ione
, croac.iula srotswaUunetio in baldauza per aioli

slrauieri ;
le prime ,

o vuol dire le remolo . boncho siano assai piu

ampio ,
il fallu tull.ivia ha cliiarilo i.he cssc noil haano avulo Utlla

quolla mulaugurala cflicacia ,
die si sarobbc loiaulo. K 1' Orbe cal-

lolico, li-\aloM a propugiiare col suo verauioole uoivcrsalc sufftragio

quolla combaltuta Sovranita
,
ha mo.slraio rii.- il nuuido e piu cri-

sliano assai, chc esso mcdesimo nun si pen.sava: \isto sopratlutto

lo (anle aril, onde in qucsti ullinii anni si e dagli ompi a potcrcado-

perato per iscalzarc il Crislianesimo. (Iho poi ael falto si opcri dai

prcpoleuli a rovescio di (juello die T universal senso della Caltolicila

prolf.-la allanu nlo di Mtlciv . di do puo pigiiar numiviglia solo cbi

ignuri come Ic multi(udiui y accasciatc per 1' oscuramenlo dei principii

a per 1' inGiicchimenlo dogH animi
, polilicameotn poi disguegale ,

cio non organaU? all' intento di far valere il loro volo
, possaoo os-O

sere da polcri forlcinpolecoslUuiti calpcslale e tradile. (lost nd primi

secoli della Chk'sa vi fu tempo, in cui. cssendu pure crLsliuuo quasi

lullo il mondo, \i era nondimeno furiosaiueiile perscguilalo il Cri-

sliai: ">imo
, pcro Mjlamcole chc non \i mancavano tiranni e mani-

goldi : nii-n-f. di cui la povera noblra lena non palisce ptMUiria mai.

Peilanlo non in (jin'>lo alcuna maraviglia ,
die il suITragio dcllc

nazioni calloli< lie . cd in pnrlc ancora ddlc uon catlolidie , si possa

Irovarc io cosi aporta conlraddizione con ciodio, in delriinento ddla

Cbicsa. >i r fallu e si Ma fiic--ndo da qualdu
1 loro Goxcrno. Piufloslo

i mara\ igliaso, che un tale suffi agio siabi trovalo ed ollrc a cio > cbc
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sia slalo espresso con lanla uimorsalila, can lanla for/a, con tanlo

coraggio, da non jnor nulladi somigliautc nolle ela trapas-ilr da

costituirnc il grande, il singolarissimo avvcnimcnlo del noslro tempo.

Dopo che lanlosie lavorato, per gctlare. la discordia nrlla ( hicsa

slessa; dopo che rindivi<lualismo elerodosso, frullo necossario del

senso private, e stalo con tanla pcrsislenza adoperalo per disgregare

gli animi
; dopo che per mezzo sccolo una congiura satanica ha failo

ogni sforzo por riversare il discredito sopra i romani Ponlefici
,
e

non ha pcrdonato ne ad arli inlami
,
no a calunnie abbietlc

, n&

mon/ogno svcrgognatc, por copriro di obbrobrio la loro lompornlo

Sovranila, colesto erompere da tutli gli ordini dHla sociela, da lutli

gli angoli della torra, un consentimento unanirne, vaslo. risoluto a

farsi propugnacolo di quella Sovranila slessa dei Pontefici
, colesto

6 tal porlento, cosi nuovo, cosi inaspcllato e tanto diverse dalle ca-

gioni che lo hanno precodulo ,
che baslerebbe esso solo a convin-

cerci, qucsla gran faiuiglia doi Credonli ossore informata da un peo-

siero segreto, che e suo, benche le vcnga dalF alto, cioe daJla Monte

provvida ed ordinalricc dogli umani ovenli
;
e noi con piu ragione

che non quell' antico possiamo dire : Mens ayitat molem. Queslo,

loniiamo a dire, e il grande avvenimenlo dol nostro tempo: a\\o-

nimento unico, stupendo che non ha risconlro nella sloria, e degnis-

simo pero che sia profondamonte studialo da chiunque nel corso dq-

gli umani evenli si couleude di loggore i disegni dolla ProwkJenaq.

11 resto del pubblico scompiglio ,
in che siamo ravvolli

,
e cosa \ ul-

gare, Irivialissima : e il consuelo ed elcrno arrabballarsi dcllc umanc

cupidigie cd ambi/ioni, die spesso sarobboro ridicole, sc non fo

atroci
,
e cho nol tempo noslro non hanno ueppure il pregio della

originalita, essondo e quasi professando spiegatamente di <

nienle altro
,
che una slracca parodia di ela piu tem[)cslosa deJia

nostra, ma non piu iniqua.

IV.

/ n- , .-

Occasione dt qucsla itmnifestazione ; su/frayio aei } escovi e jnoili

in cui tulli convengono, benche in wnnicre svariulissiiiie.

Essendo la Sovranilu temporale dei Ponlefici romani patrimonio

della Chiesa, e pero bone in ccrla gui.sa crcdilario di tulli e
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i incmbri. Pin l\. vrdondola ravomenle minacclala ed oflesa

tUndio con nolcvoii usurpaziom . < >iim' >im d.bilo ragguagliarne

pubblieamenle 1'Orbe callolico, o.m i a\rnto park* ed inleresso nolla

eredita insidiata. IVrlanln. c<m!i>rmandusi arlj rsompi dei siioi piv

dtcessori, nel brit vr -ir<> iii appcua so lie mesi, l> ndiiv alia <

uimersalc la sin anlorc\nli> M^C in qualtro divorce \lli', socondo-

i-ln
%i

. collo svolgorsl degli avvenimcnli. i danni si vonivano faorndo

mcn riparabili. i poricoli piu gravicd i consigli dogli nnpi piu raa-

nifcsli. II 18 liiugno del IS.V.i . in una Lollera Apostolica ,
dirctla a

tutli i Vescovi, notifico al mondo il latrocinio gia consummalo d<>H<>

qualtro Lcgazioni : il 20 dol mose stesso nel Coneistoro tonne un'AI-

bcuziono
,
nclla quato dcscridse e Iamonl6 gli oltraggi ,

di cui era

falla sogno la Santa Sede, c no dichiaro gli autori inoorsi nellc pcnr

canonic ho comminato dai ('oncilli o spocialmonto dal Tridentino :

quinci a Ire mosi, cio^ il 26 Setlrmbre, in un'altra Allocu/ione Con-

ri>lorialo , nolifico la prolosa unHestione falla drU'Eoiilia ag!i Stati

Sardi , sfoJgorando di nuovi biasimi i nuovi cccos>i ; o da ultimo

illlMiennaio 1SI>(K in una soconda Enciclica. osponcva con severe

parole I gravi motivi die lo avovano indotlo a rocisamente rifiutnre

lo \io di componimonto a lui proposlo. eon una lotlera sotlo i!31 De-

combrc del precodonlc anno
,
dair Imperatore dei Franersi. Come

prima si sparsero nol mondo o furono noli alia ('hiesa universal*1

quei Doannenli, e loslo in quesla si levo una commozionocosi una-

ninio , cosl spontanoa ,
cosi prodigiosamenle univorsale . rhe benc

poloa pigliarsi a oonforto o diciamo ancora a eoniprnso della sven-

tura
,
c chc facea stupendo conlrapposto ai dissidii

,
onde la partc

a\ versa c divisa. Ub& dove questa appena e lomporanoamente rag-

grappata piuttosto, olio congiunta. pel >ariabile contrasto degl' intc-

ressi niatcriali; la Chiesa fii in >ir.i\a dal Dio deU'unilae della pace

maravigliosamentc uniflcata in un solo pensiero. in un solo a Ho tin c

quasi chc non dieommo in una sola parola.

I Vi-s,-o\i, ai quali apparlienc in proprio Fuflizio d' inscgnare, fu-

rono f primi a farsi oco di quella aulorovolc o rivorita parola ;
c noi

con conosciamo nclla storia ccclcsiastica, fuori di queslo, altro csem-

pio di imacoHj picna unanimila di tut'o 1 I'.pNropato catlolico, a ri-

di cosa, chc non cnlra dircttamcnlo ncl dominio della Fodc.
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Quanli sono i Voscosi sparsi sopra 1 >rri, lu"

pena sari die per case nc manchi alcuno
,

sia con Kpislolc date at

Santo Padre o in molli insicme o singolari. sia con Let lore e M0An

dami'uli paslorali, ondeo fclruivano le loro grcggi

liazionc ohe si mcdifava, o prcscrivcvano pubbliclr- i :

'

.' \ d im-

pclrare chc quella andasse a, vuoto; lull!
, diciaoio, si accord;'

pienainenle nei scnsi esprcssi da! Ponleli'jc, riguardo aUa

poralc Sovranita. Vcro e chc fccerloin di\ ersissime guise, seoojiife

le proprie disposition!, e piii ancora secondo i varii bisogni e le vai

rie abiludini delle divcisissune nay.ioni, a cui essi apparlcnevaoo ed

alle quali parlavano; e cosl allri furono larglii c copiosi, allri parla-

rono meno dilTuso, altri lornarono piu voile sopra lo slesso argo-

menlo, alli'i, uo lenendosi paghi a cio che in proprio aveane fallto

o farebbero, vollero allresi appoi-re i loro nomi ad una Lellera o D*~

ehiarazionc coeaune ad uoa IVovincia ecclesiaslica o- civile, ed aa-

che ad uno Stalo o a piu Stall insiemc. Cos; free Y Episcopate na-

politano in una Leltera; cosi i Vescovi dell Imperoausliiaco, dcll'A-

lemagna, del Belgio, dell' Loghillerra, dell
1

Irlanda, dell' Olanda^

della Scozia e della Svizzera, i quali tulli si riudttirono in una Dichiara-

zione coniuoe. Anzi, trovandosi qualchc Provincia ecclesiaslica riuntla

in Sinodo, pronunzio conciliarmenlo la propria sentenza, cx)me a\-

i^eune nclla Provincia di Bordeaux che ne dello on Deereto sinodale,

ed in quella della Vcnezia, i cui Vescovi con alia testa il Patriarca

diedero al popolo una Islruzione sinodale sotloscrilla da tulli. In

somma vi fu diflbrmita grandissima, quanto al modo di manifeslare-

H proprio peusiero; nc polca esserc allrimenli, Iratlandosi di

che ciascun Vescovo o ciascuna Provincia facea da so, seguendo la

propria ispirazione, senza chc vi fosse precedula o insinuazione awr

torevole o previa intesa di alciuia maniera. Ma questo raedesinao>

niontre da una parle confcriva maggiore aulorila al suflVagio di ei*-

scuno
;
dalV altra non toglieva nulla. auzi aggiungeva mollo di

a quoli'unanimc consenso di tulli, il quale, nei puuli capitali ddla

contmversia, fu soramo. qualc non si polrebbe neppure desidenM-

maggiore.

E fia prcgio dell'opera mellerc qui brevemente in nota quei puuli

capitali della conlroversia, nei quali diccmmo convenire, con mira-
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bflee mai non piii
< \m\\.\. \\ suflragio di lutlo Y EpTscnpalo

callolico. Kssj, come emcrgnuo (I iH'.itlriila Irllnra di qwsta mole

ittBgnc di seritti episcopal!, aono qwsli in

I. Ml'i liberta delta CHiem extcrc, almeno nella presente coudi-

stone delta ttocieta, dinna supremo conrenienzn, ed anzi di neces-

/if il Capo visible abbin in mm Soiranitn ternporn le In
ju'e-

na iwlipendenza la padronanza manifesto del snoi alii ; sicckt

qmUtt manctndo, alia Chieta *on resterebbe che h pcrsecuzionc od

il servagyio; e di qni quelln Sovranitb slessn, essenilo per In sua

detlinaxione e per le SMC altinenze cosa sacra, la quislfone intorno a

M e**ere, golto tm tale rispclto, non politico, mn religiosa, benche

tie sia politico la muteria.

II. .4 questa conrenienza o neceisita avere sopperilo In Provvi-

denia, da presto a died secoli, col Principalo piii antico, pin leijil-

lnw, piii incontrastato che vigoreggi nclla moderna Europa, cosli-

t*ilo pel consenso dei popoli e dei Pn'ncipi, come Patrinwnio drlla

Ckiesa e come Mvnarchia ereditaria net Successori di Pietro ; ne

dn quella polersi, n titnln ciinil>tnf[uc , dislrarre riofculcmentc itna

parle, nema lesione grave del to/'o e non minore pericolo delresto.

III. / Successori di Pietro dalla loro condizione di Ponteftci su-

premi , hingi dalf essere impcditi dal yorernare umanamente e

civilmenle gli Stati loro commessi dalla Prorridenzn , esscrri per

contntrio in yran maniera confort&i ed aiitlati; e le pretese scon-

tentczw del popolo, per la mala xignoria dei Papi, ctsere parte ec-

cilate a studio, parte foyyinte <i ctilttnnia tin rhi ne medita to spo-

yliumenlo ; se pur non si vogliano tenere per popolo i pochi no/fo-

*', / qnnli tte abbomhtano il regyimento, appunto perchc e reygi-

mento cristiano.

si twcia a corcarc qucsfa trogrnndc raccolla di Atti

li. nel foiido di tulli, son/.a occolluarno pure un solo, vi tro-

vcri pMcfeafeentr quei Ire concolti capilali supposti da lutli
, svolli

piu o mono ainpinmonlo da m<llissiini o considrrati si-condo ri.spiMli

mollo diversi tra loro; ma, quanlo alia sultan/a, o^si in lulli ril'ul-

gono spltMididi , indubilali, solonni. l.,i ijuil"
1 svarialissiinu manirra

dtoMldkrare il soggello medc^no, original.M put ipuam^nle dalla
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divcrsita dollc nazioni
,
alle quali i Prclali apparlengono , conferisce

a queste scritturc una tutto specialc rilevanza, siccome a qii-ll'
< he

oflrono la \aria manicra, onde presso Ic varic genii qinsla gravissi-

raa controversia 6 stata considerata e porlrattata. Gli Spagnuoli. die

forse furono i primi a Icvarc la voce
,
senza lasciare di essere stret-

lamenfe dommatici, conic si avveniva a popoli schietlamentc c inlo-

ramenle caltolici
,
furono molto discorsivi e . diciam cosi

,
razionalr

nei loro scrilti; cd
,
ollrc a cio

,
si mostrarono caldissimi

,
conve ii

loro clima c come alia fedc intemerala di quella maschia gmte si

addiccva. Piii polemici cd
,

in ccrla goisa ,
conlrovcrsisti

,
furono >

Fraricesi
,
secondo parea richiederc la condixione di quel popolo ,

ncl quale la libcra discussionc esscndo molto in voga ,
T errorc in-

lorno a questo argomenlo si era Icvato ad una baldanza non con-

sueta
;

c pure ivi per consueto c si baldo ! Tra cssi poi ncssuno

tacque ,
molti parlarono con copia ed cloqncnza uguale alFallezza

del soggeUo ,
dcllando quasi tratlati che tcnessero luogo di Manda-

menli
;
cd in nessuno fu desiderata una libci (a che non era agevole

e die acq'uislava nuovo pregio dalle speciali condizioni in che Ter-

savano : parve in somma che volessero protestare altamente in fac-

cia al mondo contro chi pensasse, tanta ingiuria della Chicsa essersi

perpetrata sotto il manto della nazione cristianissima. I Tedeschi per

varie circostanzc non difflcili a congetturarsi ,
nel recare giudizii di

falli contemporanei e di persone particolari, polcrono nsare maggiore

severila c franchezza, c T usarono largamenle; la quale condizione,

congiunta a grande profondita di concetti e ad un discorrere largo c

vigoroso, fa che Ira essi si trovi per avventura
,

in quanto almeno

noi no possiamo giudicare ,.
ci6 che di piu rigorosamente vcro ed

anche di piu nuovo e stato recato in mezzo inlorno al grande argo-

mento. Le quali doti essendo in parte comuni ai Prelati iriglesi rd

irlandesi, questi vi recarono lutto il senno pratico, ondc preceliono

quclle genii, c vi aggiunsero in piu ampia misura quelle considera-

zioni politichc ,
le quali ben si affacevano a Pastorali diretle ad un

popolo che forse solo
,

nella nioderna Europa ,
non sappiamo se e

con quanlo vantaggio, puo dirsi vivere veramente della vita politica

del proprio (joverno. Finalmentc gritaliani, parlando alia Italia cal-
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tolica die \iiul dir - a lulta . mono lu fazionc oslile alia l'.hir>a. piu

chc BOO da apologist! cko difendnno. !.i I'.-.TI-O da maestri .-li*

gnaDO e da padri du- pmminisi-uno; udla quale IIKIIK.T.I .
. h.- h.i

disrliinvi nci I. TO M-rilli un.i larga M na ill alVetlo e di dtiipji'ii/a .

mm \\ e nulla, onde la p.ilria noslra d-bba essere mcno cunlcnla di

so, e forse >i r tpi.ildie cosachc polrebb' essere nobiliucule iovidiala

dallo allre genii. Certo a noi pare mollo folico la condiziono di una

faoiiglia c di una smula. nollo quali il j>adre ed il maeslro non

bono spoudere mollc parole a ragionaro i loro ammoDimcnU od a

L-iiisiilirarc
1
Ic loro pirsnizioni.

Ma in luuta s\aria!f//a di nianiciv . tra nazioiii chc baono COM

varii gl
1

inloresssi
,

cosi diverse Ic propensioni, che versano in i-o-i

< ondizioni politicbc ,
e che molto spesso, inlorno allc coso

mcdenime e ai nicdesirai uomini , inanilVslano giudizii al tullo lr,i

loro conlrarii; pure, quaulo ai Ire capi niemorati piu supra, il pen-

sion) fu uno, e quasichc non dicecumo sarebbcro state le medesime

porlino le parole ,
so la diversila degl'idionu avcsselo consenlilo.

Stupenda unila cd annonia unica di asseusi, che puo rislorare la

tifciesa di mollc iatlurc c disacci burla di molti dolori ! cd e grandc-

menle a lodare e benedire la Provvidenza , la quale ,
avcndo a' di

nostri serbala una guerra nei suoi cfletti esteriori, almeno per ora,

ineno disaslrosa , die non niolle dcllc pass,ilr ; niaolienc lullavia la

mcnte e T opera dei supremi Duel dclla Cuicsa unite e compalte ,

(pianlo per avvenlura non furono mai per lo passato ! Senza die .

quando .si consider!, non nei suoi rllrlii esleriori la guerra, ma nel-

I'obbiello chc essa iinesle e nei suo finale inleudimento
,

si vedra

In- la slraordinaria unila dei Duci rUpondc benc all' oggel-

v IMIIO . por < ni essi , forse ora la prima \olla , eombatlono ;
il

|iiale e, come fu mostrato I'm da principio, la liberta medesima della

Chiesa universal^ impugnata nei maggiore dei suoi cslcrni presidii,

< li<' di lulti gli allii c fondamento.

(// seguito al prossimo fascicolo.}

StrieIV,vol.MI. 26 *Ago*to1860



LA CASA DI GHIACC10

IL CACCIATORE DI VINCENNES

Gli Apparecchi.

I rimcdii applicati da Marline allainadre d'Ermellina avcanla ap-

picno ricuperala; e gia scesa dal suo graliccio s
1

avvolgeva per casa

e facca lo faccende domesticue avcndo riempiulo d' altissima mera-

viglia te amichc
,
Ic eonoscenti e le vicino, che nc predicavano por-

tcnli nelle lore famiglie. L'Angekok sletle quoi parecchi di senza

uscirc dulla sua tana di ghiaccio per paura d'inloppare in Marlino,

c a quanti veniano a vederlo e consultarlo rispondea come uno aora-

brato; c spesso recavasi la mano al naso, e diceva Pure il naso mio

e vuolo ! tuUavia Martino, toccolo appena con due dila, vi trova

dentro il fulminc
,

e geUalo in terra, e scoppia e schizza fuoco

I terrazzani dicoaao Invoca il tuo spirito di sollerra.

- Ed ei rispondeva Egli non ci puo coil
1

uomo bianco, e s'ab-

bia per lo migliore di slarsene cbiolto e ben appiatlato in abisso,

poiche se a Marlino sallasse il ghiribizzo di cavarnelo fuori, gli da-

rebbe il cuore di fargli qualchc brulla befla e rompergli le coma
,

e tagliargli la coda e mandarlo in visibiglio. II mio povero spirito

mi apparisce quasi lulle le nolli ad occhi piagnenli ,
e mi grida in

capo Levami dinanzi coleslo bianco
,
o io non mi porgerd piu ai
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too! acongiuri ; non ti guariro piu tin infcimo : non imprigio-

! \ cnlo borea qnundo motto i man in trnipesla c impedisti

fcthe di salirc a galla ; non cliiamoru piu lo sdiiriv ddlr odio ma-

riae, delle folaghc . degU aoUroui c delie pavoncolic clic si gellino

a migliaia sulle \oslir lairtmi'; a/zoppero lo mmo, gli aid , i bi-

sonli c i buoi mosrali, die ban vcngaoo in Luglio a pasivi

liehcni ; comauderii ai lupi c agli orsi biancbi c grigi chc divorino

i voslii c.iiii : insomnia se non micaccialo coslui dalle case di ghiac-

rio io vi taro morirc di fame e di stento

Ed io sapote che gli rispondo? -- Oil chc non lo cacci lu ? Nti io,

no altri del casalc puo torccrgli un capello : egli ha il fulminc sulle

OHM dclle dita
;
c poi ha una cerla ranna di fcrro . die como 1'ap-

poggia alia spalla. chiudr un occhio, r lira col dito un lVrru//o, c'

a fuoco, luono c morle : 1 ho vcdulo io, sai, 1' ho vedulo con

quest
1

ocdii ucddcrc un orso bianco, c poscia un bisonle a un buon

miglio da lungo, capisci die gingillo e colesto? Martinet sputa la mor-

te a un miglio ! chi vno' tu die gli s
1

accosli ? c bada che ha insc-

gnalo colesio bol fjioco anchc ad Airone ,
o persino all' Ermellina .

cbe 1' ho vedutaio uccidere di bolloun lupo con una cannuccia lun-

ga un palmo, la quale ha un giro ,
c scoppia e scoppia, c scoppian-

lo anmazza qual uomo o animal* 1

parasole innan/i.

Ebbon cbe (i dice lo spirilo a quesle ragioni? ripresero gli

Esquuiwsi allerrili a quesle lerribiiHa di Marti no.

Cbe m ha ogii a dire ? mi fa un visaccio, digrigna i denli e

^parisce: onde se Torigarsiik non si risol\i a qualche provisiooe,

noi siaroo bello e spacciati.

Allora one degii astanli . acrostatosi alquanto all' Angekok , gli

disso Io credo che vi provvedera lo stesso Martino ; imperoc-

chu.... maiss.... acqua in bocca.... io non ut'attcnto adir ollre....

Oh chc giarde sono colesle? grido il compagnono : mo ti ven-

ga, presso di io not dissi. Su, escine: che ugge da femminella ti

pagan p<T lo capo? Non sc' lu r,iro//oib, che tanle foche uccichsli,

a I, inii nisi la*oil fare il lombolo , a tanti bisonli >lrappasti il cuo-

1 11 die anno li difcudc.xti da si-i lupacdiiuni die voleano mcren-

darc delle tue carni
;

tu che su quel rocchio di ghiaccio fawsli alle
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braccia con quell'
orsa ncra, c Ic dcsti lale una strella chc ! inrhiu-

dasli il fiato nclla strozza ;
c ora tremi del bau bau.

Chc bau ! tremo di Martino e di quclla cannuccia a rivolta die

ill dicesli, ma vada che puo, io diroltelo; voi allri tcnelemi ere-

dcnza. Or sappiale chc la nuora di Martore dissc alia mia donna

ncl piu allo sccrclo, qualmcnle I Ermellina chicsc al padre suo
,
sc

Martino guariva la madre, di poler condursi con lui cd Airooe a.

cercare le Yexli ncrc di la dalla riviera del Gran Pesce per cono^

scere c apprcnderc la parola del Grande Spirito del cielo. Marttm

dapprima non volcva
;
ma veggendo che pe' suoi scongiuri Tori-

garsuk non la poleva guarirc ,
e la donna era gia in estrerao

,
si

gliel concedelle : T Ermellina ed Airone dissero le parole potenti

chc insegno loro Marlino
,
ed ebbero ricuperata la madre. Sicche

nel Febbraio , quando i giorni cominciano a spuntare sulla marinau

ossi parliranno alia volta del Gran Pesce, c fanno gia appareechi

pel viaggio.

Ah ! disse uno della brigata ,
ora ora inlendo perche T Ermel-

lina non e piu ne uccel ne pesce : la non e piu de
1

nostri modi ^ -^

sente assai degli andamenti dc
1

binnchi : iiguratcvi ! mi disse r/iiwr-

trella figliuola mia, chc una mattina entrala nclla casa di Martore

trov6 T Ermellina che avea falto sciogliere in una calderuola al fuo-

co della neve , c faltala poi quasi bollire c vcrsalala in un calino

dell'uomo bianco, la si lavava il viso c le mani toglicndovi il grasso

con una cerla palla rossa che olczzava di moscato ,
e slropicciala ,

facea di gran spuraa. Se fa cosi
,
ia vuol campar poco quella fra-

schetla, mercecche noi senza un dilo di grassume sulle gote, suHa

fronte e sul collo non possiamo durarla a lanlo rigore di frcddo

Disse un tcrzo Egli v' e piu ancora. Lo Slorione mio fralcllo

si fibbalte un giorno a passare per un valico ove trovo Y Ermellina,

Airone e Marlino seduli per altendere il passnggio dello rcnne
,
e

inlanlo Y Ermellina e il fralello con un cerlo forruzzo a punla graf-

fiavano sopra un laslroncello di ghiaccio cerli segni ,
che indicava

loro Marlino, e com' ebbero graflialo un pezzo, guardantlo queisc-

gni dicevano in lingua noslra a voce alia lanle belle cose del cielo,

che io non inlendeva puiilo. Sicche amici
, gli c chiaro die Marlino
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losegno loro i segni mM-Tin-i .Id (Irande Spirilo; e tu . Amjckok,

pimi ben irli a riporre co' luoi scongiuri. lo ti dico il vcro, io pa-

gberei il grasso di due balenn per appararo quell' arle, e x'aggiu-

gnerei dieci pellj di hisonle. Oh capperi ! con quei grafli io divtria

piu rioco di Morlore; chiamcrei Ic foehe
,
cd rile verrebbero dai

profondi gorghi d-l mare sui crosloni di ghiaccio a farsi pigliure

OMIH- i eueeioli delle noslro cagne: chiamerei le lonlre, c^iamcrei'i

\ilelli c i cavalH inarini a dieei a direi. e avrei
j>clli , came o gratto

per rof e per In Hi i lorra/zani. Con quei grafli miracolosi chiamerei

! rt'iiin
1

. i lii-winli. i buoi moscaii, c vcrrebbono a tonne a farsi mil-

gnere, palparo c lisciaro da mo : grideivi alle oehe, allc anatre, alle

i:\ -lie , e le grue, le analre c IP oche mi xolerebbcro inlorno al capo,

o mi calerebbero in mano. In somraa, il nostro Angekok^ s'io fossi

in te . lunge dallo slimolar Martino a partire . io terremmclo caro, o

lo supplichorei molto caldaraenlc d' insognarmi quei segni poderosi

che fanno rivivere i moribondi -

Menlre pert) colesli poveri ignoranti e supcrstiziosi cianciavaoo,

Marlino aveva allri divisamenli pel capo . e slava tenzonando scco

medesimo dci modi piu agevoli e sieuri di condurrc in porlo la na-

vicHla di' suoi pensieri. Lo sgomenlava 1'arduila deir impresa. 11

passaggio dello strctto di Simpson non gli parea di gran rischio .

poiche in l
;
el)braii) il gclo e ancora si duro, die piglia da una spou-

da air allra come un grande strato di macignn ,
e se vi si carreg-

giaBBe sopra una montagna la reggmbbc. La penisola Adelaide ,

ch' e il primo lembo del gran conlinenle d'America, o si presso al-

Tisola del Be Guglieim che dal capo Uenchcll vi si tragilla , con

buoni cani sntlo ii Irnino, in meno d'una giornata ;
ma poi ? Saliru

pel fiumc ^\ Grnn /VfV, nve sono cateralte iillissimc, e sass lie r

gorghi o slrozze d'una rnpidila spa\enlos,i ? Cnllu bardieda di gut-

laperdia, doiialaini dl capilano MM 1'linlnk
,
male .si puo ire a ri-

di >i precipil -ili: rardilissimo Kach, che M-opersc co-

teslo iiume. il <|n.ile ora si chiama dal suo nome, fu a un pelo le

cento voile di jienicm la >ila.

T rn' invece a mano dirilla verso il Coppermine ,
sino al quaJc

Irascorrono i Missions ri del lago del Grand' Orso? Ma il viaggio 6
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luughissimo, per vie descrle, per ghiacci e ncvi con'inuo,

ono le bufcrc, che allerrano quanlo iueontrano. Pure cgli e

rare iiella divina Provvidenza c uellaguida del noslro buon A:>

Allraversarono quesle laode gelale c Bach, c Dense, e /

Franklin, e Roe, e colesli per mera curiosita sdeutittc;i, do\

ci avvcnluriumo a si periglioso passaggio pel sublime propoito di

condurre a Redenzione due giovani bramo.si di vita elorua
,

i quali

possono aprirc la porla del santo Vangolo agli Esquimosi della Yit-

loria, del Re Giwlielmo, della tioozia c della penisola di J/tj
/

> y > i

Fra queste eogilazioni gli sovvenne che non pochi del villaggio s\

Irasferirono piu vollo sul coulineole Americano per la tralla dellc

pelli cogli iucellalori della Compaynia della liaia d'Hudson, laund*

avrcbbongli indicate i luoghi di riuuioac ov' essi haiiuo una residcn-

za munila, cbe cbiamauo Forle: cost fecc, c gli valse a salute
; pc-

roccbe senza (luellc iudicazioni iion fora stalo possiljile di poler fait)

\iaggio si disastroso e si lungo seuza avcre a quando a (juaudo qual-

cbe sicuro ricovero.

Le missioni dell
1

America polare, come dicemmo addielro , sono
1

quasi uovelle, pcrocche ebbero il primo concepimenlo in Roma nel-

la gloriosa occorrcnza del dogma deir Immacolala Coircezione di

Maria Verginc niadre di Dio ; laonde i primi aposloli di qjuelle ge-

lale conlrade non vi giunsero cbe dopo il 18o"7
,

e pervenuero ^ino

al lago del Grand' Orso a 67 gradi di latiludine borealo, donde poi

trascorrono a.poncnle verso il ftumc Mackenzie e a levanlc verso il

Coppermine, amendue i quali mcllon foce ncl mar glaciale al gr. 70.

Le descriziooi cbe ci inviaao del laborioso e pericoloso loro apostolato

sono si piene di portenli cbe Tuomo leggendolc dee sclamare Quh-i

e la virlii di Dio Onnipotenle Imperoccbe senza i divini confurli .

ome polrebbono durar saldi giovani saecrdoli fraacesi, uali ne\-limi

lemperali d'Aquilania, di Guascogna, di Linguadoca e della Pro-

ven/a, o se anco nella Piceardia, nel Maine e nella Brettagna, non-

dimeno avvezzi ad una vita agiala, in case ben cuslodite, e all'auu-

co e dolce ambiente del focolare palerno ,
come

,
dico

, poli'ebbono

durar saldi ai rigori di que' freddi polari, cbo giungono bene spcsso

ai i.'i e 48 gradi di gelo? E passare le lungbe vernate in eapaoneiU*
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di f.-lcf, o di corl.vre di pino . o di fra^dic d'abrlc,
j

monlo? E dormire rin\olli in ui d'or-

c JUT Idle una pelle di bNnnlc dislo>a in lerra o alia piu

"pra due lavde di larioe ?

villo poi non e a dire : d-ono acronciaisi allr usan/e de' sol-

sen/a saper mai die sia iito di pane, sen/a rdi/i:>i>i (Pun

!o di vino, privi ben di frequenle |wrsino d'una la/za di I In'-
,

quando lo slmnaro assideralo no ha piu bisogno; e circondali d'una

pnM-rla anzi d'una nudila assolula d'ogni cosi neccssiiria mangian-
:i/a foirhi'lla. squairiando l<

1 carni rosolalc colic mani per man-

di colli'llo, pcrduto, o radiiln taloru in qualcbe lago o in qual-

rln- fiuinc ncir iniprowiso riboocare de
1

navicolli. E il cibo stcsso

inancggialo dalle mani dclle indiane piene di loia e di faslidio
;
9

talora le carni sU'sso pulridc, come avvienc del pcsee. die i selvaggi

longono ammonlicelhilo sulla riva 1111 giorno prima di spararlo, scio-

rinarfo c disseccarlo al venlo.

E pur ve ne fosse ! che non di rado avvione a que' poveri mis-

aionari (\\ aver viaggiato colic racdielle da neve liillo un giorno ,

mezzo laccri daibroncbi e dalle pinaie BelT attraverfeare (pielle fil-

le foresle. e poi giugnorc a una capanna di frasobe sen?.' uscio
,

sen/a Irovarvi un lozzo di carne o una lisca di peyce. vedcndosi cir-

condali da dicci c dodici sdielelri d'uoniini e di donne e di fanriulli

morti di fame, lerci, colic pi-Hi incnllc a un fuoco die gli ab-

i dinan/i, men Ire sono irrigiditi di dielro al vento gelalo cbo

fisdiia Tra k fesmire di cpicl frascalo. "E il missionario dopo

detlo qualdie parola di conforlo a quei tapini ,
s'accoccola al fuoco

per rerilare il divino ufTuio al lumc di quolla flamma
,
e

si ranniccbia incenato in un canloncello, rimbacuccatosi ndla

ia per dormire, e rimellersi in viaggio co*i digiuno domaltina

a un freddo di 10 gradi : pur bcalo sc il Canadese, die Paccoropa-

polra in-rideie. Nia facendo
,
una \olpe o un paio di pmiici

biandie, o qu ildie sorice moscalo, e arroslilolo in frclla mangiarlosi

ndo.

!.- sono arvrnliiro die inconlrin di rado ; con <!<> -i.i

dr egli :\\\:>\\" i he il miqsionario per accoiupagnare alia caocia o



\ Di r.iiivccio

alia pesca Ic brigatc degli indiani al Mackenzie, al Coppermine, al-

T Hoods, al gran golfo Balhursl . dee aggirarsi con loro per (juegli

occani di neve senza confine, e durarla pareccui giorni , dormefldp

la nolte a cielo sulla sfilla in que' slemperalissimi freddi, o sotlo un

fioccare continualo di neve die lullo il ricopre , per tale die m-llo

svegliarsi vi si Irova sepollo, no per is<jiiassare e diballciM puo ri

raovcrla, tanto gli fa intonaco o gli s'ammassiccia addosso pel fivddu

che 1'aggcla di sopra, c pel leporc della traspirazione che la grani-

sec di solto. Tal fiata intorviene cbe, dormendo al soreno, si mefle

una si/./a fina e pungenle ,
la quale piluccando la superGtitooidi

quel nevischio polverizzalo ,
inframmetle que

1

micolini e quelle ato-

rae parlicelle ghiacce entro le orcccbie
,

Ic narici
,

le palpebre o Ic

ciocche de
1

capegli del inissionario con un scnso di brivido cosl gc-

lalo e aculo
,
che si ridesta irnprovviso in un trasallo convulsi\o c

dolorosissimo. 11 minor male si & quando e collo dalla nolle u\c la

neve e a monlicelli, perocche- a punta di piccone gli s
1

incava d( n!ix>

una cellolina da ricovcrare almeno tulla la persona fuor dri hulli del

vento, dai rovesci dellc pioggc, o dal fillo nevicar di lulla la nolle.

Noi
,
che nelle cilti d'llalia donntamo in camcre

, se non le'pitlc

almeno in vero non gelale, c sollo buoni copertoi di laua
,
non pos-

siamo renderci capaci del gran palire d'un poverello che a slomaco

digiuno passa le cinque c sci e selle lunghe nollolale a quaraula c

piu gradi dl gclo scnz' allro materasso che la neve gelala ,
ne .illro

coHrone addosso che una pelle. Come riscalda i piedi umidi pel

conlinualo calcar de'ghiacci? Come le mani iDlirizzile nelle inano-

pole ? Scntc crocchiarsi TOSSLI fra le polpe assideralc, e lullo il \-a.-

so del petlo contuso c le cosle indolonzile, di sorle che il malliuo

puossi rizzare appena ,
o rizzalosi ha lullc Ic giimlure inlr^ttai^s^e

Tincaslcllalura del corpo scommessa c dolorosa, t-he lo fa ir bal/t'l-

loni per un gran Iratlo di via. Una nolle die passai suili1

eiiaa del

Gran San Bernardo
,

in una camcruccia lulla foderata di tavoloni

d'abele, c sollo Ire coltroni imbollili, spesso mi senlia c>i ivrc il ri-

prezzo per Tossa
,

e avcva il capo intermcnUlo per bone. Oh \,i <
i

dormi sul ghiaccio, e abbi per coltrone quallro palmi di neve ! ve-

drai soave caldino che t' accarezzera le polpe !
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1'n'allra dolotwa ji-'inissinn;irii di nd.i^u r I

'

.: tmati a'

moribontli pel nimandamcnln doll' anima ; di-' 1' inforuio Ulora a

quindici
i- M-nlimiglia dal prosbilorio.

< il mis-ionario coricalasi ap-

pcna dope una giornala Iravagliosa si sonic cliiam.in 1 a duo sehag-

gi . i quali collo mani cancollalo sul polio o a capo rhino, gli dico-

Ytstencru. \ioni rlio imslra madro.
'

agli eslromi no \uolmo-

rlr* son/a il conforlodc'Santi Saoraiwuli -
II sacoidote si lr\,i.

scendo in chiosa, si appende al collo 1' auguslissima Kucarislia, si

cbiude in polio il sanlo C.rjsma e ripono in lasr.i !,i >lula c il rilualc

monlre il suo Meliccio I ha gia mosso al guinzaglio dicci cani, c al-

lacoalili al Iraino: salgono col Missionario i duo solvaggi, il Moticcio

a-oppia la frusta, o \ia

II sacordolo Irova la moribonda scdula sullo calcagua al fuoco ar-

donte, col capo in grombo alia iigliuola cbc lo sla diolro cocooloni,

o a quando a quando lo motlc in bocca un ricciolello di grasso di

Caribu o corvo rangifero inlriso in una salsa di moro salvaliche.

Air appariro drlla Yexla ncra lulli gli aslanli si mollono a ginocchi

coirinforma, ricovonola bonodiziono, od oscono sincho la confossa:

mdi rionlrano porassislcro al sanlo Viatico. Ivi non e lavola,sucui

riporlo, non sodia, non iscanno: lo spazxo e una poz7.angbcra di fan-

go, di leste, di codo, e di lischo di posco, d'inleslini d'animali pu-

iri'lalli. d'immondiziefolonli. Allora il prolo Irova fra lelegnada ar-

doro nn eopporollo, sul qualo ponp un piccolo picdcslallo rinvollo di

drappo di damasco o d'ormisino por posarvi la soalololla d<>lla sacra

oslia. Indi comunicalo Tinforma, le da rostroma un/ione, e Ic fa la

raccomandaziono doll'anima. Intanto i figliuoli appaivcchiano duo

gran scorzo di larico da porvi doulro la madrc dofunla, levarsela in

capo allo due o.Mromila . o porlarla alia Hosidonza al campo santo

p*rch6vuol osscrc seppollila in terra bcnedolla.

In fra questi oflizi la notto 6 gia passata insonno dal buon Missiona-

rio, e s'approsta di ritornaro a casa ; quand' occo una giovinolla sol-

vaggia pononiro airabituro ansantc c mozzo Irafolata, giltarsi a piodi

dol sacordote, o gridarc Yesle nera, vioni amio padre tuorlal-

t I Moticci sono i figliuoH d'nn Manco c d'una Sndiann, e vicevcrsa.
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monle ferilo dai Mancella-di-Cane, du> n-lla sdva d-l Mackenzie

gli scoccarono un dardo avvelenalo die gli traiissc il IVmoiv

colpo fresco pole fuggire pel piu (ilto della boscaglia sino alia

loggia. Egli si senle venir mono, la piaga e gra del color <

mode, e il padre mio va gridando
--

Figliuola cara, io voglio

morire lavalo delFacqua, che versa sul capo la Vesle iwra, e apre il

rcgno del Grande Spirilo: va, corri, chiamalo, c lorna con esso -

Al Missionario, cosi slanco e dirollo, balza il cuorc d
1

allegrezza

della nuova pecorella, che il buou Paslore aggiugner vuole al suo

ovile : riallacca i cani alia slilla, vi sale colla selvaggia, e menlre i

cani corrono per quelle piagge nivose cgli viene aminaeslrandola

nolla parola di luce, die la poverina riccvc bramosamenle. Ilsacor-

dole Irova il selvaggio ferito a morle
;
vede la piaga livida e can-

crenosa; gli parla di Dio; gli espone i misleri della divina rcdeuzio-

nc di Crislo; gli dice, che la prinia legge. ddlTonio Dio, morlo in

croce pei pcccalori, si e quella del perdono dei nemici, e richiedelo

di perdonare ai suoi uccisori II selvaggio raccoglic tulle le sue

forze, si sollcva sui gomili e grida quanlo n'ha in pello Mascel-

la-di-Cane, Y Orecchio di Lcpre li perdoua : tigliuola mia, quando

In sposerai il Corno di Uisonle tu gli dirai : Corno di Jtisonte
,
tu

non mi avrai a moglie se non giuri di perdonare ai ferilori dimio

* padre. Tu Veste Nera, mi sci lestimonc : or lavami dell
1

acqua

del Grande Spirilo, c muoio conlenlo --
II iMissionario lo bat-

lezza; e indi a poco muore. L'Orfanella diviene flgliuola della Vesle

ncra: ei la conduce alia sua Residcnza; la consegna alle anziano;

la fa ammaeslrare ai Catechisli, e poscia 1' ammelle al Sacramento

di rigenerazione.

Come il sacerdole e ritornalo alia casa della Missione
, dopo piu

giorni e piu nolli di conlinuo disagio, e picn di freddo, e sovenle

anco di fame, ha eslremo bisogno di risloro e di sonno, ma ben lun-

ge dai poler sedere a mensa e dall
1

ire a coricarsi
,
Irova assediata

la casa da una lurba di neoliti che vcngono di lontano. Qucsli si re-

ca in collo il fanciullo moribondo, che dee esser balfczzalo : quegU

Bel tagliarc un albero, schiancilagli la scure, si die d'un gran taglio

Bella coscia, c portato spasimanle sopra due rami d' albero, altende
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li l.i\i lafi-rila. n inilighi il dolore versaado-

iandnla mile bandrlli'. I'n allro vuol cs-
!!' allare eolla sua fidan/ala, e nnn puo indtigiar? al do-

mani. perrli TM alia bricah per la carcia delle renne, ed

Cfftba il ranruino di ben Iro giorni prima di giegnere alle pratcrit

drlfe MIC lend 1

. I.aondo il po>ero Missionario. fallosi tutlo a tulli
,

alle vollo prr islancbczza ardo di febbre, o rasea in lerra spossalo.

!>sli Iravagli tulto proprii di qnogli aspri climi jx>lari s' ag-

u
r

iungnno lo solloriludini o Ic prove arduissimo d'ogni altro apostolo

drgli Indian! : i quali sono gonlo zolica, grossolana, ignara d'ogni

leggc eivile, e sposso oziandio naluralo
; oziosa, pollra, scervellata,

dlwmorJita, volubile; clio oggi li fa buon visoe domani li guardain

cagnosco ;
15 ruba insino alia onmina

;
e abbi per gran vcnlura se

non fact-oppa d'un colpo dl broncono, o non ti trafigge colla pnnta

d'nna picra. ?imulali poi alPrrcosso, rhc 6 quanlo dir traditori: pf-

rocch monlre eovano nol fondo drll'nnimo pcnsiori di morle, a fior

ili ^isn sono lulti piacevolezza. graria o soavila: li s
1

oflrriseono COB

:i loalo apparonza a .soguiili . a onorarli
,
a proteggerti, quando

hartno gia rnvialo mcssaggi allo foroci masnadc rappialtatc nolle fo-

reslo, accioi-cb'' ti giungano addossn aH'imprevista, o viaggiando li

tcndano un'imboscala nel pid cupo del vallone, o sulla rijw d'un lor-

renle.

In inoi'i-o a lanle anguslie morlali dr'suoi sacerdoli, Dio pero cb

ruarda eon occbio di inisorieordia qucllo erealurc salvaliehe e rifro-

"d ha negli elerni dccroli d'-lla sna earila segnalo per esse 1'ora

d'-II.i saTule, dispone alrun Capo di quelle barbjre (ribu ad aee.o-

gliere docilmenle la parola di vita; e allora il Missionario dee dibo-

''I sflm teloaygia, cd aspra e forte eon lulla Y induslria,

in/a rlu' gli suggeriscv il suo zelo. Onindi egli

dee eomi!-
'

umanarli
,

a dirozzarli e mansnefarli
,

ad hn-

i a inano a mano frango lore i! pane del divini

ulaini'nti, c li conduce net!
1

auguslo sarrario dei misteri <

"iraendoli la grazia die doleemcnlc c forlemenlc s'in-

foMr lit
tjii.

'

iinii , li dislenebra e rallumina della celeste chia-

refflu
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Ma per giugnerc a qucslo fcl!ce inlendimonlo I'aposlolo di

lribu,o fcroci, o d'una idiotagginc crassa csupersli/insi dee iaik-ar

lutto il dl c la nolle, continue in opera di minuzzare il pane d l!a

doltrina, e veslirc le verila della Fede con immagini appropriate a

quellc bambole intelligonze poco capaci delle astraltezzc, e tulf oc-

rhi c immaginaliva a ricever I'iniprcssionc de'simboli e dclle figure.

Tuttavia il Missionario
,
eziandio maneggiando quella materia disa-

dalla, la foggia ne'piu bei vasi d'elezione, dai quali esce quel soave

profumo die sale sino al cielo, e lo ricmpic del piu giocondo ol

che spirassc ai di felici della primiliva Chiesa, quandYra per la ra-

rita d' un cuorc c d' un' anima sola 1.

Ma cio che piu mellc alia prova la pazienza e il vigor d
1

animo

de' Missionari arlici si c le lunghe corse per mezzo quo
1

doserli illi-

milati di nevi c di ghiacci in cerca dellc Iribu idolalre per visilaic

a una a una quelle capanne a cagionc di balle/.zarvi i bambini mo-

ribondi e aprir loro il paradise : alle voile in meno d' un mese giun-

gono a ballezzarnc qualcbe cenlinaio, specialmenle quando il raiolo

o la scarlatlina spandono airinlorno un'epidemia desolalrice. Vanno

allresi in Iraccia dolle tribu crranli quando aggualano in cerli val-

loni i daini c i cervi
,
cbc nclle improvvise nevale delle monlagB**

scendono al piano. Ivi le donne venendo a partorire abbandonano

crudelmente, per non avere impacci ,
i nali bambini, gellandoli a

morire sopra le nevi. II Missionario a' loro vagili accorre
; riempic

la sua ciololelta di neve
;
col calorc del suo alilo la discioglie, e fal-

lone acqua ,
ballczza la crcatura die di frcquente gli muore Ira 1<

1

mani c vola in cielo.

1 Ycdi cio che dice il Missionario Point della conversione dei selvagjri

Coeur fAline ne' monti Ronchiosi. Des ce moment, grace A la puissance

du Dieu-Sauveur, non seulement les amtemblees nocturnes, les certmonkt sit-

crileges , lea visions diaboliques, si frequmtes auparacant, il'<

tout-ti-fail ; mais le jeu fut abandonnc, le mnriagc, qui depute bien d>

cles pcnt-flrc ne connaissait phi* ni unite, ni indissolubilite, fill appele u

sa premiere institution. Enfin dcpuis XoFl jusqu'a la Purification, le feu du

Missionnaire fut alimenti- avec tout ce qui rextait de Fancienne superstition.

Pag. 187.
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Andie (lopo una baltaglia il Miinnario. dinu nlico di quegli or-

ridi fivddi, >alla sull i MM IIT^ N i rani o le mine per giu-

a medicare i Inili cu'Mmi balsami, c- disporli a inorire criffllr:

ni . iic bio il piu dellc volte pri\a il MIO Aposlolo di quella consola-

zionc; siedie il ferito aiuni;u->lralo in breve nei mi>ten della fedo

pfoga I* animo ad abbominare gti idoli
,
vien baltezzato, e spira nel

bacio del Signore. .Ne qui s'appaga la carita del Missionario
;
ma si

conduce inomlaneule alia loggia do' harbari, e vedute le grand! ca-

list- app.ip -liiale a bruaiar vi\i i prigionieri di gucrra; ei pri-

gionieri slossi legali agli albori o lormentali con facellino e con

^ralli, e travolle loro le dila, e ficcale loro caunucce aguzzc nellc

carni, in mille allre guise messi al uiarloro, aduna i Capi; o tanto

fa c tanto dice e lanto promelle, die iinalmente pervieoe o a sal-

\arli , o aJmcno a vederli uccidere d' un colpo di scure senza li

spasimi c le agonic, in cbe sogliono slraziarli priuia di rccarli a

inort
i

.

C.nino veggouo i iniei Icllori io non bo lallo cbc adombrare con

isfuraature lauguidissime e perdcnlisi nelPainbilo dell' acre cbc si

dilegua dalla \isla, tulle lo falicbe, i Iravagli, le pene, idolori, le

mUcrio e le angosce d'un missionario, il quale accoppia alle solleci-

ludini proprio dcll'arduo minislero dell' aposlolalo, cziandio le aspe-

rila del clima, i rigori del gbiaccio, Talro delle caligini, 1'ermo del-

! Miliiudini. Teslcnuazion deila fame, Tambascia del souno, 1'orror

doi pericoli ,
Tabisso delle voragini . il luono degli spaccamenli de'

ghiacci. il rimbombo delle volute di neve, cho prccipilano aguisadi

inonlagne convolgenlisi e cadenli da somme alt^zze, conquassando,

rovesciando, slritolando quanto si para loro davanli.

A (juei lerrori d' una nalura semprc in ballaglia cogli elcmenli

aggiugnele lanti mcsi di vivogiorno, dio non ha no aurora
,
ne

mallino . ne vespero ,
col sole die non nascc c nou Iramonla

, [ma

sptende sempre atlorno aH'orizzonlee fa un giorno solo con una luce

die per la rifrazion ddle nrvi e do' ghiacci abbarbaglia , pungc c

cocc la vista : c dopo lanto bugliore ,
cccoli il sole fuggir sotto e

profondo die lascia una nolle di lant'allri mesi scnza

conforlo ne d'alba, ne di crepuscolo, sempre in un buio mortale di
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mezzodl come di mczzanotfe
, scmpre senza speranza d'un barlumc

che ti rallegri la vista c col variare dell' ore li renda mono inn-

vole la falica e pin gustoso il riposo. E 11 povero Missionario d: lie

re^ioni polari in quel lunghissimo giorno e in quella lui

not(o
,
lontano lante migliaia di miglia dalla palria ,

dai pan-uli e

dagli amiei, solo, romito, desohito non ha iin ronforlo naturale che

gli sollevi Panimo a refrigcrio, e vivc sollanto e si bea ddlc consola-

zioni sovrannnturali die Dio infondc nrl suo more ad ogni aniina

chc salva, ad ogrti miseria die addoldsce, ad ogni bisogno dc' suoi

noofiti a cui sovvicnc, ad o'gni calamita die allonlana, ad ogni

cato che impedisce ,
ad ogni grazia che dispensa ,

ad ogni afTronto

che pordona.

Queste poch<? bollc di pennello ,
ancorache di linle cosi smorte c

svanite, erano necessarie nulladiraono per dare aleuna immagiue del

grado croico di zelo die aflfoca la magnanima impresa dc
1

sacerdoli

catlolid, i quali si consacrano da pochi anni alia salute di qu-

vaggi che vivono sollo Torsa. Inlanlo Marlino , che aveva concepilo

il generoso pcnsiero di render partecipi i due giovani Esquimosi di

tantobene, veniva appareccbiandosi al conseguimenlo delle sante sue

brame. Martore, e i fralelli d'Erraellina e tfAironc, veggondoque-

gli apparccchi ;
e conoscendo di'eran falli per diparlire da loro due

carissimi e amalissimi membri ddla famiglia, rodeansi denlro in se-

crelo, e quand' eran soli in caccia nc menavan lament! insieme
,
e

studiavano il modo di porvi qualche impedimenlo.

Ma la moglie di Martore, die sentiasi viva e sana per le cure di

Marlino, e aveagli prorsesso a premio dellavila, il conscnso di quel:

1'andata, era salda nella parola dalagli v non avrebbe mai palilo di

venir rtieno dclla sua fede. Marlore quand* era solo con lei seco se

ne raramaricava
,
ma essa per belle ragioni venia dimoslrandogli t

chc Martino era uomosi assegnalo e prudcnlc in ogni cosa, che non

sarCbbesi mai condollo a quel cimenlo sonza la speranza , per non

dire la cerlezza, di riuscirvi a pieno, giovare ai loro fiiiliuoli,

i>ssi a tulta la famiglia. Vedesse P Ermcliina com' era divenuta tut-

t'altra da quella di prima, come dolce , raansuela e in un dcstra e

gagliarda; come tulle le fanciullc del casalo hanno oggimai in conlo
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d'onore d'csserlr amidi 1

. < r<.nurano piu die la fylnnlik lanlo fa-

ira I.- Inlui orinilali ddla Inro nazione : cssa gia CUIIOMV la

p.uula di M.irlino e parla con lui nini parlan if liiaiu In- nelle con-

:i
(jiicl fuscrllo fra Ic dila Iralleggia sul fo^lio

qm i segni neri. nil rispoml u<ii Mvrdi ddl' an, \ue-i

In di \untnggio? A\>i r-jli lerrax/anodie possa vanlare tina iigliuo-

la come rCrmellina
,
o un giovane come Airone? Sai c\w i garzoni

ivilr tcinonlo e Aoneranlo piu rhr Y Angekok, e qucsli mrdesi-

mo il guard.i come HIM meravigUa? Di
1

un po me: parli cgli cbo

la noslr.i casa di ghia< d< sia piu qudla ddl' anno passalo? Ycdi

quanlc nuovc case vi fccc Marlino; di quanlo arcivbbe le vdlova-

2lii- : di <|uanli nuovi modi ci fa coglier lo ocho, lo analrc, leacccg
1-

ge, i pidombacci, die ci rendono semprc i dcsclii hirgamrnto imban-

dili. Oh lasda p:irlir volcnlieri quesli due nostri giovani c vi-drai

come ci rilorneranno pieni di
([iiclle

belle cose che appresero dai

biandii. Mar/ore, diVia di buona pasla, a quesli conforti delta nio-

glie davasi per \inlo
,
e lanlo fece cJie nc rose persuasi anche Al-

rione e Damicre.

Marlino, elf era induslriosissimo, considerando che 11 burchio di

gutlapiTcha era piedolello ,
avea gia composlo di pelle di Ibca una

navicclla. come i Caiak o barchclle degli Esquimosi ;
ma assai piu

grande, o alia a picgarsi come un panno da porsi sulla Ireggia; e

aervirebbe pel valico dei fiumi c del laglii ,
in che si fossero abbal-

tuli sul conlincntc d'America. La coslolalura di quclla navicella era

lulla formala d
1

ossa di balena . le quali congiungeausi ad incaslro

cosi bellamenle
,
che quando eran fuor d' opera uniansi in un fascio

di poco peso e poco volume; eppur divenia un coslolame forte da

lener lesa la pcllc e reggere ai fiolli e alle correnli {>iu impeluoso.

Tullo cio che avca ricevulo in dono dal Capitano M<t< < linlok

loroavagli abuoDO. iUuim, the, zucchcro, cioccolalle, caibone, va^i,

cakienioic, ueppiodi. Le scghe e i |)ioml)ini per ronipcre il ghiai

i pitTHni per iucavarc lo slan/e nella oeve pel ricovero delta noUo T

rifugio dai venli . dai lurbini e dalle bufere. Avea due carabi-

ne e due rivoltelle con buona munizione di polverc o di palle: arrhi

i ire in caccui
; lagliole c slrozzini da allrappare votpi.
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fiiinc. martorc e zibellini
;

lacciuoli per lc pernici, i francolini e i

bravicri; ami c nasse da incoglierc il pesce, c ragnuolc da leii

agli uccelli ; pelli d'orso bianco, di bisonle, di bue moscato, di rcnn.-

e di foca, parlc da fame strati per dormire, parlc per copcrloi, parlr

per tende, c per vestire a guisa di pelliccioni. Cappucci a got

bavero; code di volpe e di lupo da ravvolgere il collo: n;i

per difendere il naso dalle boree gelate ;
occhiali da neve per guar-

dia degli ocelli oflesi dal sovercbio blancore ; pastiche d'acelosa, ed

cmulsione di limoni per impcdire lo scorbulo cagionalo da quei fred-

di crudeli; slivalidi vilel marino Irasunli di grasso da reggere alle

brume, alle guazze, ai ghiacci soluli
; racchelle da camminarc sulla

neve molliccia ;
coltellacci da scuoiarc animali

; granfi c arpagoni

in asta da aggrapparsi alle rive troppo repenti, o da afferrar alberie

bronconi nei gorghi de' fiurai : insomnia lo sperlo francese avea pen-

salo e antivedulo a tulti i casi di quc' lunghi c deserli viaggi polari.

Tulti poi cotesti arnesi egli avea si bene asseslali che sulla Ireggia

occupassero il miuor spazio possibile, e dessero il minorc ingombro

ai tre viaggiatori chc doveano salirvi a sedere. Ma il pericolo mag-

giore in quelle desolate regioni si era la mancanza di vitlo; c pero

Martino vi provvidc quanlo meglio pole. Di tanli cervi, alci c bisonli

uccisi da lui e da Airone egli avea con ogni diligenza trinciato le

carni fibrose e asciulte, le quali minuzzu colla lunella in minimissimi

tritoli poscia disseccati all
1

aria
,
e come gli ebbe sfarinati conciolli

col grasso purificalo di foca
,
c ne fece quel paslume ,

chc pe
1

viag-

giatori artici vien delto con nome indiano Pcmmican. Conic T ebbe

accomodalo e condilo col grasso ficcollo di forza nellc budella, c nelle

vesciche de
1

cervi c de' bisonti meltendolo per giunla in sopprcssa ,

acciocche cosi schiacciato pigliasse minor luogo.

Allorche fu all
1

isola del Re Guylielmo. ove naufragarono YErebu*

c il Terror, raccalto parccchie scatole di lalta, ove i navigator! rac-

chiudono paste ,
brodi congelati , panelli di cioccolatle ecc. ecc. e

servissene per acconciarvi dentro grasso . carni adumati 1
, farina di

pescc disseccato, rocchi di sloriouc in salamoia; e perche in quelle

Jreddissime plaghc le carni baslano a lungo senza infracidare, Mar-

lino avendo per avveulura Irovalo in riva al mare
,
sollo le croslc



417

di ini'llc pt,tliuv di >al<-, in<al'i cu>(v di aln-. dj daino,

di ciTbiallo, le quali ru>i .spalm tl< >i ,-..11-, -r\ahin livsdie C beno in-

frollile parecehi nu>i. 1. inioppo maggiu: ,1 ulto de' cani chc

dWfWOilrainaro la slilla, c peio uiise all.i >i-liiao-i,i di oiollo bu-

il i|uale pui bollilo crcsce, e il brodo >lr nuliv t> da Irna :

iudi >p ra\a >1 nmdrre qualcke orsaccbiollo, qualclic lupo, qualcbc

: luro la fame di per di.

11 iu'#)/.io lullavia dc' cani imn i;ri di si picciula lovalura cli

lu.-iU-xic .Marlinoingr.ui pou.Mrro. Mni'lnn- i\ a\oa Irnila. ui.i u' t-ra

. cho nun v' ha in Eurupa sigooro, il (|ualc piu accan v/i I

e i-suoi palafreni piu di quello avcss' egli iu amore i

i i-ani. Dodin i-ran per ordiuario seel li per la siia Ireggia, alia

qualo no accuppiava quando olio e quando dieci
,
e Ulora lulla la

uiulu du'dodifi. Ad ogni iigliuolo n'aveva asscgnalo soi, di sorte

clic Aii tine nun ne avrebbe ollcnulo un paio di piu oe dal padro 06

da
1

iValrlli : cd eziandio con olio Marlino non polea far llrare quel

Iraiuo cue avea sopra il carico di parccchie ceolinaia di libbre. Egli

a\oa gia prevedulo queslo sconcio, c dei varii doni avuli da Mac-

Clmini serbo quelli chc piu eranli iiecessarii ;
il rimanenle dispose

per barallarlo a' cani cogli Esquimosi. Indi inessosi all' iuquisizione

tiu\ u di mollu intoppo, e prelendenzc allissime dal canlo de' posses-

jori : di chc egli era in sul dispcrato di venirne oggiinai a capo ne

per soghe, no per ascie, ne per lancioni in cambio. Se non eke pi-

gliando voce iuloruo a qucsla pralica, gli venue del lu a piu d' uno ,

clie T Amjeknk avea la piu bella razza di veltri eke fosse in lulla la

Boozia
; perchu Marlino entro in isperanza di riusciro air inlcnlo. E

un di prcso uua bolligliclla di rhuin. ond' erasi moslralo ghiolHssiiuo

lo slregone allorchc gl' inglesi del Fox lo infusero ncl Ike in casa di

Martuiv, coil cssa in lasca rccossi a guisa d' onore a visitarlo, e far-

gUene uu prcseule, diccndo : Nubile Anyekok, io so che li va raollo

a grado T acqua di fuoco, e avendone ricevulo in dono dal capilano

de' bianchi quesla poca, ho eredulo farli cosa gradila di porgerlela

iu duno. Eir e buona a mille usi
;
e vcrsatonc alcune gocce uella

neve dU-iolla c bullila al fuoco e ollima medicina allo slomaco poi

Serb IV, vol. ML 27 e Agosto 1860



\\ 8 LA CASA Dl GBIACC10 GLI APPARECCHI

LAngekok non avea bocca da ringraziarlo di tanta corlcsia
,
c

Marlino veggendo chc gongolava lulto di lelizia
,
colse il momcnlo

propizio, c gli dissc : Voi fciete valcnlissimo nelF arle voslra c lenulo

nolla piu grandc cslimazione de
1

voslri vicini e de' Ionian!
;
ma M \ i

dico, clic sc voi aveste il fulminc ch' io v
1

ho fallo scoppian- dinanzi

a'piedi, la fama voslra volcrcbbc di tralto per insino al polo. Io so-

die voi avelc di molli cani da Ireggia ,
ed io che fra non raollo do-

Yrei inlraprcndere un lungo viaggio ,
se voi me ne cedesle qualtro

de' piii robusti, io in componsazionc ve li pagherei due fulmini Funo:

con olio fulmini in mano voi suresle potentissimo.

V Anyckok a tale proposla strabiglio, e battendo paluia a palma

esclamo : maraviglioso bianco, di' lu da vero, o vuoi lu bcffarli di

me? Otto i'uhniiii ! Bianco, damini la mano e giurami la lua fede

che lu non mi prondi a gabbo. Marlino
,
che rideva in cuor suo T

diegli una gran slrella, diceudo : io dico da buon senno : lu gli au'ui.

Allora il babbuasso diede a Marlino i quail ro cani piu belli e piu

forli cbe avesse nel branco ,
e Marlino gli snocciolo in mano le olio

pallinc di polvere fulminanle, che YAngekok non osava quasi di loc-

care
,
lanl' era sopraflalto di quel lesoro di due soldi. Li ri|X)6e in

un cofanello, c poi richiese Marlino del come farli scoppiarc. Gellali

forle in terra, rispose, c scoppieranno forlemenle. L' Angekok per

parecchi giorni pareva un uomo fuori di se, lanlo Tidca di possedere

quella meraviglia il teneva stupefailo e superbo: ogni momenlo a[ri> a

quel forziere per riiiiirarli, e v' accoslava Forccchio per ascollarc se

alcun suono s' udisse usoire di quellc pallolle ,
e non sapeva inleu-

dere come esscndo fredde contenessero tanla fiamma, e come facendo

lanlo rimbombo non s' udisnc in quelle niun romore di sorle.



OKIGINI

DKLU SOVRAN1TA TEMPORALE
DEI PA PI 1

VII.
v

// Papa Stefano II in Francin.

Prima di Slefano II . pocbi furono i Papi die viaggiasscro fuori

d'ltalia, c qwsli scmprc volsero i loro passi ad Oricnle. Senza con-

laro gli esuli ,
cumc S. demonic relcgalo da Traianu oclla Tauride

(oggi Criioetj , S. Liberio confioalo da CostaDzo a Bcrca in Tracia .

S. Silvcrio cacdato da Belisario a Patara nella Licia ; i viaggi Iras-

marini degli anlichi Pontefici furono tuili indiri/./.ali a Coslantiuopoli

Vi aiulo uol 525 S. (iiiovanni I nun ialo airimperatorc (iiuslino dal

Do Tcodorico
,

e indi a dieri anni S. Agapito iuviato a plarar <iiu-

sliniano dal Re Teodalo. Vi aiulo Vigilio ,
chiamalo dal mcdesimo

(iiustiniano, per la cclebrc questione deiTrc Capiloli ;
ed ognun sa i

gravissimi ollraggi c le violenze ch' cbbe a soffrirvi noi selle anni

di \i soggiorno, cioc dal 547 al 554. S. Martino nel 654 vi fu a

\i\a forzu Uusciuato prigioDC dairimperatore Coslaole ckc poi iuaa-

dollo a inoriiv in Crimea. E per ultimo vi si reco nel 711 il

l.uilino, invitatovi e corlcsemenle ricevuto da Ciiusliniaiiu II.

1 V. tjuetilo voliiue pag. 38 e segg.
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Ma ormai ^Slcfano II apre una nuova via ai Pellegrini aposlolici.

L'Oricnte, fallo ogni di piu slranicro all" Italia, piu non li vedra : lo

scisma c la cresccnte barbaric rompcra gli ullimi nodi della alleanza

fra Tantica Roma e la nuova, dcslinata a divcnirc un di la capitate

dell
1

Islamismo
,

cioe del piu Iremendo nemico del nome cristiano.

Ma la luce che si ritira dalf Oriente si dilata e splende vie piu bella

nelle regioni deH'Occidenle. Qui col Cristianesimo di cui Roma e

maestra, sara quinci innanzi la sede e il centro della civilta umana,

qui si agiteranno gVinteressi sovrani della gran famiglia callolica. Se

perlanto questi inlercssi esigeranno talvolla che il Padre comune

muova fuor di Roma e d' Italia, la sua via sara verso occidenle e set-

tenlrione
,

in Francia o in Germania
,

cola dove risicdera 1' Impero
novello

,
che un Papa creera per meglio unificare

,
anche politica-

mente, il mondo crisliano. Slefano II fu il primo Papa che valicasse

le Alpi ,
ma ebbe molli successor! che ne seguilarono le orme. Co-

rn' egli va ora ad invocar Pipino ollremonti, cosi andra S. Leone III

per ben due volte ad invocarc Carlomagno o a fargli visita, andran-

no Slefano IV e Grcgorio IV ad abboccarsi con Lodovico Pio, e Gio-

vanni VIII con Lodovico il Balbo. Trasferito poi ai Tedeschi Hmpero
dei Carolingi, la Germania vedra nel secolo undecimo Benedetto VIII

recarsi per due volte presso il santo Imperatore Enrico II, indi Cle-

mente II e S. Leone IX per ben Ire volte, e Vittore II presso Enri-

co III. La Francia poi ripigliando nell'Europa caltolica la prevalenza

che avea cedulo per poco all'Alemagna, rivedrft nei due secoli XII

e XIII ben nove Pontefici, venuti ora a lener Concilii e trallarvi gli

affari della Crislianita
,
come Urbano II

, Eugenio III
, Gregorio X r

ora a ccrcarvi asilo conlro le prcpotenze imperial} e contro le fazioni

degli antipapi favoreggiate dai tedeschi e dai baroni romani, como

Pasquale II, Gelasio II, Innocenzo II, Alessandro HI ed Innocenzo

IV; coi quali dee noverarsi Calislo II, che nella Francia stessa sari

creato succcssore a Gelasio. Non diciamo dei selte Papi Avignonesi

che per 70 anni terranno la sede in Provenza: e nemmeno vorrem-

mo dire dello spcttacolo che anche la Francia sara costretta a vedere

nei due Pii, il VI trascinato in eta decrepita di oltre 80 anni su pei

ghiacci delle Alpi per morire nella prigione di Valenza
,
e il VII
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tralln prigioniero a Foulaim-blrau da qurl mnloimo Impcralore cui

cinque anni innanzi era ito a coronarc iu Parigi. Ma
,
liberi o pi i-

gionicri, nclla prosperity o nella persecuzione, le ormc loro saranno

scmprc slampate di gloria, c Y omaggio dei popoli ,
ncl sccolo deci-

monoDO come nell' ottavo, scguira sempre dcvolo i passi del Pontc-

fice pcllcgrino. Tale fu il viaggio di Slefano II . il quale riusci un

vero trionfo, e per la regia munificenza onde Pipioo si studio di ono-

rarc la macsta papale, e per la pit-la do' popoli avidi di contemplare

da \icino per la prima volta quesla maesla , cui lonlana crano av-

vczzi a vencrarc con lanto ossequio.

II Ponlefice parti, come dicemrao, ai 13 di Novembre da Pavia,

ed aflreltatosi per timore di Astolfo verso le chiuse piu vicine delle

Alpi, giunse in breve in Val d'Aosta appie del Monte di Giove, cioe

del Gran San Bernardo
,
dove era gia tcrrilorio franco. Imperocche

la fronticra di Francia a quei tempi giuugcva fino al di qua de'mon-

li . non avendo i Longobardi spinto mai la conquisla sui gioghi alpi-

ni
,
la gran catena dci quali ,

e con essa la chiavc d' Italia
,

restd

sempre in polere dei Borgognoni c dei Franchi. Percio a qucsli fu

sempre cbe vollcro cosi facile 1' ingrcsso dell' Italia
,
bastando loro

superare le cbiuse longobardc, cioe quelle difese di mura e di stec-

cati che i Longobardi aveano drizzalc sulla fronticra ai principal!

sbocchi delle Alpi , piullosto per segno di confine c per impedire il

libero passo ai viandanti
,
che non per fortezza militare da resislere

ad eserciti. E queslo valga, sc puo, a conforto di coloro i quali deplo-

rano oggidi la cessione, che il Governo Sardo ha falto recentcmcnto

della Savoia alia Francia. Egli con ci6 non ha fatto altro che rcsti-

tuirc le fronlicre del Regno italico presso a poco nel medesimo slato

in cui crano undici sccoli fa, riconducendoci con felicc progrcsso

alia bcalissima eta dci Longobardi , agli aurei tempi di Re Astolfo ,

le cui prodezze c glorie del rcsto vcdiamo oggidi in molti allri rispettt

non pure emulate ma vinte.

Chi ha valicato il Gran San Bernardo nei mesi anchc men rigidi

dell anno, ed ha conosciuto da vicino la selvaggia orridezza c le ncvl

cd i geli acutisshiii c le bufcrc spavcnlosc di quelle alpi pennine ,

puo immaginare faciimenle quanto aspro dovesse tornare al Papa
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Stcfano e ai Roman! della sua comiliva il passaggio del monte di

ve (come allora chiamavasi
)
in sullo scorcio del Novombre, c quan-

do ancor non v'erano gli ospi/i e i conforti che oggi nc alk'\

I'asprezza, e il pericolo 1. Nondimcno, la Dio merce, il Papa giuiiM-

sano e salvo nol Valese, al monaslero di >;ui .Maurizio. Bensi ebbe

a piangere la perdila di Ambrogio primiceiio de' notai
,
uno dei

piii insigni pcrsonaggi del clcro romano . c slato gia da S. Zac-

caria e dal medesimo Slefano II adoperato ,
come vedemmo

,
nolle

piu ardue legazioni ;
il quale ,

secondo che leggesi in alcuni codici

di Anastasio 3, preso da febbre acuta accesaglisi probabilmente

nelle \ene per gli strapazzi dell
1

aspro viaggio ,
nel monastero me-

desimo in pochl giorni mori. La celebre bailia di san Maurizio, fon-

dala gia piu di due secoli innanzi dalla picta di Sigismondo Re di

Rorgogna in onore dei Martin della legion Tcbca
,

fioriva a quei dl

>ulk) la disciplina doll' abbate Auraslo 4
;
e siccome posta in sui

liniiti di Francia e d' Italia, era stata secondo i convegni precedent!

scelta per 1' abboccamento del Papa col Re franco. Ma Pipino, vol-

gendo ncH'animo cose maggiori, mando pregare il Pontefice che si

1 Al passaggio delle Alpi alludeva principalmente il Papa nella lettera

che poi gia tomato a Roma scrisse a Pipino, dicendo : Tradidimus corput

ft animam nostrum in magnis laborious ad riam spatiosam ft longinquam

provinciam valde /?*i in vestra fide: per Dei nutum illuc profeeli sumus,

afflicti in nive et frigore, aestu et aquarum inundatione atque vaKdis (tu-

minibus et ATROCISSIUIS Jio.vnai's, seu diversis pericvlis. CODICE CAHOLnto

Ep. 6.

2 II Primicerio de
1

Nolai ossia il Primiccrio della S. Sede era la priraa

dignita del Palazzo Apostolico, e rispondeva a un dipresso a quel che og-

gi e nella Corte Pontificia 11 Segretario di Stalo, e nelle Corti degli altri

Principi il Primo Ministro. Gli ufficii e le prerogative proprie di tal digni-

ta possono vedersi ampiamente trattate da Gaetano Cenni nella Disserta-

zione DeWoriyine, incombenze e dignita del Primicerio e Secondicerio dtl-

la[Clriesa romana (nil Tom. I delle sue Disserlazioni, Pistoia 1778) e dal

P. Pierluigi Gallelti, dottissimo Cassinese, nelfopera Del Primicerio della

S. Sede Apostolica, e di altri uffiziali maggiori del sacro palazzo Latera-

nense. Roma, 1776.

3 Nel Codice di Frehero e in uno dei due Codici del De Thou.

1 FAOI, in Baron, ad a. 753.
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degnasse di prorrdnv imuii/i oil ot.or.uv (loir nugusla su.i

il riior del regno. Apporlalori di queala regia ambasciala furuno

Fulradn ablulo di sau Dionigi .ippclluno del tte
,
e il dura

ll'tl.ird-i : i (jiiali pariincnl.- arcompagnarono il i'apa c cuo grand!

ouoran/.r lo >! larono per tullo il caiumino 1.

Pipino rouu 1

srppe chc il Ponlcliiv s' innollrava, n' ebbc immense

giubilo e mossosi da Tiiionville ove avea celebrato il Nulale -, colla

Begin. i, mi liglic con tulta la corle, \ nnc ad aspotlarlo nella regia

\illa di Ponlk'one :|
. siluaia nclle vaslc e rideiili pianure dei campi

r.alalaunici, famosi gia per la disfatla di Atlila. A
ijii

isi ccuto miglia

inii.in/i. niandogli inconlro ron alquanli ollimali
,

il sue primoge-

nilo Carlo, quello die poi dovea chiauiarsi Magno, e cbc trovavasi

allora iu sulla vcrdissiina da dri dodici auni. liuli il Re medesimo

vennc a riceverr il Papa , quasi a Ire miglia dal suo castello, c lo

accolsc con allissimi unori. Disucso da cavullo, si proslese a terra di-

nan/.i al PonU-iice, colla regina Berlrada, coi figli c con lutla ia corte

dcgli ollimali franchi: iiuli per buon Iralto lo addc^lro, servcndolo

quasi di scudicrc i. II Saulo Padre pieno di giubilo iuluoiio a grau

mi inn. * di grazie al Signore , rispondendogli in coro lutta la

comiliva; e fra divoli e lieli chilli giunsero al regio palazzo ,
cor-

rcndo allora il di solenne deir Epifania. II di scgucnlc ,
come nar-

1 A.NASTAS. in Slephatui II.

2 COM IN. FREUEUABII, P. i.* ; Annales LaurisseiUM.

3 II I'.voi (1. cit.) dice cbc il sito di <|nesta regia villa, ^bngliato da va-

rii scrillori, fu accuratameiile (tewritto ilal )|\RILI.U> uel Lib. 4 DC re di-

plomatica [Wg. 317, puncudulo in pnyo Pcrtcnti , no procvl a Yictoriato-

incxnso, supei- (luiios Salliiw el llrustioncm, ut leyitur in diplomate Caroli

Siwplicis, cioe viciiio a \ilnj->le-bruli' ussi.i Yitry-eu'l'erllmis , clie irovasi

a poche leglic da ChAlotu *ur Marne. 11 uoine di PoniicoHc u I'ontigwic che

leggesi in Auastasio uua corruzione del Pont iyonis che si trovu pres-

ao il Contiiiuulor. di Fredegario e uegli Amialev \ttfrts Francorum.

4 Ipttqtie (Piptnuf) in palatio tvo, in loco qui roratur Ponticone, ad fe-

re trium iirillium tpalium descendeM de equo suo cum magna htnnilitale

ttrrac proilralvtx ,
una cum tua coniuge, filii* et optimatibu*, evudein san-

ctissimum papam miccpit. Cut et vice ttralori* tuque in uliquanlum locum

iuxta eiu* tellaretn properavit. AJUSTAS. in Slephanoll.
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rano gli anlichi annali dc
1

Franchi, il Papa espose al Re la sua do-

manda
, accompagnandola di molti doni a lui c a

1

suoi duchi l
,
e

sparse di ccncrc insicmc col suo clero c vcstito di cilicio. prostratosi

a terra, in nome di Dio e dei sanli Apostoli Pielro e Paolo supplicu

il Re che libcrasse Roma dai Longobardi e dalla tirannia di Aslolfo:

ne prima voile alzarsi da terra, che il Re Pipino coi figli suoi e cogli

ollimali franchi non gli porgessero la mano, e nol levassero essi mc-

desimi in segno deir esaudire che faccvano la sua domanda, e ac-

cetlar V imprcsa della liberazione 2. Pipino allora non solo promise,

ma fece solcnnc giuramenlo al Papa di ubbidire in tullo ai suoi de-

siderii, et, ul illi placilum fuerit, exarchalum Ravennae et Beipu-

blicae iura sen loca reddere modis omnibus 3. Siccomc pero trova-

vansi allora nel cuore del verno, il Re invilo il Papa a Parigi a passar

ivi presso nel venerabile monastcro di san Dionigi la slagione piu

cruda
, aspcllando miglior tempo alia spedizione d

1

Ilalia.

1 CONTI.N. FREDEG. , Pars 4." Stephanus Papa Romensis ad praesentiam

rcgis veniens, multis muneribus tarn ipsi regi quam et Francis largilus est,

auxilium pelcns contra gentem Langobardorum et eorum regem Aistul-

fum etc. L'Autore anonimo della Parte I.* della Conlinuazione di Fredega-

rio, non solo fu contemporaheo agli event! che narra
,
ma scrisse per or-

dine dell' illustrc Nibelungo , figlio di quel conte Childebrando, zio del re

Pipino, che avea gia falto scrivere la 3." Parte. II che giova ricordare per

intendere quanta autorita debba altribuirsi al suo racconto.

2 CESARE BALBO nella sua Storia iTItalia sotlo ai Barbari
(
L. 2, c. 28)

sembra trovarc opposizione fra lo storlco romano (Anaslaslo) il quale di-

ce che il Re co'suoi prostrossi a pie del Papa, e gli storici franchi i quali

narrano che si prostrarono dinanzi al Re il Papa e il Clero in cenere e ci-

licii. Ma chi riscontri atlenlamente i testi, trovera che non e fra essi niu-

na coutraddizione. Anastasio descrive })iu rainulamente gli onori fatli dal

Re al Papa, ma soggiunge pure che il Papa reyem lacrymabiliter depreca-

tus cst. Gli annali franchi si diffondono maggiormenle nell'esporre le sup-

plicazioni falte dal Paj>a al Re, ma dicono eziandio che Stefano a Pipino

Rege honorificc susccptus est. I loro racconti sono dunque concordi; tanlo

piii se si distinguano ,
come si deve

, i due tempi , quello cioe del primo

incontro del Re col Paj)a a Ire miglia da Pontion, nel quale Pipino si prostrd

al Pontefice, e TaUro del colloquio tenulo il di seguenle nel palazzo me-

desimo di Pontion, dove Stefano porse a Pipino le sue suppliche.

3 ANASTAS. 1. cit.
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In MII hinnigj, malgrado lo provvidcnzc di Pipino e lc core del-

1'abbulr I'ulrado, il Papa infrnno di gravissima malatlia, cagiona-

tagli dalle falichc del viaggio e dall' asprezza dell' invcrnata
, che a

lui uomo mcridionalo
,
d' eta avaozata e di liacca salute

,
non potca

non riusdre pcricolosa. E il morbo giunse a tali eslremi
,
che gia

sfidato dai mcdici il SaDto Padre aspdluva la morte. Ma mentre lutti

tomcvano che ad ogni momenlo spirassc , egli risano tulto ad un

tratlo, per grazia prodigiosa del santo marlire Dionigi ,
a cui si era

caldamcnle raccoraandato. Egli slcsso nc ha lasciata solcone tcsti-

moniaDza . c conservasi fra lc sue cpislole un documento inlilo-

lato: Revelalio Stcphani Pupae 11, dov'egli narra la visiono che

ebbe dei sanli Apostoli Pielro e Paolo e di san Dionigi . il quale .

die' egli, venit ad me el dixil mihi: Pax tecum, frater, noli timere :

non morieris donee ad sedem tuam prospere revertaris. Surge sa-

mu, et hoc altare in lionorem Dei et Aposlolorum eius Petriet Pauti,

quo* videos, dedica, missas gratiarum agens. Con istupore di lutti.

Slcfano risusdto 1
quasi da morle a vita

,
consacro solenncmente

1' altare indicatogli da san Dionigi 2, e per gratiludine lasciov\i in

dono il suo pallio apostolico ,
serbato poi sempre come preziosa re-

liquia dai monaci, c lc chiavi di san Pietro 3. Tomato poi a Roma,

porlo scco alcunc reliquie del santo Marlirc
,
e intraprcsc V cdifica-

zionc di un monaslero e d' una chicsa in onor suo
; opera ch' egli

1 L' islantanea e prodigiosa guarigione del Papa e atlestata eziandio

da Pipino nel Frammento Fnntuzzi<ino, ove si legge: Inter haec iam prae-

fatus Dominu* tl bcniynissimu* Papa a Deo eijer factus est , ut pene omnes

de vita illius carnalitrr tliflMeremtu , sed superna laryienle gratia dum

omnes dtxpcrali pent aslwemu*
,
ictu oculi potissimc nimium se contaluit.

Tov\, Codice dipt, lonyob. D. DCLXXXI.

2 Di queslo fatto si trova pure cspressa ed autentica mcuzione nell'e-

pistola scritla da Lodovico Pio ad Ilduiiio Abate di S. Diuuigi. MIONE
,

Patrol, lat. T. CIV, pag. 1327.

3 Cioe una reliquia dei vincoli di S. Pietro inchiusa in una teca a for-

ma di chiavi, e slata gia sopra il sepolcro di S. Pietro, conforme a quello

che abbiamo altrove spiegato.



426 0RIGINI BELLA SOVRANITA TEMPORALE DEI PAPI

non pot6 compiero ,
ma fu oondolta a tormine dal suo succcssorc c

fratello san Paolo 1 1
.

Vomita intanto la primavera , dopo T ordinario Campo di Mnrzo

tcnuto alia villa di Braine 2, Plpino sollecilato da nuove preghiore

del Papa, intimo a tulli i suoi cohti e tribuni c duclii e man-hoi od

abbati;, una solcnne dicta in Ouiersy
3 da tencrsi dopo 1'ottava di

Pasqua, la qualc in quell' anno 754 cadde nol dl 14 d'Aprile. Al di

poslo, lulli intervennero
;

e forse la Francia non avea vedulo da

molli anni un' assomblea numerosa e splendida al par di quesla ,

ov
1

era presente il Papa, c doveasi Irallarc di una si grave e nobile

imprcsa, qual era la liberazione di Roma. Breve fu la discusskme:

porcho tutti con grido unanime (cum consensuel clamore omnium)

accottarono Timpresa; e fu stabililo per la spedizione il di 28 del

medesimo A'prile 4. Pipino inollre in quest' assemblea generale del

1 La nuova chiesa, consecrata dal medesimo S. Paolo ed arricchita di

molti corpi sanll
,
fu da lui appellala : Ad sanctos martyres in schola

Graecorwn , avendone data la cura alia nazione dei Greci. UALLOIX
,

Vita S. Dionysii, c. 26, presso MIONE, Palrologia Gracco lot. T. V; HILDUI.I.

in Areopagil. Benedetto di S. Andrea (Chr&nicon, n. 20) , parlando di que-

sta chiesa, ne determina il sito: inxta rfa Flamminen el ereio (e region*

Campi Marlii? nota 11 Pertz), non longe ab Aguslo cioe dal Mau&oleo

d'Augusto.

2 CONTIN. FREDEG. Pars 4." L'uso di celebrare i Campi di Maggio inve-

ce dei Campi di Marzo piii antichi
,
fu introdotto da Pipino ,

ma solo nel

755, come attesta 1'Annalista Petaviano, citato dal Pagi (in Jtaron. a. 755,

n. 24,). Quindi non pu6 dirsi col ch. Troya (nota 10 al Frammento Fantuz-

zianv ) che Pipino convocasse in quest' anno 754 a Quiersy il Campo di

Maggio un qualehe giorno aranti del solito per la gravita ed urgenza del-

I'affare : ma si dee credere, che dopo aver tenuto Tordinario Campo di MCH*

so a Braine
,
come attesta il Contin. di Fredegario, adunasse poi sul fin*

d'Aprile a Quiersy una dieta straordinaria per lo straordinario affare del

Papa.

3 Qufersy, Carisiacum, che alcuni autori confusero con Crecy, era nna

villa regia, posta in riva all'Oise, non lungi da Noyon. PAGI, in Baron.

a-, -.v,.

4f Benedetto di S. Andrea conferraa questa data, benchb la ritardi di

tre giorni: Bandus missus ex ore regis, cos) narra 1' elegante cronista del

secolo X, in Francornm gens, el in Saxonia, in Aquitaniis partibus et in
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fiegno slipulo con alto >oliMin.' l<- omii/ioni del /'//o d'ulleati*

colla S. S di
ijir-l Trullalo. die rinnovalo poariae confer*

mak> piu \"ll<- d.i lui da ('.arlomapio . fu la lux- di lull! gli alti

seguenti ,
r dc\< ripniai>.i. a pu li/io d.-l <h. Truya, unodei fold*

damonU del Diritlo pubbliro rurojK'o n<-l im'dio i-\o. I-/TO !< par**

1 diploma di Pipiuo . srrbaUvi uel prc/i"-i I'raiuiueulo I'uutuz-

ziano, gia piu voile da noi rirordalo 1
: Staluiimts cum COMMWK el

Bafavaria tl >'yu<i.v<d. /<i, el Alamannia, cl in cuncte regnura ititx, Hi omxe$

hottiliter h'tLKMtAs MAHS, in Laiiyofmrdorvm yen* super Astulfus rex.

Chron. n. 19.

1 Chiamiamo, dopo il TROW, Frammentu Fnntuzziano il prezioso. hen-

ehc rnntilo, Documento clie il Conte MVRC.O FvNrrzxi pel primo pubbHcd
nel 1804 ne'suoi Monument* A<irrnua(j (Tom. VI, pa^. 2S4-26T), e chr fu

poi clal Troya ristampatu ei! illuslralo ncl Codta- diplom. longob. (immoro

DCLXXXI). Per diro in l>reu* la sloria, e acciMinare con cio T imporlanza

di questo Documento , egli e da s ipere, come giaeendo neirA.rchivio Se-

jivio ili Venezia confusi e no.iiU'tti mi .irran fascio di anticbi Momimenti

Original!, i Capi dello Stato fecero cavarnc d' uu gran numero le Gopie ,

aotentieate da piii nulari , e dislribtiirlc in molli grand! Volami
, chc s'in-

titolaroDo Pactorum ft Conmtemorulinm , sia per |>rovveder meglio alia

ooiaervazione degli Oriyinnli come per servirc ,il!'n>u freq.ueale che !>-

roa fame il Consiglio dei Died. Nel 1:>00 gia cutrato , come scrive il Do-

P- Nlarco Foscarini ( DeWi Lflteratura Vrnfziana, pag. 151 ), si compilo

ana Raccolla non di tutti ma di solo 270 de' piii notabili fra quei Docu-

inenli
, col titolo : Series LiUerarum, Priuilegiorum el I'aclorum , I'onlifi-

mtm, linptratorHm , el aliorvm Priitcipinn ml \'enclorvm Ducatum ft Eccle-

riui spcclantiuin ab anno 700 ctrciter usque ad ItOO. Quesio prezioso

Codice dei 270 Document! fu prinia po^sodulu da Bernardo Trovisano ,

palri/io vi-neto, e <la lui prcse il nome di Codice Trwisano. Bernardo la-

sciollo al Vescovo di Verona, suo fralello; e da questo passo in eredita al

N <>\o di Feltro. Ma uu pubblico Dccrelo avendo allora slanziato che il

e Treviuano cvu tulli gli dllri spelUiiti ullc cose pulibliche Veuzia-

je paswssero ueirArohivio Segrelo dcllo Slalo
,
iU'.udicc i\i trasferiU)

floomparve agli Ii uomim. Ma prwna di cin, ire Copie eraiko gia

taic trade del Codice Tre\ isano : 1' uaa , collocala ora nella Riblioteca

Marciana
;

1'altra cbe fu dell'Abate Canonic! ; e la lerza spetUinte ilia 11-

breria Suajer. La Copia d-l Canonic! fn qiielia clu- \i-nnr .file raani del

FuiiUuzi; ed egli toejto ue pubblico otto iiobilMsimi Documeuti, fra i quali

e la Prometta di IMpino u Slefano II. II Truya ripubblicandolo ,
consultr*

per mezzo del fiibliotecario Bcltio la copia della Marciana
, che gli die
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clamore omnium , ut terlio Kalendas Maiarum in Chrisli nomine

hostililalem Lonyombardiam adissemus; sub hoc, quod PRO PACTIO-

NIS FOBi'BRE per quod pollicimus et ftpondemus tibi Bealissimo

PETRO Claviyero Regni Coelestis et Principi Aposlolorum, et pro

te huic almo Vicario tuo STEPIIAXO, eyreyioque Papae Summoque

Pontifici, eiusque precibus , successoribus, usque in finem saeculi,

per consensum et tioluntalem omnium infrascriptorum Abbatum,

Ducum, Comitum Francorum, quod si Dominus Deus nosier pro

suis merilis sacrisque precibus Victores nos in genie et reyno Lon-

yombardorum esse constituent
, omnes Civilates , atque Ducata sen

Caslra, sicque insimul cum EXARCHATU RAVBNNATCM nee non el

omnia quae pridcm tot per Imperatorum laryilionem subsistebant

ditioni, quod specialiter inferius per adnolatos fines fuerit decla-

ratum, omnia que infra ipsos fines fuerint ullo modo constiluta, vel

reperta, quae iniquissima Lonyombardorum yeneratione devastate,

invasa, sublracta ullatenus alienata sunt
,

tibi tuisque Vicariis sub

omni inteyritate aetcrnaliter concedimus, nuUam nobis nostrisque

successoribus infra ipsas lerminaliones polestatem reservatam, nisi

solummodo ut orationibus et animae requiem pi'ofiteamur , et a Vo-

bis populoque vestro PATRITII ROMANORVM vocemur. S^guita quin-

di la designazionc del confini delle terre concedute alia S. Scde
,
di

cui altrove ragioncrcmo.

In qucslo Patto d'allcanza (paclionis foedus] il Re Pipino pro-

mette dunque a-S. Pietro, e per lui al Papa Stefanoe ai successor!,

di concedergli in perpelua e plena autorita, senza riserbarne a so

ne a' suo! successori alcun diritlo, tulle le cilia
,
ducali e castelli

posli ncU'Esarcalo di Ravenna, c tullo do die aveano neh" Italia

alcune variant! preziose per la sua edizione. Aggiungiamo che il celebre

Apostolo Zeno vide il Codice Trevisano ene compild un Indice ragionato,

in cui, sotto il numero VII, da un sunto precise della Promessa di Pipino

quale si legge nel Frammcnto Fantuzziano.

I varii copisti per le cui mani que$to Documento dove passare, danno

ragione dei non pochi errori che vi si leggono; ma la sua autorita e abba-

stanza assicurata dalla storia medesima delle sue vicende. Del resto chi

voglia di quest' autorita avere piii ampie prove legga il TROYA nel luogo

citato, donde abbiam tratlo queste nolizie.
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ini<|iiamcntc invaso i LoDgobardi , poslo die Dio lo faccia di cssi

\\\\( ilorc; non diirdi-ndo allro ricambiosc non die di prcghicrc per

1 aniuia sua, c di rk-everc dal Papa c dal popolo di Roipa il tilolo di

Pnlrizin tlri Romani. <ir.mili>siuia e la luce die questo Documenlo

sparge sopra la storia di quel tempo, e gravissiinc le consideraziooi

oode i- focondo
;
ma serbando quesle ad allro luogo ,

ci conlentcrc-

mo per ora di segnalaro al lettorc 1'importanza di quelPatto ,
c pro-

scguiremo il fllo della storia.

La spcdiziono d' Italia dovea
,
come udistc

, pigliar le prime mos-

.v il di 28 d'Aprile ; ma cbbc inaspctlali indugi nati da varic ca-

gioni, fra le quali forse precipuo fu 1' arrivo di Carlomanno, fralcllo

di Pipino, vcnuto appunto a disturbarla. Imperocche il Re dei Lon-

gobardi, chc ben sapea qual tempesla si stessc addensando al di la

dellc Alpi conlro di lui
,

si era dato a cercare i modi di slornarla ,

ft rino peri) di non volere ceder nulla delle sue male conquiste. Gia

prima d' ora, cioe durantc il vcrno di quell' anno, Pipino avcaman-

dalo due volte suoi Legati ad Aslolfo, richiedendolo in nomc del Pa-

tronalo chc la Francia pigliava di Roma, di far pace col Papa e coi

Romaui. Anzi non pago di tanto, gli avea oflerto 27,000 soldi d'ar-

gento e 12,000 d'oro per comprare dal barbaro la negala pace:

ma Astolfo, ut prius inlollerabilia mala permiltcns, nullum pads
dare voluit responsum 1. Rensi si avviso di spedire in Francia un

ambasciatore chc cercasse di staccarc Pipino dal Papa e distoglierlo

dalla meditata imprcsa. E a questo difilcil negozio scclsc un uomo,

di cui nessuno cerlamente potcva essere piu autorcvole e accetto

nella Corlc di Francia.

Questi fu Carlomanno, fratel maggiorc di Pipino ,
il quale ritira-

tosi, come narrammo, a Monte Cassino, ivi gia da sette anni fioriva

ifluslre non meno per moniicali virtu di quel die fosse un tempo per

grandezze mondane. Astolfo mando alia cclebrc Radia
,
o se dob-

biain crc.l
i ro a Renedelto di S. Andrea 2, venne egli slesso in per-

sona a ridiicdere Tabale Oltalo
( quel medesimo chc egli avea si

1 Cosi il Framntfnto Fantuzziano , la cui nairazione vienc conformata

),i Ana>ta>io e dagli scrittori Franchi (Contin. Fredeg. ,
Annalcs vcterts

Francorit,

2 Chronicon, n. 19.
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Yillanamente rinviato due anni innanzi
, quando venne Legato iK 1

Papa a Pavia) di spcdirc il monaco Carlornanno presso i! Re Pipino

affine di slornare la calala dei Franchi in Italia. L' Abate non pole

dire di no ad Astolfo
,

e Carlomanno ubbidendo all
1

Abate rocossi

con atquanti do
1

monad Cassinesi in Francia 1. Quali istruzioni I

se avuto dal Re Longobardo e quali argomcnti adducesse per dislorre

Pipino e i duchi Franchi dall'imprcsa, non sappiarao ;
ma 1' cffclto si

fu chc non oltenne nulla. Del reslo e vcrisimile che Carlomanno adem-

pisse assai tepidamenlc la trista missione impostagli, di perorarc con-

tro gl' intcressi del Papa e della Chiesa Romana in favore del piu

feroce suo nemico. E benche Anastasio
,

c TAnonimo salernitano

*uo copialore, ci nan-ino ehe egli parlo con gran calere e veemen-

za per rovinarc la causa della Chiesa
,
conforms alle ispirazioni ri-

cevute dal nefando Astolfo 2
;

noi crediamo che s'accosti piii al vc-

1*0 Eginardo ,
autore gravissimo e informatisshno delle cose della

corte francese
,

il quale ne
1

suoi Annali racconla
,
esscre slata opi-

nione che Carlomanno facesse di mala voglia quest
1

ufficio, come di

mala voglia e per solo timore di Aslolfo
,

erasi indotlo il suo Abate

ad imporglielo 3. Astolfo infalti era tal uomo, che, se Ottato e Car-

lomanno si fossero negati alia sua domanda
,
non avrebbe esilato a

pigliarnc crudel vendetta, e a rinnovarc forse in Monte Cassino gli

orrori commessi gia dal duca Zoltone. Pole dunque parere prudento

consiglio che Carlomanno accellasse Tandata in Francia; ma non per-

1 COD. CAROL. Ep. 11.

2 Nitebalur omnino (Carolomannus) et vehemcntius decertabat sanclae

Dei Ecclesiae camsum subverlcre, ibxla quod a praefato nee dicendo Aitfnl-

fotyranno fuerat directus. ANASTAS. in Stephana II.

3 Venit et h'arlomannus fraler regis., iam monachus foetus, iussu abbatis

sui, ut apud fratrem suum precibus ftomani ponlificis obsisteret ; w/rrs

TAMKX uoc FKCISSE PVTAttR
, quid Tiec ille abbatis sui tussu contemnere , nee

abbas Hie praeceptis regis Langobardorwn , qui ei hoc imperarit, audtbat

resistere. A.NNALES ECINRARDI a. *733. Anche Leone Osticnse, dicendo ch

Carlomanno vix aegre hoc regi annuenle abbate profectus est , (Chronicon

Casinense L. I, n. 7), e gli Annali Laurissensi narrando che per iussionem

tbbutis sui in Franciam tenit, QUASI ad conturbandam petitionem apostoli-

tam (Annales Lauriss. a. 753), ed AIMOLNO (L. 4, c. 26) confcrmano la me-

tlesima opiniooe.
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ri ! oredersi che egli sposasse di buou animo I'
inii|tia causa del

llr Inn-. ili mlo. CliHYlifc sia pcro tMI- lialtalivc corse Ira i due regii

frali-lli. ccrlo
'

rlie I'ipioo iv.slo .-aldissimo nclla
|

lu/.iono ,

e a accinsc a in MI la loslo ad cflelto. Ouanlo a Cai lomanno . nun

M.ll,- o nun polo piu fare rilorno hi Italia; ma per comunc coDst-

glio del Papa del Jlr , riliratosi a vi\nv x-coudo la -ua

yrofoaaione nel uionastero di Vienna in Franciu
, hi dopo breve

spa7.io, e prima cho Pipino lornasse dalla spedizioue d'llalia, preso

da fcbbrc mori
; consolalo n-' suoi ultinii dolori dalla Regina Ber-

trada. i lie duranle Tassonza di Pipino s'era ritirala andi' ella a

Vienna 1. 11 suo cadavere, chiuso in una urna ricchissima d' om c

di genime, fu poi da Pipino, con raolti dmii. rimandato a Monle Cas-

sino 2, dove riposa tulUma.

Allra cagionc di rilardo alia spedizione d'llalia soiubra ossere sla-

(o un nuovo accesso d'inferinila sopravvenulo al Papa, come proba-

bilmenle opinano il Pagi e il Tro\a 3. Qucslo nondiineoo fuaccesso

passaggiero, e Stefano pot6 it di 28 o 29 di Luglio 4 compiere in

S. Dionigi la solenno incoronazione di Pipino e Bertrada e dc' loro

due figli Carlo e Carlomanno, della quale parlano tulli i monumenti

di quel tempo. Pipino era gia slalo due anni innanzi consecrate,

come narrammo
,
Re dci Franchi da S. Bonifacio

, Arcivescovo di

'llagonza e Legato del Papa S. Zaccaria; ma venulo Stefano II in

Francia
, egli arabi di ricevere nuovamente dalle mani medesime

del PonteGce la regia unzione : o forse qaesto ora.stalo il fine pro-

cipuo, per cui
,
bencbe avesse prima concerlalo di abboccaisi nI

Papa alia badia di S. Mauri/io nel Valese, Tavea poi pregalo di iu-

uoltrarsi fiuo a Parigi. Como lie nuovo e capo di una nuova dinasliu

1 EGI:SB\RDCS, Annates, a. 7iI5
; ANNVLES LVCRISSENSES etc.

t Eur.iiEJiPERiT, Brevis descriplto qninqut region Langobard. apud PRA-

TILLI, T. II
; LEO OsriE58i8 in Chron. Casin. L. I.

3 PAGI
,
in Baron, ad a. 73i: TROY A., Cod. dip!, longob. n. DCI.\\\I ,

nolle Epochf storiche intorno alia Prima Proincssa di Pipino.

4 Quinto Kalenda* Auguxti , (28 Luglio) dice FAbatc Ilduino ne'suot

Artopagitica ; e il Pagl consente tanto piii volentieri a questa data, perc^
11 28 Laglio cadde qucH'auno in Domenica

,
ne sifTaltc rorimonle soleano

couplers! in allri giorni cho di Domenica odi festa soleane. IITroya, nolle

sue Epochf ttoriche teslc ciute, pouc il di 21.
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a lui imporlava somraamcntc di assodare per se e per la sua snc-

cessione il Irono
,
e cireondarlo di lulli gli splendor! della maestaV

N6 polea cerlamente scegliere a cio mezzo piu eflicace, al-cospclto-

della Francia
,
anzi di lutla la Crislianila

,
che quello appunto di ri-

cevere dal Vicario stesso di Cristo T unzione e il diadema rcale.

Onore altissimo e ambilo poscia in ogni tempo dai Carolingi fino ai

Napoleonidi ;
ma che allora dovette sembrare tanlo piu grande quan-

lo era piu nuovo
, giacche Pipino fu il primo Re che cingesse co-

rona per manp del Papa. E qucsta stessa novita moslra V indole dei

tempi, e quanto il concetto cristiano fosse gia sempre piu allamente

penetrato nella societa. Prima il voto dei guerrieri e dci capi della

nazione
,
o la successione del sangue ,

o anche solo il dirillo della

spada baslava a fare un Re
; poi si voile che il fatlo o diritto uma-

no ricevesse per mano della Chiesa, ciofe dei Vescovi, quasi un sug-

gello divino, e lo stesso Clodoveo primo Re cristiano, voile da S. Re-

migio insieme col batlesimo la regia unzione : ma piu tardi Pipina,

capo della nuova dinaslia
, aspir6 a ricevere quesla unzione dalle

mani stesse del Capo della Chiesa
, parendogli tanto piu sacra e<f

inviolabile quella maesla, la quale attingesse dal fonle raedesimo del

sacerdozio crisliano la sua consecrazione.

Pipino per6 non ricevette solo dal Papa la conferma del tilolo di

Rex Francorum, ma con esso ne acquisto un nuovo
, quel di Pa-

tritius Itomanorum : titolo ambito gia e portalo, come dicemmo, da

Clodoveo
,
e dal Re Pipino richiesto poc

1

anzi ncl Patio di Quiersy
come condizione e quasi unico premio della difesa armata ch" egK

prenderebbe di Roma. Ne altro infatti signifies questo litolo di Pa-

trizio neir uso di quel tempo, se non che Difensore, come mostre-

remo ainpiamente, a Dio piaccndo, in allro luogo. Ma ognun vcde

facilmente quanlo queslo lilolo e uflicio di Patrono della Chiesa ro-

mana dovesse aggiungere al Re dei Franchi di autorita e polenza al

cospetto di tutti i Re e popoli crisliani, e quanta ragionc aves.se Pi-

pino, parlando anchc solo politicamenle, di ambirlo e richiederlo co-

me guiderdone della sua impresa. Rasti riflellere
,
che quando S.

Leone III sostitui in Carlomagno al nome di Palrizio de' fiomani

I'appellazione piu augusta ed onorifica d' Imperatore , egli non, ag-

giunse nulla in realta ai diritti o alia dignita di Carlo
;
e che quella
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pr.imlozza e premincnza sopra gli allri Monarch! . la qualc da indi

in
<(ii<i

fu per tutto il medio cvo associata al grado iroperialo , gia

lulla conlrnt'N asi in gormc ncl lilolo di I'nlrizio de.' Romani dato a

Pipino.

I medcsimi tiloli di Beget Francorum, e di Palritii Romanorum

furono in quel di solcnnc confcriti da Papa Stcfano anche ai due fi-

gli di Pipino, Carlo e Carlomanno; assicurando cosi fin d'ora a lutta

la xiirpo la potenza ch'egli consccrava ncl capo di cssa. Anzi, come

si ha da un anlichissimo codice pubblicato dal Mabillon, il Papa im-

pose legge ai Franchi sotto pcna di scomunica, chc per V avveniro

non cleggcsscro mai al irono fuori chc i disccndcnli di Pipino
1 c del

suoi figli, siccomc quelli chc da Dio erano stall spccialmcntc csallali

e dal Vicario di Crisloconsccrati. La nuova loro dignita non pure e

attestala da lutii gli scriltori, ma trovasi autcnticata dalle letlere del

Codice Caroline 2, ne' cui titoli si legge dope quel tempo : Domi-

1 Tali omnes interdictu et excommunicationis lege constrinxit , ut ttun-

quam de alterius lumbis reytm in aero praesumanl rligere, sed ex ipsorvm

quos et divina pietat exaltare dignata eat, el sanctorum Apostolonim inter-

cessionibus per manus Vicarii ipsorvm beatissimi Pontifici3 confirmarc et

consecrare ditposuil. Cosi 1'auture di un Codice dell'opera De gloria mar-

tyrum di S. Gregorio TuroncDse, in una nota apposta al fine del suo ina-

noscritto ,
dalla quale sappiaino che egli scrivea nel 767

,
cioe regnante

ancora Pipino, alia cui coronazioue forse erasi trovato preseote. M \BII.I.O\\

De Re diplomalica. L. V.

2 II Codice Caroline, che gia ci venne piu volte citato e che dovremo

d'ora innanzi cilare piu spesso , e uno dei piu preziosi e autorevoli monu-

menti della sturia del medio evo. Esso e composto di novantanove lettere,

indirizzate dai Papi Gregorio III
, Zaccaria

,
Stefano II

,
Paolo I , Stefa-

DO III
,
Atiriano I e dal pseudo-papa Costantino ai Principi e Re Franch?,

Carlo Martello, Pipino e Carlomagno, dall'anno 739 al 791, e raccolte nd

medesimo anno 791 per ordine di Carlomagno in un sol volume, facendote

dagli originali che, tra per 1'eta e per I' inciiria. gia in parte guastavansi,

diligentemcnte copiare in buone membrane a memoria perpetua. Questo

volume membranaceo dalla biblioteca di Carlomagno, come vuole il Lam-

becio, passo alle mani di Williberto Arcivescovo di Rouen ,
indi alia bi-

blioteca imperialc di Vienna , dove si trova tuttora. Ma il Troya , miglior

critico, moslrd potersi asserire solamente
,
che il Codice Viennese e una

copia del Codice primitive fatto da Carlomagno, la quale copia ap-

Serie IV, vol. VII. 28 6 Agoto 1869
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ttfr excellenlissimis filiis , Pippino regi el nostro spirituli

tri, Carolo el Carolomanno item reyibus el utrisque pairidis Ro-

manorum, Stephanas Papa 1
, oppure: Domnis excellenlixsijnis

Pippino, Carolo et Carolomanno, tribus reyibus, et nostris Ro-

manorum patrifiis 2. Ivi inollre, il Ulolo di spiritalis compater che

Slefano dfc a Pipino, e quel che altrove si leggc di spirilalis comma-

ter dalo asBertrada, o di spiritales filii a Carlo c Carlomanno, non

puo significar allro secondo il Pagi 3, se non che il Ponlofice, prima

di dare aidue figli di Pipino la regia consecrazibne
,

li ebbe levali

dal saero fonte, secondo 1'uso anche allora vigente di diflerirc il bat-

tesimo in et gia adulla.

partenne gia a Williberto
, Areivescoyo di non si sa qual Dlocesi , e poi

non si sa per qual'i vicende entr6 nella Biblioteca Cesarea di Vienna.

(Vedi la sua Dissertazione svl Codice Carolina, al num. DCXGII, del Codi-

ce diplom. longob.). II Codice Viennese, unico esemplare che finora si co-

nosca del Codice Caroline, fu per la prima volta pubblicato dil P. Gretse-

ro nel ! iil:{ a Ingolstadt, sopra la copia inviatagli da Sebastiano Tegnage-
lio

, Prefelto della biblioteca imperiale di Vienna. Pietro Lambecio
, imo

de' successor'! del Tegnagelio, lo ristampo piii correUameate a Vienna nel

1673
, ponendolo in capo al Syntagma Rerum Gfrmanica-rum da lui intra-

preso ; ma per varii molivi non ne vennero in luce che pochfcsimc copie.

II Muratori nel 1734 ripubblic6 Tedizione del Gretsero coH'emendazioni

del Lambeeh), inserendole nel Tom. Ill, P. II* dei Rerum Itai. Scriptoreg.

Intanto il successore del Lambecio nella prefettura della Biblioteca Vien-

nese, Giovanni Benedetto Gentilotti, che poi fu Yescovo di Trento e mori

nel 1725, raccolse molle varianti per una nuova e piu accurata edlzione

del Codioe : ma il suo Manoscritto rimase nella Biblioteca di Vienna, fino

a tanto che Alonsig. Domenico Passionei
( poscia Cardinale), ito nel 1730

Nunzio a. Vienna
,
ne ottenne una copia e la irasmise alPabate Gaetano

Cenni
,

il quale ristampando il Codice
(
esso forma il Tomo I dei .'/<>//-

menta Domnationis Ponlificiae , Koma, tipografia della Pallade, 1760), se-

condo il tsto del Gretsero^ v' appose in nota le preziose Varianti del

GentiloltL L'ordine cronologico in cui il Cenni dispose le lettere e le dot-

tlssime annotazioni onde le illustro, rendono vieppiu preziosa la sua edi-

zione, hencbe non vada anch' essa immune da censure. Piu ampie notizie

intorno al Codice Caroline possono leggersi presso il medesimo Cenni nella

Prefazione alia sua opera e presso il Troya nel luogo sopra citato.

1 Cod. Carol. Ep. 6, 7.

2 Ivi Ep. S.

3 In Baron, ad a. 755.
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Questi bencfirii del
P.IJ..I

Si. i'm . \ersn l,i real f.imiglia di I'ranoia

aggiunsero nuovi spnmi a Pipino p.-r compler. -,i!,i< ivmruie rimpre-

s,i il Italia. II Pallodi Oiiior>\ lu d.ii In 1 He e Putrizi, nH di della

loro coronazione, rinnovaloa S. Diunigi col latin. se pure 'aggiun-

p- il Trox.i mil ferero audio in iscrilto: e come il Papagiane .

d.il .sin> Into adempile le condi/ioni, CM! resta\ i die Pipino ut vere

beati Petri fidelix, socondo la fraso di Anastasio, si afTreUass* .id Mf
guir lc sue pigliandu 1'anni rtnilro Aslolfo. Inlalli I' esncilo Franco-

prese tosto le mosso verso Ir Alpi, c nel soguenle Agoslo o Seltem-

spodi?.ione fu condolla a lormine. Per la via di Lione e di

Vienna, dove Pipino diode al fralcllo (^rlomanno i'addio che do-

Tea csscr ruHimo, lc schiere de' Franchi giunsero a Morienna 1
,

sulle rive drll'Archo, dove Grifone, ter/o fratelk) di Pipino, era sta-

to 1'anno ionanzi ucciso.

Intanlo il Papa che veniva coir esercito, bramoso di evilare F cf-

fusMMie drl siin^iie, prog6 Pipino cbe tentasse ancor una volla dipie-

gare Astolfo con doni e parole, mandandogli nuovi ambascialori c

presentandogli (juel che oggi diremmo Y ullimntum: ed alle loltere

del Re aggianse le sue, ammonc&do, pregando scongiurando

AMolfn per (juaiito vi e di piu sacro e pel di del futuro giudicio, a

resliluire pacificamenle sonza effusione di sangue, propria sanclae

Dei Ecclesiae el Reipnblicac Romanonim iura 2. Ma anchc queslo

lenlativo lomo indarno. Gli .innate* \
7
e1eres Francorum narrano piu

minirtamente qnesta legazione, accennata solo da Anastasio, e giova

qni udime H racconlo nella sua anlica schieltezza. Pipino adun-

qitesdi'
( -1 Annalisla 3, nel passarc le Alpi, mandando suoi legati ad

Aslolfo, lo ridiii >e die non affligpresse piu la Santa ( 'lii-'sa Romana.

di eui ogli per divina ordifia?iono era stato fatto difen<w>re, ma fa-

pkna gittstizia delle cose tolte.Ma Astolfo, gonfio di superbia,

'NTtn. FMMMAUI, Pars 4.' a. 754.

2 AXASTVS. ill Stephana II.

3 L'anoniuio aulore di (jucsti Aanali liori solto Lodovico Pio e scrisse

le cose piii illuslri di Carlomagao e de'suoi auteuali, dall'auuo 6*70 all'813.

11 suo raccouto e pregevulissimo noo ineiio per la vcracita e scbield //a

che per 1'antichila. Vedi le Osscrvazioni premesse dal Martene alPedizioue

cbe ne fece nella sua Collcctlo amplissima etc.
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caricando con parole irapcrlincnti eziandio d'ingiuric il prcfato Pon-

lefice, non promise di far altro, se non che di dargli il passo per

tornarsene alle sue terre. Allora i messi protestarono chc Pipino non

parlirebbe allrimenli dai confini dei Longobardi ,
se prima Aslolfo

non facesse giustizia a san Pietro, Astolfo domand6, qual fosse que-

sta giustizia? A cui i Legali risposero : Che tu gli renda la Penlapoli,

Narai e Ceccano e tulto do per cui il popolo Romano si querela della

Uia iniquila. E Pipino li promctte ,
clie se vuoi rendere la giuslizia

a san Pietro, ti dara 12,000 soldi. Astolfo, disprezzata ogni cosa,

licenzio i Legati scnza niuna parola di pace . Anzi, al dire di Ana-

stasio
,
non solo nou die risposte pacifiche ,

ma rimando al Papa ed

a Pipino ed a tulli i Franchi minacce superbe e vituperi ;
imbaldan-

zilo fors? dal vcdersi tante voile supplicare di pace ,
ed allribuendo

a paura qucl che era eccesso gcneroso di tolleranza.

Svanita perlanto ogni speranza di accordo
, Pipino senz

1

allro in-

dugio pose in opera le armi. Dal campo di Morienna mando innanzi,

a guisa di vanguardia ,
alcuni de

1

suoi duci con poche ma elelte

schiere, ad occupare subilo e guardare le chiuse de
1

Franchi, posle

appie del llonccnisio
, poco lungi da Susa

;
mcntre egli col grosso

dell' esercito farebbe con piu agio il difficile valico deir Alpe. Dairal-

tra parle Aslolfo non avea tardato ad accorrere con tulle le truppe

al passo di Susa, ed ivi ben armata di uomini e di macchine e in-

gogni da gucrra lutla la linea delle chiuse longobarde, poste di rim-

pello alle franche, stava aspetlando la battaglia. Ma veduto il picciol

numero dei Franchi che slavangli a frontc, parvegli otlimo consiglio

T antivenire il uemico piombando subito con tulle le forze sopra quei

pochi, prima che giungesse il nerbo deir esercito, e dando cosi con

una facile vittoria felici auspizi alia gucrra. Apcrte dunque ad un

tratlo le chiuse in sull
1

alba
,

si scaglio con grand' impelo conlro i

Franchi. Ma quosti nicnte sbigotlili, invocando Dio e sanPiotro, non

solo sostennero T ineguale ballaglia ,
ma respiusero il nemico

,
e lo

sbaragliarono, riporlandone picnissima vitloria. Secondo il Coulinua-

tore di Fredegario 1
,
che e il piu accuralo narralore di questo fatlo

1 Ecco la narrazione del fatto quale ci vien data dal Contiuuatore di

Fredegario : ffacc cernens Aislulfus rex Langobardorwn ( essere doe in
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d'.irini, grandissima fu la slragc chc fu fatla ild Longobardi, o spe-

cialmentc di duchi c conti c maggiorenti. Aslolfo stesso scampi) a gran

pcna c prcsa coi pochi avanxi de' suoi prccipitosa fuga verso Pavia,

IM si chiusc in salvo. Pipino, chc forso ncl caloro stesso della bal-

taglia era gia sopraggiunlo con buona parle de' suoi ad accrescere

la strage e il lerrore del nemico
, dopo rollc ed allerrale le chiuse

longobarde e saccheggiatone il campo, insegul Astolfo nella sua ca-

pilale, e giunlo con esso il Papa c con tulto T esercito sotlo le mura

tli Pavia, ivi si accampt* ad assediarla.

Ma 1'assedio non fu lungo 1 . La insigne c quasi portonlosa
2 \it-

toria riportata a Susa dai Franchi avea lalmcnte proslrati gli spirili

de' Longobardi e abbassalo 1'orgoglio del medesimo Astolfo, che noi

bast6gli 1'animo di fare lunga resistenza
;
e dovette vieppiu sollecitarlo

ad arrendersi la visla dei gravissimi guasli che il nemico andava fa-

cendo ogn! di per le terre vicine della Lombardia, desolando le campa-

gne, incendiando e saccheggiando le -\ille e i castelli intorno. Que-

sle cosev.d-ndo (cosl il Continuatore di Fredegario) Aslolfo Re dei

LongobarJi, escorgendo che non potrebbc in niuna gutea scampare,

chiese la pace per mezzo dc' sacerdoti e ottimati Franchi
, promel-

tendo a Pipino di ristorare pienissimamente la Chiesa Humana e la

Sede Apostolica dei torli che le avca fatti. Fece anche giuramento e

piccol numero i Franchi alle Chiuse), omnes Langobardos armare praece-

pit et rwro omni exercitu suo super eos audaciler venit. Baec cernentcs

Franci, non suis auxiliis t nee suis viribus liberare se putabant , sed Devm

intocant et beatum Pelrum aposlolum adintorem roganl. Commitsoque

praelio forliter inter se dimicanles, Aistulfus rex Langobardorum laesum

cernens exerrititm suum ferga rertil, tt pene om*em exercitum svum quern

$ecum adduxrrat , tam*duce* , comitet vH omnes maiores natu gentis Lan-

yobardonim ,
in to praelio omnes amisil

;
et ipse quodam monte rupis vix

lapsus evasit, Ticinum urbein suam cunt paucis venit.

1 Gli Annalei Vet. Franc, dicono che Fassedio dur6 annum unum et

menses trei ; ma quoslo e errore manifesto, a cui ripugnano tutli g!I altri

dati cronologici.

2 Parlando di essa il Papa in una sua lettera a Pipino, scrivea: TAX MA-

XIMCM AC nAKFiuiitH-y viRAccLvv restris felicissimis temporibus (beatus Pe-

1r*9) dmonstratit , talemque vobis IHXHXSIX VKTORM.V Dominm Deus et

Salralor lens Chrhtus per intercessions svl principis Apostolorum pro

defensione tanctae tuae Ecclesiie !irgi"i dignatus ett. Coo. CAROL. Ep. 6.
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diede oslaggi in pegno che non si parlirebbc mai dair osscquiojiei

Francbi, e mai piu non si accosterebbe ostilmenle a Roma. Laonde

il Re Pipino, siccomc era cleraenlc, locco da misericordia gli cooce-

dcUc la vita c il regno ;
e Aslolfo feco molli rogali ai scguaci di Pi-

pino cd agli otliinali dci Francbi.

Ad Astolfo fu lanlo piu facile 1' ollenere dal buou Pipnio la pace t

iu quanto chc il Papa medcsimo se nc fece caldissimo inlercessore.

Anzi dal racconto di Anastasio scrabra che Slcfano fosse il prime a

muovcro parole di pace, non sofferendogli I'anuuo di vedere pid ol-

Ire i mali delFassedio c T ciTusione del saugue crisliaoo 1. Ma, sia

che il Papa anlivenisse la dimanda di Aslolfo, ovvc/ro solamenlc la

eonferraasse, cerlo si e cbe egliefebe park* principalfcsimaaconcliiu-

derc 1' accordo ed a terminare in un paUo di alleanza fra le Ire na-

/ioni dc
1

Romani, de' Francbi e dei Longobardi la guorra 2. Aslolfo,

bencbe vinlo, fu Irallalo con generosila e corlesia assai maggiore di

quel cbe dovesse aspeltarsi. Sfcoado gli Aunali dei Franchi, doveUa

pagare a Pipino 30,000 soldi, e prouiellernc alld i,000 da pggare

ogoi anno come Iribulo. Ma la principale coudiziooe impost^gli fa

di rosliluutj ai Romani TEsarcalo -e la Pcalapoli con lullc le allre cil-

la cbe-egli avea loro iolte. Questo egli promise insiome con lulli i

suoi .giudiei solto le piu tcrribili forme di gioroBicnlo, e scguollo nel

Traltato solenne die in Pavia fu allora stipulato Ira lui
,

il Ponlefice

e Pipino. e cbe dovcva esserc quinci hinanzi la base della nuova co-

slituzione d'ltalia 3. Ma vcdrcmo tosto in qual modo il Relongobar-

tlo manli'iK.'sse i suoi giuramenli.

1 Tune iam falus bealissimus el coangelicus Papa Pippitium

4^t beniynisxiwum regem, ut iam awplius mulum hoc non provcnirely nequc

tanguis effwderelur chrislianorum ,
imminens selulifera pr.aedtcaLiane , ut

pacifice causae finirentur. ANASTAS.

2 Pippinus rex audiens eos pad inhiantes atque inscripto fuederc pact a IK

pfomitlentes, dixit Summo -Fonlifici : Fiat secundum praeceptmn luum, bea-

lissime Pater. ANASTAS.

3 Aixtulfus rex cum univcrsis suis iudicibus spopondit sub l<rribili et

fortissimo sacramento , atyue in codem pacto per scriptural* af}iriiiarit se

Ulico redditurum civilutem ItavcHHulium cum aliis diversis civitatibus. \ ^ \-

BTAS. Gli Anhales Franc, oltre Ravenna , nomiuano Pentapolim , Karmas,

Ceccanum et reliqua debita.
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Pipino inlanto
,
condotta in si brevr tempo ad esito si fclice P im-

i. e fidandosi che Aslolfo adcmpircbbc lealmcntc la giurata rc-

sliluzione, prcsc congedo dal Papa c con tutlo Pcscrcilo ritornossene

in Francia, conduccndo seco Ic rirrlio jnrtlc i i(V nobili oslaggi
1

del Re longobardo. E il Ponlefico, aecompagnato dall*abalc Fulrado

o da Cirolamo fralello di Pipino
2 con nmncroso corlcggio di duchi

c nobili Franchi *
daligli dal Ro per guardia d'onore, presc la via

di Roma
,
dove giunse sano e salvo , ncl Novcmbre o nel Diccmbr*

del 75i *, dopo Passenza di ollre a un anno. Immenso fu il tripudio

con cui lo accolse il popolo romano, bealo di rivedere il suo Paslorc

e di rivederlo coronalo di si felici successi. Al campo di Nerone gli

si fecc ineontro il clero colic croci, cantando inni e salmi di giubilo,

e lullo il popolo Romano lo condUsse tra i plausi c le acclamazioni

quasi in trionfo al Lalerano ripelendo a gran voce : Deo yralias, ve-

nit iam Pastor nosier el post Dominum salus noslra 5. Ma brevi fu-

rono quesle gioie. Imperocche non volse un anno
,
che Roma si

vide falla bcrsaglio di nuovi c
piii terribili assalli dal suo implaca-

bilo ncmico
,
e sanrbbe fbrsc cadtita fmalmrnle in potrre di lui se

non avesse Irovalo di nuovo nel suo Ponlefice menle e cuore invitto

da liberarla c da assicurarle slabilmenlo JXM- Pawcnirc quella pace

c signoria cbc a lanlo suo coslo egli avealo conquislata, II che sara

ampia materia di narrazione in altro arlicolo.

1 Aimales Yelcrcs Francornm; Annalcs

2 A^ASTAS. , secondo i Codici Freheriaao, Rcgio. Mazarino e Thuano ;

Annalet Fuldense.i, a. 751. Carlo Martello, ollre i due figli Carlomanno a

Pipino natlgli da Rotnide, e Grifonc nato da Sonechilde, obbe tre altri fi-

gli, che si repulano comuoemente illegittimi, cioft. Bernardo, Girolaroo a

Reroigio. Girolamo fu padre dell'Abate Fulrado
,
secondo Teodolfo d'Or-

leans ( L. 2, c.
"

)
e i Samraarlani ( (Jcnealoyia rcgine domus Francorun

L. VI); qu'mdi meglio s'intende perchfc queslo cclebre Abate di S. Dionigi

fosse tanto nellc grazie di Pijiino. e comparisca un dei personaggt piii im-

portanU drll, i >iia corle.

3 Annalcs Eyinhardi; Contin. Fredeynrii.

iroiA, Epoche storirhf ecc. nel Codice diplomalico longobardo, DU-

mero DCLXXXI.

5 Cos) ANASTASIO, secondo 1 Codici tesUi* ciUU;

al capo IV della sua Cronaca.
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1 V. questo volume pag. 301 e segg.
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realmcnlc dalle allrc, come cerli credono ncccssario rcgalaro air uo-

mo, perche possa oporarc moralmcnte, cio chc cssi appcllano il senso

morale, cm distinguono dulla ragione, dairintelligenza, dalla volonta

<M . el, IM. Ma rintrodurrc cosl per ogni modo di opcrarc una nuova

farolia, sembracipiullostocommodochc filosofico: il vero filosofonon

di-f trarrc innanzi con nuovc cause, se quelle gia conosciute baslano

a spiegarc i varii modi dcll'operare rispetlo ad un obbietto medesimo.

Ora dal fin qui ragionato il leltorc ha potuto comprendcre cho non

solamcnlc Ic facolta conoscitrici possono rcndere da so piena ragio-

ne del scnlimcnto della Bellczza, posto che bellczza si appclli ci6 in

chc riposa ,
ossia trova piaccre ,

la vista
,

ossia la facolta conosci-

triiT ; ma che anzi ripugna 1'assegnarc alia bellczza un altro senso

diverse da coteste facolla !

2. E di vero chi non vcdc la superfluity anzi 1'assurdo del prc-

tendere chc una tendenza qualunque chc si muove verso un obbiet-

to abbisogni di un' allra facolla per riposarvi , quando ella vi giun-

gc ? L'occhio tende al colore, c piu vi tendc sc e limpido e splen-

dente : che altra facolla ci vuole
, perche prenda piaccre in colesti

splendori di tinta
, quando egli vi giungc ? L' intelligenza e avida

di abbracdare col suo sguardo un ampio sistcma di tcoremi ben co-

ordinali ed evidenti : presentaleglielo e dovra arreslarsi cstatica co-

me un Archimede
,
a contemplarlo , senza che venga una facolta

parassila ad avvertirla che quell' ordine e bello.

3. La facolta cstetica dunque non puo csscrc diversa renlmente

dalla facolta contemplatrice. Logicamentc perallro ben puo trovarsi

una divcrsita fra un occhio estelico e un occhio rozzo e volgare. co-

me puo trovarsi tra una corda o un flauto inlonato ed uno stonalo.

L'uno e 1'allro ha la facolta di suonare : ma quello, in cui il tubo e

piM-fi'ttamcntc cilindrico, i fori perfellamcnte coordinati, le chiavelte

esaltissime a chiudcrsi, cccctera, vi da il suono piacevolc; Vallro ovc

mancano coteste proporzioni vc lo rcndc ingrato. Allo stesso modo

"ll.'i conoscitrico . qnalunqnc clla sia , piu o meno organica ,

piu o mono inlelldliva
,
tende a produrre con soddisfaziono 1' alto

del conoscimento ulla prcsenza di un obbietlo a lei proporzionato :

ma sc Ic proporzioni della facolta e del suo organo sono perfetta-
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mente conform! alle leggi dell' ordine uni\<Tsale. ella Irovm ripo-

so ncl vcro Bello ,
vale a dire negli oggelli che rappivsrnlai,

test' ordine ;
se all' opposlo k1

propor/ioni di loi sono da quell' or-

diDO dissonant!, ella non Irovera riposo uegli obbielti prrlHlaiii i\\>-

ordinal! e lo Irovcra in allri, ai quali manca alcuna dellc dcbile

proporzioni. Di che polete avcre o una prova , se e vera 1'osserva-

zione, o almeno un simbolo, in qucl fallo fisiologico osscrvato ,
co-

me altrove e dello, dal Jobard. Secondo il quale la ragione , per

cui una persona sento la bellezza della Musica, un' allra o la riliula

o non la cura
,
sta nella perfetla o imperfclta consonanza dei due

corisli fabbricali per mano di natura nei due orecchi di ciascun uo-

mo. Dove sta qui il sense cstclico ? Sta ncll' organo dell' udilo. E

chi manca d'orecchio musicalc
,
manca cgli dell' udilo ? Non gia ;

ma solo manca ucll' udito mcdesimo dclle debilc proporzioni. Ap-

plicale una leorin consiinile a tutle le allre facolla conoscitive, e ve-

drele 1. cbe il seuso eslclico e riposto nelle debile proporzioni di

tulle cotcste facolla : 2. capirele la ragione , per cui una persona

puo essere dolala di senso eslelico in un' arlc, ed affallo insensibile

in aUre
; potendosi accoppiare un occhio p> rfetlo con uu oreccnio

grossolano, una libra di fantasia alia a ricevere immagini, inella a

ripeteEe suoni.

4. Or come appelleremo noi colesla giuslezza di proporzioni, per

la quale il noslro sensorio trovasiin armonia e risponde soavemen-

te alle impression! dell' ordine universale ? 11 chiarissimo Buchez

Tappella ,
e

,
a parcr noslro rettamente

, simpatia ; dole che si os-

serva da
1

iisiologi e da' fisici dilVusa in lulta Timmcnsila di nalura

\lveute e che allro non e in soslanza che una speciale forma della

generale rispondenza dclle parli nell' ordine universale : risponden-

za che nella maleria inerle appellasi simmelria
,

nel mondo dei vi-

venti simpatia: rispondenza che, come abbiamo notalo al principle,

doveva necessariamente risullare ncll' uuiverso, non solo in ciascu-

no dei due ordini parziali (
maleriale e spiriluale )

di cui e compo-

slo, ma anche nelle intrecciate relazioni dell' un ordine coll' allro.

A proporzione dunque che un' anima e bene ordinata ad informare

le propric membra, e che cotoslo corpo informalo da una bella ani-
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ma corrispondo per cnns.'^i: , ! sii. pmporzioni all' ordin*

universale ;
alii misura miMl-sima ogni sua facolla rip'^.i simpali-

ramenii 1

iii'llc parli corrispondmti di quell' ordinc : e cotesla ineli-

narioni 1

simpalica a riposan i 6 H senlimontu estelico , il sentimcnto

della bfllezza. Sentimonto, onno I)-
1
!) v.^lo il li'tinre. die piu o me-

no, in ogni conosconle ha pur da troxarsi, essondo moralmente im-

possibilo in quosto univcrso ordiiiatissimo una crealura ehe non ab-

bia innlt<- parli proporzionalo . pognam pure che altre no abbia di-

feltive e moslniu.s.-.

5. La quali
1 simmotria o siinpatia aflinche nieglto si comprenda,

iiiamo il lellore ad osservaro che, ogni bellezza contemplandosi

dall'organo, il quale 6 composto di due principii (il materialc e il

Yitalc d-v p.irimenle rinchiud<TC duo elemenli a loro proporziona-
1 N 'Ha parte vilalo del senxienle si produce o simpalia o aulipatia.

mentro nella parte materialc si prmlucono movimenti 1 o aliquoti o

discord! . H che puo osscrvarsi principalmenlo nella Musica. ove gti

sludii de' fisici hanno poluto ponolraro Iwne avanti per la facilila di

contare e paragonare le vibra/ioni de' corpi sonori. Qui ognuno ve-

de Ire specie di proporzioni richieste alia belle/x.a materiale doi suo-

ni. ^ale a dire 1. la proporzione frala matcria del corpo sonante c

quella del nervo acustico; di che e diversa la bellezza del suono ne-

irfi slromenti ad aria o a corda. nel suono ad arco o a percussiono o

a pizzico: 2 la proporziono fra i mofi di esso corpo co' moti corri-

spondenli della fibra vivente: la qual propnrzionc so manchi, IP \i-

brarioni del suonanle urteranno e incroceranno disgustosamonto le

vibrazioni del senzionte: !{" tinalmente nella moltiplicita de'suoni o

contemporanei o successivi la proporziono loro rplaliva. dalla qualc

dipond<' la loro consonanza o la dissonan/a, quella cioo cheappella-

si prnjwrzione armonira de'sunni. dalla cui mancanza nasc^ urto e

confusiono nolle relalive vibrazioni de
1

suoni medesimi. La qual pro-

porziono, come poco accessibilo a molti de' nostri lottori lasceremo

rho*vepL
r asi da chi bramasse o nei recenti Elementi di Fisica del

Majocchi Vol. 1. pag. 586 e segg. )
*

,
o nel Diciionnairc dts

1 Prcndiamo (jui morimento in senso larghissimo c quasi oggidi meta-

forico, compreudendovi qualunquo muta/ionc dolle sostanze create.

i Torino Pomba 1856.
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Sciences malhemaliques del Montfcrrier al vocabolo IJarmonique, ovc

si stabiliscc in cquazione la legge fondamcnlale deirarmonia. Ivi os-

scrvcra il lettore die la coincidcnza delle vibrazioni costituisce la

consonanza de
1

suoni, c che tanto piu e aggradcvole Tunionc di duo

suoni, quanlo piu scmplice e il rapporto fra i numcri delle loro vi-

brazioni.

6. Evvi dunque una triplice proporzione maleriale tra la fibra so-

nanlc e la libra senziento, tra i moti di quclla c i moti di questa, c

tra i moti successivi o contemporanei, donde o produconsi o si ac-

compagnano molti suoni; proporzione, cbc quando e perfella, som-

minislra al principio vitale un clemento simpalico, dal quale egli

trae la sensazione del piacere.

Avverlite perallro che, essendovi in qucslo piacere, come allrove

e notato, un lavorio delle fibre che a lungo andare le stanca
,
csse

chiedono di tratlo in Iratto il riposo e T oltengono o dalla varieta pro-

dotta per le dissonanze o dall'inerzia prodolla pel silenzio.

Le dissonanze sono un loruagusto, un amaricante che rilempra la

fibra perche meglio gusti la dolcezza successiva : le pause sono co-

me il totale riposo, una specie di sonno, ove la fibra sospende ogni

esercizio.

7. Avvertile poi che, come il scnsorio e parle deir uomo, cosi U

suono per 1'arlista di una qualunque composizione musicale. Laon-

de siccome la bellezza do' suoni esige un isocronismo tra le vi-

brazioni sonore e le vibrazioni organiche, cosi la bellezza di un pez-

zo musicale esige una proporzione ritmica tra la cadenza dei suoni e

i movimenti macchinali dclla persona. In quesli ognuno sa quanto

sia nalurale la proporzione: la costanza del passo mililare e rincli-

nazione alia danza misurata ne sono sperienze continue ed evident} .

Se ic ogni uomo vi e questa lendenza alle proporzioni numeriche fra

i moti e i tempi, una musica che violasse coteste proporzioni produr-

rebbe naturalmente una ripugnanza antipalica in tulto T organismo

di chi Tascolla. Quindi le leggi del ritmo musicale, quindi la varic-

la dei movimenti, quindi la relazione e del ritmo e del rnovimento

cogli affetli che si vogliono o imilare o eccitare.

8. Da colcsle proporzioui matcriali e dalle simpaliche corrispon-

denti
,
due prcgi risultano neir artista ;

la facolta di sentire il Bello
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o la facolla di comrauovcrc allrui riproduccndolo. La prima dipendc

ipalmcnlc dulla perfczione proporzionatissima dclle facolla ap-

prensivc cogli obbietli cslcrni : la scconda aggiungo a qucsla una

riflessione sopra gl'inlcrni movimenli, colF osscrvazione del quali

M \ ii*ne a coraprenderc a poco a poco quali sicno quci caralleri che

producono i movimcnti simpalici oel cuorc uoiano
,

c si prcnde

Fabito, la deslrezza nel riprodurli. Udislc per la prima volla un can-

to csprcssivo di lencrczza o di dolore ? L' orecchio
,
F afletlo ne ri-

masero compresi c commossi indelibcratamcntc, anzi senza pur dar-

vi il tempo d'avverlirc inlernamenle la voslra commozione. Ma pas-

sala quell' estasi, rifrugando nciranimo voslro le impressioni, riccr-

candone in ciascuna di quclle note la causa, vi accorgestc che !a

dolcezza delFimpressione organica nascea dalla qualila di quogli stro-

menti
,
dalF accoppiamento p. e. degli slromenti a fiato con quelli

a corda
;
che quell' oboe accompagnalo da viola c violoncello

,
mo-

dulando sopra una terza minore vi facca spuntare una lagrima iiivo-

loutaria dalla pupilla. V osservazione fisso il precetlo : e quindi in

poi sapeste come ridestarc in altri quel scnlimento medesimo che le

flebili note avcvano dcstato in -I la vostra libra. E cosi appunto i no-

vizii delFarle sludiano con frulto le Opere dei grandi maestri
, spe-

cialmcjilc nclla musica vocale
; immaginandosi prima con la scoria

delle parole, e con Findirizzo di un professore , quali doveltero es-

sere i sentimenti che F Autore voile esprimere ,
e considerando poi

per le singole parti , quali mezzi vi adoperd : p. e. qual 6 il movi-

mcnto di tutto il pezzo , qualc il tempo , quali le frasi musical! , in

che si divide
,
come inlrecci6 i varii stromenti

,
come ne maneggio

le melodic e gli accordi eccetera
,

e come con tanti mezzi oltenne

cio che prelendeva.

Quello che abbiamo detto simpatia musicale
,

ditelo ugualmenlo

della siir.patia piltorica. L' Ecce homo del Guido cccita in voi un

scnso simpatico di dolore sublime; nelFaltro del Rubens trovate il

dolore, ma mono sublime, mono divinizzato
;
un'allra specie di dolo-

re vi prescnta e mislo d' immensa tenerezza la piela del Caracci. Co-

tesle prime impressioni vi feriscono inavvertite al primo aflacciar\i

innanzi a quelle tele parlanti ;
ma F cffelto slesso ,

con cui le con-
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tcmplaslc vc ne slampa Ic immagini nclla fantasia, ovr polde a bd-

Tagio ripelere le impression! e condurvi sopra la riflcssionc. Ouesla

v' iosegna quali siano i Iralli di qucllc flsonomic die v' iunamorano

lo sguardo, ehe deslano simpaticamenle il dolorc, cUe nc subliinano

e quasi ne di\ inix./ano F idea
,
e con lo sludiare le Unee

, gli alleg-

giamenti, le tinle, irnparatc a ripeterle, a trasformarle
,
a combi-

narle per modo, che I'affcllo medesimo in allri si produca. I:

appunto leggiamo cbe si addestravano innanzi allo speccliio allori

ed oratori valenli considerando 1' impressione cue ricevevano dalla

propria immagine in questo o queiralteggiamenlo di vollo e di per-

sona . sicuri di ridcstarc in allrui quei sensi che in se stessi prova-

vano. Conic vedetc
,

il primo sentire nasceva dalla conformazione

ben proportionate degli organ! ,
e dalla simpalica virtii -ond' eraao

animati : il rinvenirne le cause in quelle liaee
,
in que' suoni, dalla

perspicacia dell
1

invesligazione riflessiva e dal buon crilerio nello

sceverarne i risullali.

9. Ma questa simpatia riguarda T impressione dei sensibili sulle

facolta sensitive. Or coteste impressioui non sono che un principio

rudimentale del Bello, il quale, come altrove abbiamo detto, non puo

essere degno oggello della conlemplazione umana se non assorge a

rappresentare una verila intelligibile. La facolla estelica dovra dun-

que essere perfezione, non solo dell' organo sensorio e della fantasia

immaginalricc, ma eziandio della facolta intellettiva, rcndendola alia

per una wrta intuizione sponlanea ad apprendere con gran pron-

tezza le proporzioni che passano tra concetti intelligibili e immagini
sensibili : nel paragone delle quali riuscira scmpre imperfello chi

non ahbia principii giustissimi ,
con cui filosofare sulle idee

, e im-

maginazione polente e vasta erudizione , con che raccoglierne per

tulto il sensibile univcrso gli emblcmi. Senza rettitudine di filosofia

sarebbe impossible paragonare T idea con le immagini, esscnd

tesli paragoni basati sempre sopra aslrazioni spiiitualissiine. Cosi
,

per recarne un esempio assai facile, come polrele voi pronuuziare

quella metafora tieltitudine di volonla
,
se non capite che Y essenza

della rettitudine sta nella costante direzione di un movimenlo Hn-

mai non diverge dalla meta; e die la voloulu allora e onesla, quando
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coilanlein, nli \ SIM! m.^iim-nli al \crn .sun line MMI/.I di-

vergerne iai? Senra ooloste clue idoc roelatisidir (id Hriin \\n\\ \\

c
piii ragionetli diiv rdt-i una ro/ou/ii, non polendosi mmpivndcrr

come lro\;iic rottitudioe luor dcila malcria.

Questa facolla c pronlezza di ravvisarc' le prnpor/iuiii die passano

tra il mondo material'- e
I'inlelligibilt' virn prodolla iu-1 filosofo dalla

perspicace analixi ontolugica, actpiistata con knlo c gra\o nicditarc.

Ma lu-ir artisla, t>ebbene mollo giovar po.vsa lo studio, dcve in ^ran

purtc lampoggiarc spontaneamoutc dalla vivacita o rapidila d.-ir in-

gcgno ;
e solo sollo talc rondi/.ione puo diisi perfc/ionainento del-

r inlcllctlo c facolta veramcntc CHlelica.

10. Ma colosta facolta potrebb' olla esercitarsi
,
se non avesse la

maleria ovc conleniplarc Ic inunagini, astrarne idc>c, c paragonarle

cogli univcrsali gia conoseiuli? Ognuno vedc die ci vuole copia di

lipi inunagiuarii , in cui i concetti filosofici possano ruivenire nuo

Mhcina proporzHMtuto ;
ci Miol fantasia die presto corraa rinvenirli,

ci vuole acutez/.a di crilcrio die tosto ne ravvisi i punti couibacianli

|M3r confroniarli. ('.hi 6 dolalo di tali facolta s' iiuballo prr ogni dove

in iinmagini sci^ihili di >

riproducono i concetti spiritual! : la storia

gli sumministra csempii ,
la mitologia simboli

,
la natura einblcini ;

neir animate il senso da una immaginc ddl' intdligeii/a ;
nella pianta

la.simpalia sembra conti.dlarc la scnsa/ionc : Tattra/ione da vita ai

non vivenli, le (one magnetidie danno allivita all' inerzia del sasso.

Tulle insomma Ic creature slampale d' un marcuio dell' onnipotenza

croatrice, ci presentano dei punli di conlalto, per cui 1' una e ddl'al-

Ira immagine, come lutto sono immagini della causa o idea creatrice.

Solo ci vuole una menle ben proporzionata in se o nei suoi organi

che sappia ravvisare coleste somiglianze del mondo morale col raa-

leriale e trovare in lal guisa nel secondo le immagini die rappre-

sentanu il primo.

1 1 . (iiuslc prupor/ioni di luttc le facolta conoscitrici cdl -mondo

sensibilc ed iutdligibile coslituiscono dunque do die dicesi seuti-

mmto estelico, produ* cndo in osse rispondenza simpntica con quaiito

appare ben ordinato ndl' universo
;
e la riflessione sopra cotesti mo-

vimeiili simpalici genera I' arle che insegna a riprotlorli. Ed ccco
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pcrche I

1

arlo e esscnzialmcntc imilatricc nell'atlo slcsso chc purpuo

dirsi crcalrice. Ella e crcalricc perche vuolc esprimcrc un concello

suo proprio : c imilalricc perche dcvc ccrcar nclla natura T immagine

analoga e rapprcscnlarla nella malcria arlificiata per modo, chc vi

faccia risplenderc agli occhi dell
1

inlelligenza il concello. E poiche

a farvclo risplendere e nccessariala bellczzache allragga gli sguardi,

c colesla bellezza dee Irarsi dalla nalura
,
ci vuole imilazione. Non

perallro imilazione servile : non essendo agli occhi dell' uorno bclla

ogni nalura, ci vuole una scella, una deliberazione
;
e la pura inii-

tazionc polrebbe riuscire contraria alia vcra bellezza.

La fcdclla dclP immagine verso il lipo sensibile cosliluisce la bel-

lezza maleriale : T eflicacia di queir immagine a riprodurrc il con-

cello cosliluisce la bellezza piu propriamenle arlislica.

12. Da queslo chc abbiamo dcllo inlorno alle doli che formano

1'arlista, comprcndcrii il Icllore con quanla saviczza i migliori filoso-

fanli e maestri abbiano sempre biasimala, come in allre educazioni,

cosi anche nella formazione degli arlisli, la rigidezza esclusiva di

cerli leorici, dei quali gli uni vogliono abbandonare alia nalura ogni

pcnsiero di educarli, gli allri spcrando tullo dalle isliluzioni, lulla

vorrebbero incalenare la nalura. Dal poco che abbiamo dello il let-

tore avra comprcso essere ecccssiva c Tuna e V allra senlenza. Da

un canto e impossibilc trasformare in arlisla chi non ebbe da natu-

ra proporzioni giusle c fibre simpaliche a senlirc, acutezza di os-

servazione e criterio nel delerminare le cause delle immaginie degli

affelli, e finalmente valor di mano a lavorare nella materia Y imila-

zione delle cause che dcbbono riprodurre immagini c movimenli.

Ma dalT essere nccessaria la predisposizionc naluralepuo egli infe-

rirsi che sia superflua V istruzione? Converrebbc iguorare badial-

mcnte ogni storia di umano progresso per giungcre a tale consc-

guonza: non esscndovi di queslo alcun rarno che non presupponga

Topcra Iradizionale delle gencrazioni passale. Or se quesla e ne-

cessaria ad un' inlcra sociela, se sarebbe assurdo e ridicolo il dire

che il secolo XIX avrebbe vapori e folografi, elellromotori e lele-

grafi eletlrici, ancorche dal secolo preccdenle non avessc eredilalo

1' elellricila del Beccaria c del Galvani, la chimica di Lavoisier, e di



8CCONDO I HUM INI Dl 8. TOMMASO 449

ix . li ID ii'-inalichc di Eulcru o di Lagrangc cccclera
; molto

pin ( aunl<t il dire che I'ingcgno d'un uomo abbandonato a s6 so-

rinnal/arlo all' apirr drll' arle, a cuigiungercbbc aiu-

(ato dalle (radizioni dci inaggiuri e dal magis'.cro dci pcrili. Ed ap-

punlo pcrche assurda sarebbc la doltrina, niuno polra mai soslcncr-

la in tutta l,i sua puMuv/.a, e molto meno alluarla nell' esccuzione
,

lion oscmloNi in sostanza un arlista chc non scnla lo influenze del-

Talinosfcra in cui vive, andie quando erode ripudiarc Tescmpio del

maestri.

13. Ouindi rellamente e il Ranalli c il Venanzio inferiscono la

-I la neir arlc di s Indian- i grandi maestri, scnza abbandonare

lo studio dclla natura : c il lettorc vedc dal fin qui dello la ragione-

volezza di lal prccetlo. Dalo solo cbe Tarle debba riprodurre le bel-

iezzc di nalura, dato che negli oggclti nalurali non lutto
, rispctlo

all'uomo, sia bellezza; dato che le rappresentazioni arlislichc del

Hello dcbbano csibirlo all
1

occhio umano
;
vede ciascuno essere ne-

cessaria una scclta fra gli oggetti chc si hanno a riprodurre. Or chi

guidera in colesla scelta ? Ccrlanicntc il crilcrio delF artista. Ma co-

iesto criterio, al par d'ogni allra facolla umana sc riccvc dalla natura

ia forma rudimentalc, abbisogna pero d'una guida, con cui pcrfezio-

Darsi. Or chi meglio polra guidare nella formazione del crilerio,che

que' sommi maestri, i quali seppero scegliere con tanla avvedulezza

fra le bellczze, che riscossero Tammirazionc d'ogni gentc e d'ogni

generazionc? Ma T indirizzo di quc
1

sommi non dispensa dal seguir

ia nalura: quando I' aliicvo ha compreso dal loro cscmpio dove si

Irovi la miniera di quell' oro chc cssi brunirono, alia miniera stcssa

do\ia ricorrcre, so vuolc acquislare ricchczza propria, non tflrre in

iito moneta altrui.

14. E come 6 necessario il magislero, cosi nolle arli e necessa-

riimo 1' esercizio ; come quelio che giova ugualmente e alia parlc

spiritualc c alia sensitiva c alia matcriale. Lo spirito non acquista

scnza esercizio chiara comprensione dci concetti che egli dee rappre-

sentare: la simpatia non prende Tabilo di scerncrc certe piu delica-

le .-fuwaluiv di quel piaccrc simpatico chc le impressioni ben pro-

porzionalc producono: 1'organo stesso materials Tosservazionc c ikl

Seric /V, vol. Ml. 29 9 Agotlo I860
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Morel, a cui eonsona il Buchez iu-1 rurioso suo TraUalo di filosofia

cbe ben polrr-bbc dirsi foiologia
1

) acquisla, me-diunlr 1' cscrcizio

un' auipiezza c una robuslezza chc lo rendc capace di eft'elli supe-

rior! d'assai alia nalia sua condizione.

15.Malulti cotesti mczzi dcbbono mirare ad uno sropo.valcadirc

riprodurrc il vero Bello : cd appunlo per qucsto c ricbiesla una buo-

na istruzione
; polcndo un' islruzione difettosa alterarc 1' ingegno ar-

tislico. Anchc qucsto consiegucdaciocho finorae delto: conoiossia-

che avcndo noi dimoslrato die raolla parto del scnlimculo Cblcli

forma noi soggctli naturalmenlc prcdisposli e coll' inibndcre il vcro

negl' iiUollclli c coiraddostrare la simpatia a guslare il Bclloinogui

piii delk'ala sua linta, c coll
1

ingagliardirc i muscoli die aiulano aU

rosscrvazionc ed all
1

csccuxicaic; chiaramcnlc si vede chc una dire-

zione vi::iala di colcsli tre elcmenli puo formarc delle abitudini con-

Iraric al vcro Bcllo, come si formano Ic allrc male abiludini conlro

la naluralc igicnc, contro Ic affczioni domesliche, contro la probita

morale cccelcra. 11 clio rrndc ragione di quelle slranezzc chc rav-

Tisiamo in certe popolazioni o rozze o eorrolte, nolle quali passano

per li|>i
di boUczza qucllc ch'i allrove si vitupcrano per deformila

moslruose. osi prcsso i Bo'ogtilos c Muzzulana 6 bcllo lo sjicnzolarc

dell
1

ioferlore carlilagine dcH'oreccliio slirata a forza di pesanli orec-

chini a pioviTC fin sullc spallc: p^i Cinesi e bclla la donna, quando

1 IS outrage de Morel, die pricetktnntcnt ,
elublit fyalrmeut comne

principc (juc In repetition rfV/i mfmc cfl'et welodique, plus gnteralcmciit,

que r imitation el par consequent f habitude, fst aiisvi nne source de

plaixir.

Le meme atilcur donne encore pour reclaircisscment dea questions qui nous

occupent, des details physiologiqucs uvxquels oh ne fawait priler trop

a ^attention; ainsi, <f apres lui. In i>crcep(ion netle rfu son ou funt terie

de sons coordonnes exige wie certaine preparation de Corcille, une certai-

ne tension prealable et eonvenablemenl approprie'e ,
des membranes de

rorgane auditif. D' oil il resulte qu' une phrase musicale, qu'unesuile me-

lodique ou un ensemble harmonique que I'on n'a jamais percu, auquel on

e ne s'attend point, quand' il nc produit pn.i vne sensation dtsagr&Mt, ne

saurait du moins occasioner lout le plaisir qu' est apte a produire son

audition re'pelee (Revue archeologique 15 Febb. 1858 p. 671-72).
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i>uo reggersi su i poxeri piedini storpiali a forza: altri poria-

no il corpo M-iv/i.ilo . ->i lutti i colori di uua lav>ln//a: allri il lab-

bn ini'rrioiv >pa.v,ii... undo giii nopiovano schifosamente le ba\e.

Outsit-, e simili allre moslruosita come potcrono divenire bellezza

per Tioler.' Iribu? L' abbiamo detto : I'abito oTcsi ici/iu liantio gran

put'' nel seolimenlo csldico e possono fiuo ad tin cerlo segno alle-

rarne i giudizii.

16. Ma non sarebbi 1

per easo TEuropeo quello chc sbaglia, men-

Ire appella dcformila le bcllezre del selvaggio ? in allri termini e

.iiliic.'inlo il pn>hl(Mna alia sua gencralila : possiamo noi dire die vi

>ia in nalura un lipo as^olulo di beilezza? E qualor vi sia
,
da quali

caratleri possiarno noi riconoscerlo ?

Ancbe a questo problema abbiamo gih risposto con la tcoria sco-

l,i>li-a : si il Hello allro non (^ chc Toggelto, in cui riposii 1'iutui-

zione uman.i, se Tintuizionc umana abbraccia tuttc le farolla <*ono-

ficitrici dall' infiina nelK organo estcrno lino alia suproma ndl' intel-

IcUo; se colesta supreina facolla ha rerli principii el<M ni od immu-

tabili, c^rli doveri c diritti assoluti, eui tullo il rimanonle e subordi-

ualo ; ewi dunque per le farolla conosrUrici almeao un elcmenlo

coslant(\ del quale o 1* oinissionc o la violazione arguisca nell' opera

deformity \era, csscnzialc; neila quale chi vedossc an Bello moslre-

rebbc per qacsto slesso viziata la focolta propria al cospetlo dell'n-

maua ragiune e deli' iminorlalc Verila. Ollru cotesto elemeulo poi

avendo gii organi sensorii eerie propor/ioni co' loro obbirtli come

aopra abbiano detlo, e Ic iminagini faiilaslk-ho (|ucllo rohizioni die

poc'aiui abbiaoio spiogak
1 con le idee inlclligibili : cd essendo colesle

pi opuivioui foodale in nalura
;
anche da colosli element] inl'rriori si

puo Irarre iu molti casi una ragiooe pur dislin^uere la belle/ra torn

duila faHiim o ftltitia. C'osi per cagioae d'eacmpio il
jti- della Ci-

non |Hio ^jK'rt' bollo, pokhc diviene inutile al line, deforme

o il labbro sjucrato , di\< ncndo iactto a conlonere eio chc nalura

rhiuao ndla bocca, dcfwme lu liulura d.-l i-urpo, ndlc cui Unte

uaiui >cula la saiiila o il x nliineiilo.

C puicl^ la oome gli Si ol.^iiri dut N.IHO, cweodo univcr-

sale in lulli , dee nella pluralita ensere veridica; I

1

cslerno indizio

di !la M'ia bdlezza
,
come d' ogni altro clTetto di uatura . c la sua
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universalila ; purchfc colcsto vocabolo si prcnda in tutta la sua am-

piezza, non solo di luogo, ma di tempo, non solo di nazioni, ma di

individui. Col che abbiamo assegnato c i caralteri e gP indizi del-

la vera Bellezza.

17. Infatti prendete qual piu vi piace di quelle bellezze arlisliche,

Ic quali da secoli e secoli chiamano a Roma ammiralori e ve li tcn-

gono estatici; e per ogni dove ravviscrele una \erita di conceilo .

un estro di fantasia
,
una copia di espressioni ,

una materiale perfe-

zionc di mezzi die in ciascuna di coleste bellezze tengono assorbito

lutlo Puomo conoscente. Un'occhiata per es. all'Apollo di Beftcdcrc:

parla alia mente e le racconta il fallo della vitloria conlro il I'itone ;

parla alia fantasia e le mostra in quclla lisonomia la maesta del nu-

me, lo sdcgno risolulo, ma tranquillo; in quella movpnza r ultimo

colpo del nume arciero parla ai sensi
,
e nellc svelle proporzioni

delle forme, nella morbidezza dei muscoli presenla quanto ha di piu

altraente la belta e la giovinezza del corpo umano. Tulta pcrallro

cotesla bellczza e fondala sulla maleriale bellezza del corpo umano c

sulla mcnzogna mitologica ,
la quale , perdulo oggidi ogni credilo ,

toglie a quel marmo stupendo la miglior parle di sua gagliardia

estetica : giacche qual diversila tra la fredda ammirazione
,

di che

oggi raccoglie I

1

omaggio e P entusiasmo degli stolidi che un di Pa-

dorarono ?

Cio che abbiamo dello dell'Apollo, dilelo di quelPallro capolavora,

PErcole Farnese, ultimo sforzo delParte greca. LMdca da esprimersi

era una robustezza alletica congiunla con tulta la nobilli dell
1

croi-

smo
;
caratteri dominanti nel lerribile figlio d

1

Alcmena. A manife-

slare cotesto doppio concetto, 1'artista sembra quasi ricorrere ad una

eccezione nelle forme rappresentandoci un cssere affatto straordinario

fra gli uomini: e sulle torose membra ove risiede 1' idea della forza,

erge un capo ed un vollo
,

la cui eleganza c gentilezza spicca e .

quasi fui per dire
,

discorda al confronto di quella corporatura atle-

lica : la testa e del scmideo
,

il corpo e dclP alleta. Espro-

nelPimmagine il doppio tipo del concetto, la fantasia dell'artclio' '*

ita ricercando nelle rimcmbranze mitologiche la clava
,
la pelle ne-

mea
,

i pomi delle Esperidi per fermarc viemeglio nel concetto la

menle di chi guarda P iminagine ; e a far si che il guardarla sia UD
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< iin conlcmplarla. \i ha a^iunlo lulla l.i prrleziunu

forme c la liniiiv/a |,-| lavoro.

18. Passatc ora alia Pinacotoca, e contemplate laporlootosa Tras-

Gguraziono: i\i il fatto 6 verita schicttissima ; nci personaggi tutto 6

portenloso . nella persona del Cristo trasiigurato voi scnlite parlare

la in Ir il.'in rliinalr die in quelle falle//<- Irasfuse una divinila tutla

cristiana, e pero lulta celeste.

19. Questo ci rieorda un dclto cue merita d'essere conscrvalo ad

onorc di Vittorio Aliieri
,

in cui dimoslru superstate ai Iraviamonti

del lilosolismo il senlimento crisliano ispiratogli nella sua giovinczza.

II Fabrc valcntc pittoro, o piultosto colorisla franceso igiacche non

,i\. \,i no invonzione
,
ne cspressione] stava ruminaudo 1'idea di un

Crocelisso ch' egli doveva dipingerc. Ne parlo coll'AIIieri, col quale

presso la Contcssa d' Albany usava alia dimeslica
,
e : Sapelo , gli

dissc , cio die ho pensato? Ho pensulo di preodere il vollo dell A-

pollo di Belvedere e . aggiungendovi la barba nazarena . ridurlo a

Crocefisso . A cui 1' Astigiano : So il fatto vi riesce, avrete falto

un Apollo morente, ma un Dio Iledentoro non mai .

20. E cosi e veramente : il concetto crisliano ha sollevato si alto

i nostri grandi artefici e rende si penelrantc lo sguardo degli spet-

tatori . che un bcl quadro puo trasfonnarsi in HIM predica . c una

sala d' accademia in un
1

udienza da missionario. E ne uvelc uu bel

saggio in quella tela del Murillo che prescntava al popolo di New-

Yorch il mistero della (ioncezione immacolata con quella commozione

non pur di Catlolici, ma audio di prolestanti cho pose in ribollimenlo

e in palpito i piu fanatici dei loro zelatori. E donde tanta commozio-

ne? Dalla viva ospres-siono ,
COD che il divolo piltorc ratUgurava ia

quella celeste Bambina le commozioni della sua piela . c con quel-

1'immaginc faccva vibrare le corde simpalichc die mai non mancano

nelle mollitudini numorose. Tullo in quel quadro era ernblemalico
,

non polendosi il mistero esprimere, se non per via di emblem! . Ep-

purc quale consonanza doveva trovarsi tra I' imraagine o il domuiar

in l-'i figurato ! E quanta imitazione di bellezza perfelta in quclfim-

magine per allrarre ed assorbirc nelKestasi Tocchio posiliso del

mcrcantc amcricano velalo dalle ncbbie dello anlipalie clerodosse 1

Ecco. leltore, la potenza del Bello, vale a dire la polenza d' uu iiu-
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uiaginc sensibilmente bclla cd accortauieule assortita a Iradurrc n.-l

pensiero dcgli astanli il vero intolligibile.

i>l . Voi vedete .che coteslo Bello ha la sua ragionc in Datura
,
in-

dipcndenle dai gusli particolari e foudala sopra principii inlrii:

Di che e facile il rispondcre a cbi inlerrogasse, qual dirillo abbiamo

noi di preferire le iattezze curopee e specialmente Ic greche al mat

simo degli Etiopi , a quci loro denli prominent! sotlo turgidc lab-

bra ? La ragione dipende dalla proporzionc che deve passarc tra

roTgauismo fisico ddla testa e le funzioni eonoscitive, da cui dipen-

de la perfezione dell
1

nomo operative. Ora gli studii fisionomici e li-

siologici danno linora gran fondamento a credere ohe le fallezze

pin propizie allc funzioni cerobrali sieuo quolle, ove 1'aropiezza <irl-

Tangole faciale e massima 1. Quando dunque locchio europeo pre-

ferisce la bellezza greca alFeliopica, pronunzia una verita che niuno

puo negare ( presupposta la verita (isionomica
)

il vollo greco aver

proporzioni piu umane , ossia piu ragi&nevoli che il volto dell
1

Elio-

pe. E per .la stessa ragione sara piu bello un occhio vivo e brilian-

te
, un ciglio non soverchiamente arcalo

,
un vollo mobile a Aenor

degli alletli : giacchu i tralli contrarii o sono iudizio di slupidezza, o

eilelti di dissimulazione , o d' altro vizio.

Poslo poi che quelle parli del corpo umauo rim ano maggiore

incremenlo di mole
,
che piu si jwngono in cseroizio

;
il proporzie-

ualo svolgimenlo di lutte le membra indichera un regolarc auda-

mento di tutta la vita morale. Se darele allopposto iiolahile pn
i \a-

leaza, per esempio, ai muscoli addominali, voi prest^nterele con rio

allo spettatore ,
un emblema di ghiollornia smodata

,
e per conse-

guenza una brutlezza di corpo vispondente a brulle/za di animo.

i'arliamo
,
come vedele, di brutlezza assoluta. la cui verkiica imita-

:-!:--.-.-rri;
!' - >",

I Non e noslra mente assumere le dlfese di Lavater o di Gall. Credia-

mo peraltro che quanto efaiso ogni sistoaia che voplia legare.^tli organi

'".trbitrin iiniaiiu , l.uitu e falso quello che vorrehbe lot .fVr.iucare

Tanimo da ogni iniluenza deiror^anismo. Sp leJCuuzioni auimalesche veu-

gono anche dalPuomo esercitate neirorgano, quella parte di concscimen-

to simile ,igli altri animali
,
che neH'uomo somminlstra la materia alle fa-

colta intellettive, dee naturalmente esercitare qualche influenza nell'ultiino

ritjultaiuento di coteste operazioni comptesse.
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zfooo puo diveutare bellena retain. > I :. -

-'."i;
.< , ,-,,,.1 luutla,

privlir nin>lr,i disurdine ndlf membra, rev- iudlc alia locomozio-

niii il |)itlorc
dir p.T rk'ordarc unu vorila slorica dee rupprc-

- M!;UV imn -lorpio, dara bellezza al suo lavoro, deirrivendo aachc

lo slorpio nolla suu \nita. Vcrili dunque d imila/ione ehc parli al

ongtt ,
verili d' inveiuione di- r.i-volga lulto il probabiie nolle im-

ninaiioni : vcrila di ospreaMone cbo parli in i-ssr ,ill inlelli^ciaa,

sooo eleiucnti universal! e coslanli dn- il<-l< iminano una bellezza

naluraie nolla rapprescntazionc di qualua<iue iigura umana. Alia

qualo ,
so TOgttate aggiungere i suoi panneggiamenti , non vi sara

diflirile di scoprirne IP leggi. II panncggiamento t- destinato, prima

alia decenza per primitiva islilu/ione dek Creatore ; poi ad i^JM

gerwcbica per istiluzinne sociale : ma tulto ci snlla persona uma-

na , cui dee tasciar libero il moTineiito. La docenza dunque u bcl-

kn& d' arle , come e rogola di costume 1
. Essa peraltro non dT

ridurre le vesli a colaro la movcnza drlla persona, in a dec lasc-iarla

apparire, essendo quosU Toperare c, per cosi dire, la vita deir uo-

mo dipinlo. Dec per ultimo colla foggia del vestire cofrispoudei al-

1'epoca, alia oondizione, aU'eli, eccelera, del pcrsonaggio rapprcsen-

taU>
,
adiiu1 di rsprimerne picnamenle la vcrila. Di cue vcilclc die

ottti JMtttri8 di moda die da tulli si ricevono
, perche iiuposte da

quella tiranna . sono lull'allru die vere bellezze
,
ailon-iie la \< -lr

non corrisponde o alia decenza
,
o alle membra

,
o ai movimenli o

alii- condizioui delle persone.

l.aonde non a torto gli artisti curopei ricorsero aegli scorsi anni

a non so quate doi tanti congre.vsi clie uunualnr nlc si tengouo, alli-

nc di ollrntT,' tl.il ilfvj>
(J ;isiM<i d ', i'i.:in iii' di l'a,:_'i ;in (jualdu- ri-

gwdo o ponfifaicpiideu/.i ai diritli dollc arii belle ridotte alPiiupo-

tenza di ritrarre estelicumente persone o falli della societi jtresenle.

innlina die o favorcvolusima alia tlrn-n/a, non ba forme piu

CtMfefce che una bolio : gii abili mascbili mui \anno ne si slrelli al

corpo ,
che ne serbiuo le forme de^anli ,

nr si sciolii e ondeggianti

\i aggiungano \arida e mae-la. Kagionevolmenlc adumiuc da-

gli artisti chc non possono rinun/iare ndle opere loro alia ri

1 Ne parla in queslo scnso il Mengs nolle leiioni di pittura.
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del Bcllo, si giudico chc ncllc vesli raodcrnc nc manchino gli de-

menti.

22. JVfa so la bcllezza ha un lipo univcrsalc ncll'idoa chc dee

rapprcscntarc c nella nalura dcgli dementi, con cui la rappresenta,

non per queslo abbiamo a credere die uno sia lo stampo della bel-

lezza, e che in essa Nalura abbia smarrita 1' inesausla sua fecondila.

Quanlc sono le attinenze del concetto con la maleria
,
del mondo

metafisico col mondo sensibile
,
tanle sono

,
c vuol dire iulinile

,
le

immagini chc possono rapprescntarlo. Infinite diciamo
, perdu'- il

concetto universale puo indcfinilivamenle applicarsi a tutli i concre-

4i
,
di cui forma il genere. Sc dunquc volelc esprimere 1' inimensita

polrcle chiedcrne un'immaginc e alle volte immense del cielo e alle

stcrminate pianure dell
1

Oceano e alle moli gigantesche dei monu-

menti e alia capevolezza di un intellelto portentoso e ad un deserto

che si perde ncirorizzontc, eccetera : la soavila dei sapori, le carez-

ze dei zcfiiri
,
la soavita di una voce amorevole

,
la tenerezza di un

amico che vi abbraccia, 1'armonia, la melodia che v'incanlano, tut-

lo cio vi somministrera immagini svarialissime della bonla. Dite al-

trctlanto di qualsivoglia altro concetto melafisico
;

sc 1'essenza di

qucsto c I'aslraltezza e I univcrsalila ,
vedc ognuno che a ciascuno

di cotesti concetti risponde un nuincro indefinite d
1

immagini ,
alle

quali puo appigliarsi la fantasia dcirartisla senza violare le basi fon-

damentali ddl'ordine.

23. 11 die vi spiega come possa nelle varie nazioni prendere ca-

raltcri totalmentc diversi la bellezza, scnza perdere per queslo qucl-

la vcrila
, sopra cui si appoggia. La Musica

, per cagion d'esem-

pio, conduce a scrvizio delF inlclligcnza le arlificiose armonic dei

Tedeschi c le soavi melodie degl' llaliaui : e i primi maneggiando

^ludiatamcnte il contrappunlo, i secondi seguendo soavemente 1'af-

fetlo, possono otlencre cfiicacemenlc commozioni analoghe. Dile al-

treltanlo delle molle indoli dell' Architellura nellc varie na/ioui.

Quando elk ha soddisfallo alle condizioni di uso nella disposi/ionc

dcir edifizio, di sicurczza nella stalica
,

di convenevolczza dignilo-

^a e decenle ncllc proporzioni, die sono i postulati coslanti dell' uom

ragionevole ; perche muovorlc qucrela, sc ndl' edificare un lempio

preferiscc il sesto acuto al senvcerchio, la delicatezza delle modana-
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lure alia loro grandiosila, la rapprcscnlazione di un'oscurila mislcrio-

sa allVxpivxxionc di una luce a-hslialr ? Ad un popolo mcditativo c

rupo piao T.I l,i priiua. ad un gait) cd immaginoso la second;! : ma

1'uno e I'allro ritroveranno in col->ii nnblcmi immagini proporzio-

nalc all' idea della divinila chc vogliono adorarc in qucl tcmpio ; o

tanlo piu proporzionalc, quanlo mcglio annoDizzalc alia natura di

quell occhio cue Ic dcvc conlcmplarc.

21. Nolle leltoro poi, nclP eloquenza, ncl ritnio poclico, quanlo

dovra influirc c 1'indole nionlalc c la Iradizione religiosa c la scnsi-

bilila della fibra c la mobilila dcgli afTetti e la tcmpra del linguag-

gio, in cui s' incarnano lutli cotesti clemenli ! Ccrtamcntc il genio

della ci villa crisliana chc tcnde a formarc soprannaturalmcnle un

iirilr. londe per questo slcsso naturalmenle a limarc a poco a poco

quella scabrosita di carallere c di isliluzioni chc si opponc alia coe-

sione degli elementi della grande fatniglia umana. Cionondimeno

una ccrla diversila eredilaria sussislera seuiprc ;
cd anchc nei tempi,

in cui P unila di lingua callolica sembrava dovcrc infonderc coir u-

nila di educaziohe lelleraria una ccrla uniformila di pcnsare nclle

persone islruile, pure il lalino dei Tedeschi non era qucllo degl' I-

taliani
,

il latino di Spagna non si scambiava con quel di Francia

o 'I' Tnghillerra. Ne lulto il cosmopolilismo umanitario congiuralo

a cancellarc il genio domestico , Ic yreltezze municipuli ,
le yelosie

nazionali , eccelera
,

riuscira mai a far si
,
chc Ic nazioni non ab-

biano un' individuality loro propria . una loro fisonomia creditaria ,

come Thanno le persone e le famiglie. E come il tipo della (isono-

mia romana pu6 essere bello senza rassomigliarc al francese , il

gcrmanico senza somigliare al siculo ;
cosl belle possono csserc r

eiascuna dal suo canto, bcnch6 fra loro diversissime, Ic varic lello-

ralure.

11 lipo ragionevolc della bcllezza essendo la verila, e nccessaria-

menle uno e costante : ma la rispondenza dellc forme immaginario

apre il campo ad immensa varieta
;

c da cosl agio all' artefice di

farsi, romc sopra abbiam dctlo, imilalore del grande alto con chc

la Mcnte infinila voile farsi crcalrico ncll' Universe di varieta inlini-

l,i. tulla ordinala in perfetlissima unita di disegno.
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'

Schizzo d' un trattato intorno alia Sovranila temporale del Papa ,

perMons/L. A. A. PAVY Vescovo d'Algeri Algcri 1860 1.

Monsignor Pavy fii il primo, o al cerlo Ira i primi nell'Episeopato

francese a levar la voce in difesa dei diritli temporal! della Santa

Sede,si iniquamente calpesti al tempo d'oggi 2. Ma T illustre Prelalo

non conlenlodiqnella breve scritlura, voile col prescnte volume trat-

tare ampiamonte la qulstione dclla Sovranila temporale dei Papi; la

quale, essendo si strettamenle congiunla coi piu vital! interessi della

Chiesa , non c meraviglia se ha tanto commossa la coscienza dei

Catlolici in ditto il mondo.

Benche tante penne dotlissime non solo tra gli Ecclesiastic} ma an-

cora tra
1

laici sembrino avere esaurita cotesta raaleria e recatala a una

luce che non si potrebbe maggiore ;
tutlavia TAutore non ha credu-

lo soverchio il suo lavoro, si perche era nalurale che alle scritlure
,

1 Esquisse <fMM traite siir la Souverainete temporellc du Pape par M.'

L. A. A. PAVY Evtque d'Alger Alger W60. Avuto riguardo alFuniversa-

liiii dclFargoinento, ed alia sua speciale relazione coiritalia, queslo libro,

benche dettalo in francese, entra meritamente nella rivista dclla slampa
italiana.

2 La sua circolare porla la data del 2.'> Aarosto del 1859.
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(|ii;ili

meilonn in riliovo qn;l' tin jumlo o qualc un allro della

ten , scguwse un libro cho lu preseetaase solto lulli i suoi diversi

Mpetli ,
e si perehi' sembravagli convenient ch<> la novella Africa

ilia r.lii'>,i i Mini nascenli frulli di doltrinacdi /Ho. I

ramertfe I'mia < I'allrn spiccano nurabilmenle in quest'opera, seooft-

do chc il Irllore potra giudicarne dal sunlo die ne faromo. IN'e. una

mtiigna interprela/ione \enga a sospellani 1' inlendimenlo d' una

op|">si/.ioM>' polilica: piacche T Atilore espressameute dichiara cho

egli anzi ritiene luUavia piena ronlidcnxa in C.olui. ebo randldato

alia presidonza drlla Ucpubblica scriveva al Nonzio del Papa: / ;

Sopranila temporal^ <!<'! renerando Capo delh Chiesa cssere inleni-

meHte colleyata collo splendore del Callolicismo e colln liberla ed

itidipendenza d'fUilia, c chc al principle doll' ultima guerra diccva

ai \ rscovi per mezzo del suo Ministro: essere suo volere che il Capo

supremo dcllu f'hiew si<i rispeltnln in TITTI i sroi DIRITTI di So-

vrano temporal^
1 .

L'Autorc di>id( 4
1' opera in Ire parti. Primieramonto traccia una

breve isioria di-1 potcro (nn|)orale del Papi daJla sua ori^ioo fine ai

nostri giorni. Secondamente stabiliscc la legilUmiti d' un tai|M)(ere;

tiramtonc moltoplici cooseguenzc si in ordioe alia quisliooe in sc

i. ael suo aspcllo i cligioso o sociale, si in ordfne al dominio

1 5t MOM* souffrons des lenleurs de In diplomatic, en regard de sacrileges

,
ct * noire ardeur a peine ft ftxpttquer cerlaines choses, qui e

ovrerlemmt sou* If* yfttr de ffnropt, now* n'rn auron* pas mains

tonfiance, jwtqv'au bout, en Celui qui a retnbli Pie IX sur le (r6nt, *n Ce-

Im q*i, etnnt atndidnt a In Presidcnce <U la repufiliqw, eiriraU <w Notice

'In I'upc a La souveruiuete temporelle ilu Chef venerable de FEgtite eat EW-

in i!i MEM lite a Ceclut dn Catholicisme, romme u la liberte'et a rindependan-

rttalie . iVou. auron.i coiifiance en Celui qui, au debut de ladernif-re

ffverre, nous faixait dire par son minittre des cultes : Le prince qui a

Honnt a la religion tant de tSinoiynages de d4fe"rcnce et <r altachement, qvi

aprh lot wrtueoit jiotr* de t848 a r*men4 fe Saint-Pere au VdftMta, est

If pint feme xoHlifn dti f unite cnlholitfue , et H mil (jut If Chef Siiprim*

de fEglitt soil respicte' d*iu TOIS SES DIGITS de sourerain temparel. Le

prince qui a sauce la France, de Fuprit dimayogique ne saurait accepter ni

set doctrines, ni sa domination en Italic.... Teh sont les sentimenU de Sa

MajcsM.... II dofreni fairr nattre dons h coevr rfu Hfrgt fran^avt antant

di ttcwitt qtu de gratitude. * Pag. 11.
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pontificalo per rispetto ai diversi capi (I'lnviolabilita cho proscnta, c

si in ordinc al Santo Padre, al Catlolicismo ed ai Sovrani d'Eu-

ropa. Inline egli esamina sc il Papato nel lutlo insieme e compara-

tivfimente agli altri Stati europei ha nobilmentc corapreso e fedel-

mente adempilo, nelle sue interne ed esterne relazioni, il suo tem-

porale mandate. Diciamo parlitamente di ciascun punto.

1. Se la monarchia temporale del Papa si fosse costiluita di gotln

pel semplice faltod'unaelezione,d'unadonazione o d'unaconquista;

la scienza cronologica ci direbbe il suo nascimento e la sua inaugu-

razione, come fa delle moderne dinaslie. Ma la bisogna corre altri-

menti
; perciocche fu per lavoro progressive del tempo, per seguela

di molli fatti complessi, per un inlreccio di circostanze piii
o meno

legate Ira loro, per isforzi svariali e potenli, die il principalo civile

de
1

Papi sorgessc quasi insensibilmenle da prima e poscia di mano

in mano venisse assodandosi ed estendendosi e sbarazzandosi dagli

ostili element!. Ci ha degli storici die ne assegnano il principio al

cominciare dell
1

ottavo secolo per la dedizione dc
1

popoli sotlratlisi

dalla tirannia degrimperadovi iconoclasti. Allri lo respingono verso

la fine del medesimo secolo, attribuendolo alle donazioni di Pipino e

di Carlomagno. Altri infine, pigliandosi giuoco della storia, assegna-

no per prima data del poler temporale dei Papi il secolo XV sotto

il Pontificate di Martino V, o anche il secolo XVI sollo quello di Giu-

lio II. Ma un lal punto non e da dcfinirsi secondo idee piu o meno

preconcelte ;
bensi secondo i deltami indubitali della storia.

II primo germe del principato civile dcTontefici 6 da riconoscersi

nel sentimento di pieta filiale de
1

fedeli, inlesi a circondare di dcco-

ro eziandio temporalmente il Capo auguslo della religione c procu-

rare che egli ampliasse sempre piu le sue prerogative politiche fino

a giungere a quello stato perfetlo di sovranita in cui lo troviamo al

presente. Sotlo un tale aspello il polere lemporale dei Papi puo as-

somigliarsi a una pianta ,
che cominciata da uu piccolo granellino

commesso alia terra, va per naturale sua virtu e col benofico con-

corso di esterne cagioni gradatamenle svolgendosi cd alTorzandosi

Ono a crescere in giusto albero. Noi scorgiamo i Papi successi-

vamenle dcpositarii delle oblazioni de' fedeli
;
amminislralori dei

beni della Chiesa romana
; prQprielarii di eslesi dominii

;
tutori ed
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i:i dr^rinlir
i>sid'lla .-randr ciil'i : govcrnatori innominati degli

ulliiui Slali
,
abbandnnali in Italia tlalla drbolrzza dogl' Imperadnri

bi/.aulim ; inline Si\rani Hli-llivi di quoli mi-di-simi Stali in \igore

di titoli innmijuiabili. Cotcsta storia comincia dallasoglia slessa del

lermina nelle celcbri donazioni dei Carlovingi ;
colic

quali la Sovranila tcmporalc dci Papi , gia esistentc di diritlo c di

folio, vcnne diciam cosi, oflicialracnte riconosciula cd in parlc ancho

amplialii.

Vi I'umi giorni delta Cbicsa i fcdcli di (icrosolima dcponcvano ai

piodi di-gli Aposloli il prczzo rilralto dalla vendita dci loro bcni,

perdu
1

>i piuNvi-dossc a tulti incomunc ;
c S. Piclro nc riccvcva le

offerlc come direltore supremo di qucsta tcmporalc araminislrazionc.

Ben prcslo, cziandio sollo grimpcradori pagani ,
la Chicsa di Roma

giunse a posscdcrc tali lesori, che sovenlc nc vcniva sollelicala 1'a-

viilila dc' Principi pcrsccutori. Venncro finalmcnlc i tempi di Co-

stanlino
;
c si sa come quel muniflco impcradorc dotassc i Ponlcfici

di riecbi dominii
; alcuni dc' quali , situali ncll' Asia . furono ricom-

prali da'suoi successor! per una somma annuale di circa mezzo mi-

liowo di franchi. Da indi i possess! papali da semplicc propricta co-

niinriai'ono a trasformarsi in polenza polilica ; siccbc al scsto sccolo

S. Grogorio il (irandc si querclava d'csscre oggimai piu Principe cbe

Ponlclice; e quando neirotlavo secolo gl'Imperadori greci minac-

ciavaoo Roma, si vide il Ponlcficc slringcrc lega coi lombardi a no-

me del ducalo romano
,
c ordinarc le forlilicazioni di Civitavecchia

per pivmunirla dagli assalli di qualcbe armata bi/antina. Ed cccoci

gia alia li.>rr>,i dri C.arlovingi in Italia.

L'Autore ne discorre a dilungo le circostanzc
,

ed enlra poscia a

nairaiv lo conlinualc vicendc cd i contrast! a cui il potere temporalc

dei P,i|ii ando soggello, senza mai venir mcno. 11 die, senza dubbio

vuol iviMi>i a una singolare assistenza c protczionc divina. Segna-

Umenle descrive i molli travagli cli' ebbero a soflrirc i Pontetici nclla

lunga lolla Ira il sacerdozio e I' impcro ,
lino al sorgerc doll' inclilo

Hodolfo d' Habsbourg, capo della prcsenle casa d' Austria, il qualo

nrll' as>unn if 1'iinpero giur6 di conservarc illesi i beni e i diritli

doll.i r.hiesa romana e in particolare la Roraagna c fhlelinenlc man-

tcnne la data fcde. Fu allora che, per confcssionc d'unostonco pro-
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tcsJnnte o nemico della Siinh Sode, lo Slato della Clii >i a

nsion< '-he csso ha conserva! i sino al pr'-si'Mto 1. Jl r!i<-

a mostrare quanta sia Fi^noran/a slorica dririnfHhv libeJlo, // Papa
e il Congresso, in cui si alVcrma cho le Romagii'

1
<I <li

i a Papa SlH'a-

no II da Pipino, non ritornarono alia Santa Sedo ebe sotlo Luiiri XII.

II piu grave pericolo che corsero gli Stati della Uiiosa >i fn al

cadcre del passalo sccolo od ai principii del presonle. Pel traltalo di

Tolenlino il (ienerale Bonaparte sollrasse al Papa le quallro Lega-

zioni
;

e divenulo poscia Impcradore oso da ullimo rapire il reslo

degli Slali poutificii ,
menando capli\o il Ponlefice prima in Savona

e poscia a Foniainebleau. Ma in capo a quatlro anni nella slessa

Fontainebleau egli fu costrotlo a sognare Tabtlicaxionc all
1

impero, c

di la il prigioniero Ponlefice torno Irionfante in Roma
,
dove gene-

rosamenle ospilo la famiglia. del proscritto suo pcrseculore.

Tal e in pochi cenni la sloria del jwtere teraporale dei Papi, fin

alle settaric agitazioni de
1

giorni noslri
; per opera delle quali il Pon-

tefice f coslrolto a lasciar Roma nel 48, vi fu rirondotto dalle anni

francesi collegale a quelle di Jiltre Polenzc cattolicbe, ed ora in coa-

seguenza dell ultima guerra d'ltalia vede un terzo de' suoi Stati a so

ribellalosi pcrdurar tultavia sotto la usurpazione piemontese.

II. Lo schizzo storico diauzi Iraccialo ha inesso sotfocchio i titoli

a cui s' appoggia la Sovranila tcmporale de' Papi. Convien ora di-

scnlere cotesti titoli per ravvisarne il valore, e tirarne Ic conseguenxe.

La base del polere e il dirilto. Dov'esso manchi, non si avra-che

n caslello di carta, il quale per rovesciarsi non altendc che un soffio.

Ma d'onde vicnc il diritlo di comandare? Evidontemenle da Dio; il

quale creo T uomo socievole
,
e la sociela non puo stare senza un

capo che la governi. Quindi il dirilto di sovranit^t e diritto divino.

B che vien confermato dall' Aposlolo, l^i dov-e dice die non ci e po-

desta se non da Dio
;
e che [>er6 al Principe bisogna obbedire non

solo per limor del gastigo, ma ancora per dover di coscienza 2.

1 Par les charles de Rodolphe retat de rfiylise acquit retentive qii'il
n

conserve e jusqu'a nos jours. SISMOMM Hiit. des repub. Hal. du moyer.-:1gt

t. in, ch. 21, p. 445.

2 Ad Rom. XIII.
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jiunlunqur il poire >ia dixino nd suo prindpio;

r lion ;,m !!' umano Bella swoMevetiiwion' . I lilnli dir l.

ilimo in
i| jii'-l

Mibbietto soiio : la doiiazionc : 1'ab-

feftntibno d' unn scdlro . pn . in >l-sxu !,IM i.iio ,il priino occupant?;

to eonquisla. risirllanle da guerra giusla; I'dr/ionr: I' eredilA; od

ialine la pivs.-rizione. Ora per prhilogio, unico al mond. lulli qucsti

liloli di logiitiiiiita, tranne solamente qudlo d'l!a conquiski, si rao

colgono in fa> ore xlella Sovranita temporal*? dri Papi. I/Auton* di-

ni()>ira magistraltnonle una tal \orila; sicche a ragiouc conchiudc il

principal*) civile dei Papi essere il |>iu augusto, il piii >cneran<Jo, il

icro di tulli gli altri priDcipati, siccome c Ira rssi il piu antico.

For non dilTondcrci Iroppo.omeUiamo di epilogarnc Ic prove e piut-

toslo accennereuio qualche cosa di cio che 1' Aulore sapicDlemcnte

40eonc inlorno al preteso aotagonisiBO tra 1' aulorila spiriluale e

temporalo nella modesima persona.

Arnaldo da Drcscia od allri orHici hanno detto ossere cx>ntrD lo

spirito dell
1

Evangelo i-he al potere spiritual*' si accoppii il lemporale.

A noslri giorni non solo si ripetulo colosto errorc
,
ma T empio K-

Wlo : // Pmni ed il Ctmgresto ha soslenuto correre opposixiono Ira

i dovcri dol Principe e del Pootcfice : perdun-lic il PonleGce e legato

da principii d'ordine divino, e il Principe da quelli di esigenza sociale.

La prima di lali pru|K>si7ioni e manifeslaraenle eflesa di ereticalc

malizia. Imperocche sccondo essa bisognerebbe dire che la Chiesa

di Dio per undid secoli non lia compreso lo spirilo del Vangelo, anzi

lo ha scienlemente avversalo
, approvando e sostonendo con ogtti

toez2o,e perDno coll'uso ddle armi spiritual!, qucl connubio dei due

potcri. La seconds poi di quelle proposizioni
o un controsenso cosl

ridicolo, die scrabra incredibile come si sia poluta proferire nel se-

colo decimonono. E che? Sara conlrario alia nalura un fallo che

Minla 1' esfetenza di tanti si'ooll? II i/// ijolentum durabilf siirnilichera

nella testa di cotesti signori Y opposlo appunlo di do che suona : Ma

qual sarebbe la ragione del juvleso anlagonismo? L essere il Ponle-

i<-gato da principii d
'

ordine divino, e il Principe da

d' ordine swiale. Le esigenze dunque d' ordine sodato sono o|

ai prindpii d' ordine divino! Or non 6 queslo un coadaunan- la

societa e didiiarai la iuconciliabile colla p**ofession del Vaogelo? Auzi
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non 6 un condannare Dio slesso
,

il qualc institucndo la sociola Ic

avrebbe dalo esigenze in opposizionc di altri principii chcda lui an-

cora derivano? In breve : o si colloca Dio in contraJdizione con s6-

medesimo
,
o si colloca la societa in conlraddizione con Dio. L' af-

fermazione dunque dell' empio opuscolo e non tanto dirclla contro il

Papa-Re, quanlo c diretla conlro ogni principio di fede e di ragione.

Se i due poleri, saccrdotalc e politico, vengono enlrarabi da Dio; e

assurdo che sieno in opposizione Ira loro, Benche di ordine diverse,

essi si accordano mirabilmcnte, e Tuno e di aiulo all'aUro non mono

che di decoro. II Papa riunendoli ambidue in se slesso non li con-

fonde, ma li coordina e li fa operar di concerto secondo 1'ldea e 1' in-

tendimenlo divino. Se egli come Pontefice puo fare lullo quello che

airautorila spirituale si apparliene; puo come Principe fare allresi

tutto. quello che spetta air aulorila temporale, secondo I

1

ordine del|a

giuslizia e della vera felicitSt dei popoli a lui soggetti. Nell' una

sfer'a e neir altra egli puo premiare e punire, usare la clemenza e la

giuslizia, adoperare le armi spirituali ed ancora le temporal? . Dio,

del quale egli e in terra Vicario
,
benchc si chiami Principe delta

pace, si appella altresi Dio deyli eserciti; e quantunque infinitamenle

misericordioso, colpisce nondimeno il colpevole con pene temporal!

ed etcrne.

Ma la fede
,
dice il libello

,
arreslera il patriollismo del Papa , se

egli c Re. Menzogna , a fronle non meno della storia che dolla ra-

gione. E chi
,
se non i Papi ,

ha salvato piu di vcnli volte Rnma

dalla sua rovina? Chi Tha condotta allo splendore die prescnlomon-

te possiede ? E T Italia
,
senza i Papi ,

non avrebbe perdulo di iria

perfino il nome ? Non furono i Papi che la difescro contro ogni sor-

ta di barbare invasioni ? II palriottismo ,
come ogni sentimento one-

sto, ha ancor esso i suoi limili. Questo limile e la giustizia; ed

e il solo che ha arreslato ed arreslera il patriotlismo dci Papi. M,i

guai a quell
1

uomo o a quel popolo cho non sappia fare allrcltanto J

Egli scambiera il vcro palriollismo ,
il palriottismo virtuoso, run im

palriottismo inleso alia pagana ,
che chiamera sul proprio capo e s

quello della palria leire del cielo. L'incompalibilita dunque dei due

poteri non ha appoggio ne nella ragione ne nella sloria
,
e viene

concordcmente sn.cnlila c'al lUto, dalla scicnza e dalla fede.
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Ne vale il din 1 rlu- la loro unione fa sorgcnte perpelua di lurha-

menli 6 di conflilti. Imperocche sc quest'argomcnlo valessc, convcr-

rebbo in prime luogo snpprim-Tr lutilorila politica. la quale in ogni

luogo ha sompre cccitato conlro di >' non minor! conflilti. In sccon-

do luogo bisognercbbe sopprimcrc hi fJiiesa cd il Vangolo, il qualc

(in dal sun primo appariro c stalo oggctlo di conlraddizionc conti-

nua o piotra di seamialo ;
sirckc Cristo disse d'esser venuto a incl-

terr non la pace ma il coltcllo
,
c la Chiesa dal suo pcrpctuo gucr-

roggiare ha riccvuto il nomc di militant? . Finalmcnlc bisognrrebbe

sopprimcrc lo slesso Dio
;

il qualc ha vcdulo nclla rivolla degli an-

grli (HTilarsi conflilli a picdi stcssi del suo trono,^ tullodl vcdc sul-

la terra cccilarscne dei nuovi ncllc continue ribcllioni dci pcccatori

e dcgli cmpii. Sarcbbc per ccrlo slollissimo attribuirc al principio

dclPaulorita pontificate ,
cio chc dec altribuirsi ai nemici d'ogni au-

lorila, qualunquc sia la forma solto cui cssa si manifesta.

Conscguenza dello cose discorse si e :

1 . Che grandomente s' illudono e si rehdono colpevoli dinanzi a

Dio quci r.aiioliri. i quali si danno a credere la Sovranila tcmponlc

dci Papi csscrc una quistionc mcramcntc politica ,
intorno a cui sia

libero il pcnsarc come si vuole. Esso scnza dubbio non c un arti-

colo di fcde
;
ma tutlavia non puo dirsi che sia un arlicolo pura-

mente profano. 'Se non csiste alcun can'one chc obblighi sotto pcna

d'crosia di credere alia necessita del poterc lemporale dei 1'api :

esistono nondimcno un numoro stcrminalo di dccrcti, di concilii

particolari ,
di Encicliche pontificic afllrmanti questa ncccssila

,
c

ullimamonle ossa si trova asserila dal consenso mirabile di tulto

TEpis< opalo eallolico. Inlorno a una verila, la quale benche non

sia domma
,

ha nondimcno in suo favorc 1' autorita di t ulla la

Chiesa insegnante, non e Iccito a un Catlolico pcnsare e parlarc a

talcnto 1.

1 Questo puulo vuol essere diligeutcnieiile avverlito da cerli spirili

leg^ieri. Se il ncgai'e la compalibiliia del polere lemporale espiriluale Del

Punk-lice racchiude manifesla eroia ; il negare la necc^ila ed utilita di

lotere lemporale pel libero csercizlu del miuislero pontificale, e er-

rore prossinio alPeresia. Ecco come parla a queslo proposilo Monsignor

SericIV,vol.W. 30 9 Agosto I860
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2.' L'altentalo conlro 1' indipendenza o T inlegrila d' un dirilto si

sacro e venerando,c non pure una rapina e un assassinio, ma (' un

delitlo di lesa Umanila; in quanlo rmr.scia nHla sua
piii

f.-nna l> i>-

tulti i titoli di legillimilk di posscsso ,
e dislruggc nel suo principin

ogni vincolo di naluralc rclazionc Ira il comando e la subordin

ne. Nctnica d'ogni ordine, la rivoluzione volgc le sue in- prin-

cipalmenle conlro la sovranila lomporalc dri Papi. 1 sovrani e le

nazioni ci pensino: fiwn si loglic impuneinenle la tyuserunla alia

tigre.

3. Gli Stati ponlificii sono un lerrilorio sacro, attesa Talta de-

slinazione di servire per F indipendcnza del Capo spiriluale della

Chiesa. Stendore dunque la mano a rapirli o smcmbrarli e non so-

lo ingiuslkia ma sacrilegio'. La conclusione e di Bossuet. Egli dice:

IS'on solanaenle noi sappiamo clie i bcni e i dirilti, the formano il

dominio teraporale della Sanla Sede sono fondati sopra i liloli piu

legittimi ;
ma noi li teniamo per cosa santa e consecrala a Dio; sic-

che non si polrebbe senzu sacrilegio invaderli ,
o ridurli a Slato se-

colare 1
. Tal e la doltrina universale tra Caltolk-i, e quosla doltri-

na e stala forliflcala dalla Chiesa coll'uso ripelulo degli anatemi con-

tro i \iolalori del dominio temporale della San*a Sede. L'empiela

beflarda potra ridersi di quesli fulmini della Chiesa; ma 1'isloria ci

mostra the Iddio non ha pfir lo piu riserbala aUa sdJa vita avvenire

la punizion di coloro chc ne furono colpiti. Senz'esser profeti, allen-

diamo e vedrete.

PAVT: Meltons en premiere ligne celle quiproclame rincompatibilitt du pou-

voir spiritutl ovec le pouvoir temporel, et gut par suite refuse a FEglise le

droit de po&seder. Ce faux principe a ele formellement condamne a diverse*

reprises, notamment par le Conciles oecumeniques de Constance et de Trcnto

el par differentes builes des souverains ponlifes. C'cst done nne he'resie.

Une seconde erreur suit de pres le premiere. Affirmer que la sourerai-

nete temporelle est inutile an libre exercice du pouvoir spirituel et qu'elle

t9l mSme nn fardeau danqereux pour In pnpaute, Jest contredife ftrmellt-

ment le texle de Penseignementdes nombreux ContiimpaalicvKers, teiiut et

France, il n'y a plus de dixatu, et les paroles expre&tes des Encycliques ou

cette alliance est declaree nee ssaire. C'est done we opinion qui approche

At rhe'rvtie. Pa. *48.

1 Def. Cler. Gallic.
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4. La consftnmzioac c rintegrila degti Slali ponliticii e richiesbi

<i.il iliiillo putthlico europeo , allesa la sanlila di solemn IralUUi d.i

eoiwe proldla. Soprallullo vi e inguggiaia la lealla e roioredbfe

la Franch* ; giarrhe nun si potesa in manina piu solenne, di quei

'li'
1

-i fece nel columnar (it'll' ulliiua guorra iialiuna , promcllero a

nome del <io\ern<>. die lull! i diritli di Principe tomporale si gaivb-

bero luldali nd IV You* ne savons, dice I'Aulore, sijamnia

tin enytiycmeHl phi* fftlennel (ut pris a Iti face dii monde entiei .

// rrce done vne solnkirtie insurmontable a la conscience puliliyue

el it la loyitute du pays. II ch pM>lu . condmnlc : .ilte*don*

detle df Fkomti'ur en Frnnce MI peut manquer d'etre actjuillee 1.

J>. All' i Itiedc quali sieno i diritli del So\rano Ponlefict

ioi Stati, la ri^posla e chc essi sono lutti quelli cbo risullauo

d.illa sovnmila, MM dalla sovraniU die sia al tullo indipcndenlc ncl

vero SODSO delta parola, c die si esercitt a nome di Dio sollo il fre-

no della religione c nel vcro iuterosse dei sudilili. QucsJo iotcresse

|)iii
die a una CarU

(
la qualc in niun luogo e slala capace d' im-

podirc rivdlu/ioni ed abusi deplorabili e ailiduto alia co.scienza del

PMtefioe slosso ;
il qualc giuslamento sceglie i suoi alii iun/ionarii

tra gli alii digiiitarii della Chica Roniana
, essendo i suoi Slali , a

propriamente fxirlare, Stali della riiie>a . -d essendo colcsto regno

slabililo per assicurare la liberla del Fonletioe univcrsale.

r Ma i Cardinal! e i IVd.ili conosceranno abbastanza, per esporli

al S. Padre, i bisogni c i roli della popolazione ?

Oueslione o/iosa. alia qualo ha risposto la voce dei secoli. Quo-

-;i"!. r'..l..-..i i in mi |aese, eoin.' la Francia . ove il Minisleru dei

rulli e nell.' mini d'nn laico, ove la Marina proclama che ess;i non

ha giammai avuln mi^liori rappresentanli sopra cio cbe quelli i

quali erann eslranei alia profession di niarino
,
ove gli aflari dello

Slalo hanno niesso in rilievo la capacita incomparabile dei Sugeri ,

dei d'Ainboise, dei Richelieu c dei Mazarini. Ci ha forse al inondo

persona eosi alta a conoscere il popolo come il prdr : il
i|iinl<>

lia

tbpra di lui la nvmo dalla culla lino al sepolcro, e ne scnte tutti i la-

menli e ne ricere tulle le confidenze c nc tocca si da vicino lutti i

1 Pag. 223.
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bisogni? II mondo lo sa molto bene
,
o sc nc lamenta lalvolla come

d' un' ingcrenza inquisitorialc. Ma guardate Tinconscgucnza ! Dal-

1'una parto cgli trova callivo cbe noi sappiamo cio che passa ncl

mondo e nella famiglia, e dall' allra parlc prelendc cbe siaroo inca-

paci di governare perch6 non conosciamo nulla dclle cose della fa-

miglia e del mondo 1
!

6. Tutli i Sovrani d'Europa banno il diritlo e il dovere di ado-

perarsi eziandio colic armi alia conservazione del potcr temporale

della Santa Sede. Da un tal dovere non sono esclusi Boppure i Prin-

cipi acatlolici , se banno suddili apparlencnti alia coraunione ro-

mana. Cotcsti Principi sono Icnuti a tulelare tulli i dirilti dei loro

sudditi callolici; e Ira questi dirilli primeggia quello cbe il Capo au-

gusto della religione , il diretlorc supremo delle loro coscienze sia

mantenuto nella sua indipcndenza politica. Ma specialmenle un tal

obbligo incombc ai Sovrani cattolici. La rivoluzione proclama un

nuovo principio in Europa : II non intervenlo. Questo principio 6

irragionevole ;
e la Francia stessa ai nostri giorni lo ba smentito e lo

smentisce col fatto. Ma checche sia a rispetlo degli allri Principi se-

colari
, qucl principio non ba cerlamenle luogo a rispetto del Papa

Re
,

a cui son necessariamente legati non pur come naturali confe-

dcrati, ma come sudditi spiritual! e figliuoli tutli i Sovrani cattolici.

L'Autore passa a rassegna le singole Polenze
,

e mostra la ragione

cbe a difesa del dominio papale spinge ciascnna. In particolare della

Francia tra le altre cose dice cosi : Clodoveo senlcndo il racconlo

della passione di Gesu Cristo, raise con ingenua indignazione la ma-

no alia spada dicendo : e perche non era io la coi miei Francbi?

A noi piace cotesto slancio cavalleresco : esso e il grido della Eran-

cia
;

della Francia piu aflelluosa e piu ardenle cbe riflessiva
,
la

quale compcnsa il difetto di calcolo colla generosita e cbe cedea-

do ai trasporli del cuore ricompra a forza di valore le imprudenzc

stesse dello zelo
;

della Francia, io dico, di Carlo Martello, che af-

francava T Europa inlera dal giogo dei Musulmani ,
della Franria

di Pipino e Carlomagno che alTrancava il Papato dal giogo dei

Lombardi
,

della Francia di san Luigi e di Filippo-Auguslo die

1 Pag. 228.
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l-i Terra santa . dclla Francia del Borboni die aflranca-

\,i l.t (iiv.-i.i ncl 1828 e ('Algeria nel 1830, dclla Francia del

1849 chc a liram -a\a la Sanla Sede solto la presidcnza di Lulgi Na-

pM|i'om. privln
1

' mm era io la coi mici Franchi ! SI, son la i Fran-

rhi . ina a ixti -mlo roll' armi al braccio alia passione di Colui che

rapprescnla Gesu Cristo sulla terra ;
essi son la all ombra del Va-

ticano
,

ai piedi slessi della statua di Cariomagno , il vindtor del

Lombard! e delle fazioni romane. Che attendono quei valorosi per

affraneare anHir una \lu il Papato? Gli ordini d' un Clodovco '
!

7.* Ogni catlolico ha il diritto o il dovere di concorrere in quol

modo che puo alia conservaziono e lulela del principato civile dei

Papi. E veramenle se I' istituzionc d
1

un tal principato ha per fine la

guarentigia della plena indipendenza del Ponlificato supremo ; qua-

lunque altenlato ad esso si faccia 6 una ferita alia liberla della Chie-

sa e alia liberla delle nostre coscicnze. K interesse di ciascun di noi

rln' la nostra fede sia liberamente rischiarata, il nostro culto libera-

menlc determinato, le noslre regole di condotta liberamenle traccia-

te, i nostri dubbii liberamenle risoluti dall
1

Aulorila incaricala da

Dio di quest' nflicio sublime. Le nostre rclazioni col nostro Capo spi-

rituale Togliono essere liberamente manlenule, la comuniono dei Ve-

scovi e dei Preti con Lui liberamenle csercilate, i noslri rapporti molli-

pliri vogliono dimorare fondati sopra la stessa base dell
1

inlcra indi-

pondenza politic a del Poterc che regge le nostre animo. Sotlo quo-

slo punlo di vista la Sovranita tcmporale dei Papi importa piu a noi

che ai Papi stessi. Quando questa e in pericolo, ogni cattolico do-

v' essere soldalo; almeno col desiderio e collo zelo.

8. La consorvazione degli Stati del Papa necessaria air equili-

brio ouropeo c all' indipendenza d
1

Italia. L' Anton- dimostra queste

duo proposition! con argomenti lolli dalla sloria c dalle condizioni

peculiar! d' Italia. Sotlratla Homa dai Papi , essa divcrrebbe ben

il porno di discordia in Europa; e I' Italia non piu appog-

giala a questo perno immobile di nazionalila sarebbe in breve lace-

ra predii di conquistatori stranieri. Perlino Lord Palmerston 1'ebbe

riconosciulo, allorch^ nel 1847 scriveva a Lord Ponsonbs : L'inlegrila

1 Pag. 243.
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deyli Staii rmnnni dcr' essere coMiderata come felemento esftcnaut-

le delf \ndipendenza delta Peiasola.

L illuslre Prelato dopo aver ragionate siffalte cose in generale a

rispetto della Sovranita temporale dei Papi, passa a fame 1'applica-

zione in particuhtre allc Legazioni. Egli si fa cinque qoaationi, a mi

da le seguenti rispostc.

Ouistione 1." Lc Legazioni avevano il dirillo d'inaorgere coitro il

Papa e di proclamare la decadenza della sua Sovranila leinpor.

Risposla : No. Perciocche, seconds gli slessi principii del piu lar-

go liboralismo, un lal dirillo sarebbe sorlo in-conseguenza di un'-op-

pressione tirannica ; c neppurc la piu sfacciata impudcBza non oeea

di chiamare tiranno Pio IX. La \m slrella equila> dice il ('onte di

Moatalemberl, obbliga a confessare die il Papa, di cui i Ilomajinoli

dichiarano importabile il giogo, non la cede in virtu ad alcun doi

Sovrani, e dopo essere slalo il Principe piu popolare del secglo, egli

continua ad essere il Principe piti irreprensibile .

Quistione 2." Lo slalo presenle delle Romagno ha annullati i di-

rilti sovrani del Papaio, a loro riguardo?

Risposta : No. Acciocche un tale annullamento avesse luogo ,

eonverrebbe una di queslc due cose : o che Tinsurrezione fosse sta-

ta legittiraa, c noi abbiamo vedulo die non fu ; o che Pio IX aves-

se spontaneamente abdicalo, ed Egli haprotesiaio in facciaal mondo

ralcro il conlrario. Le stesso Napoleone III ha dello nella sua ultima

leUera al Papa : Le Polenze non potrebbero disconoscere i diritti in-

conlraslabili della santa Sede sopra le Leyazioui.

Ouistione 3.
a Non sarebbe almeno cosa durail voder disprezzato

sopra un tal falto il voto dellc popolazioni?

Risposla. II vero voto delle popolazioni si manifesto, due anni or

sono, quando PioIXnel suo vhiggio per quello Province ricevetle da

per lullo le piu enlusiastiche ed universal! dimosirazioui di fedel

sudditanza e di filiale alTello. Quanto al proteso scruiinio
,

falto dal

governo rivoluzionario
,

si renderebbc oggidi mollo ridicolo chi vo-

lesse appoggiarvisi : essendo noto pertino ai biuibi con quali arti e

perfidie e^so fu in partc estorlo, in parle simulate, esclusane arbilra-

riamente la maggiorila della popolazione. Un corrispondenle del Ti-

mes, il quale viaggiava nel Nord degli Slati ponlificii ,
scriveva da
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olagna t qvaelo (iiornale H 25 (iennaio del isr.d: Vi dobbiam

confessarc rln- la
\>.

;.-(la dHl.i popola/ionc mm prende alcm

tibrff>f nogli affari rixnlu/innarii: < <!>< /o iptrifo rfi riro/// nv/w
timenle nelle tiltb. Qudle ^i-nli favorite dalla fcrtilila

del -unto snnn
fi'liri e ben nudnte. Ma le basse class! delle cilia non

6ono inai sazie, ed apportano cnstaulemenlc dei material! inlianunabili

gli avM>cali, chr nc prendonola direzionc in n-rni circoslanza. 1 n.i

l.il ronfessione vispicga lulto. Del i^esio, quand'anc he il supposlo volo

fosse da to univrrsale, esso non potrebbe in niuna guisu iuformare il

dirilto (li-l Ponlefice. ma obWighercbbe sollanlo la sua prudtMiza a

prendere i me/zi necessarii per rimenare alia debila sommissione i tra-

viati suddili. Bologna non ha che a rileggere la sua storia per hnpa-

rarxi come, dopo essersi ribellata, le convenhe alia fine lornar di

bel nuovo solto il poterc politico della Santa Sede. ('he sarcbbe

dell' inlegrila degli Stati
, se si ammettoss< %

il principio chc puo una

provincia, sempreche glienc venga il lalenlo, distaccarsi dal rima-

ncote del corpo sociale di cui fa parte? Si accelterebbe un lal prin-

cipio per la Francia. per V Inghillerra, per la Russia? E il Piemonte,

polrebbesi aggiungere ,
come ha oggi tratlato quei Comuni chc vo-

levano appartencre con Ni//a alia Francia
, legiltimamenle a cid li-

ren/iati dal Re medesimo?

Quislinnc i.
1

: Lo smembramenlo for/ato clt'llo Romngnc mclte-

n-bbe a pericolo lutlo il reslo degh Stati ponlificii?

Hisposla : Si. Imperocche il prinoipio, iu virtu di cui esso si con-

senlirebbe
,
6 applicabilc a qualsivoglia allra parle di quegli Slali.

CMlrediche la Sovranita |>apale no re.sterebbe lalmente indtbolila,

chc diflicilaienle si potrebbe piu rcg^fiv. Si ricordi cio che scri\i>va

al IHrellwiii il (lenerale Bonaparlc dopoil Irallato di Tolentino: La

mia opinione e che lloma, privala die sia di Bologna, di Fenara e

(lf!li> Romagne e di trenta milioni che noi le logliamo, non puo pul

manliMin >i : questa vecdiia macchina si sconiporra da >' .stessu.

Oui>li(Hic .". Ou.il jara la sulu/ioue di qursl.i conlroMT.^ia?

Ui-po-ia : II riKM'no delle province ribellale al legildmo dominio

tli'l I'.IJM.
" r.ior rc<-l;malo iniperios,nnriil(> dalla Keligione ,

dalla

:

/ia . dalla pace d'llalia
,

dall
1

onore della Sanla Sede, dagli

antecedent! della nostra storia, dalle nosfre formal! promesw, dal
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rispelto dovuto al principle cT ogni sovranila
,
dal bisogno infinc di

porrc un arginc ai flulti Iraboccanti dclla rivoluzione 1.

Qui il libro scmbrcrebbe conchiuso cd anchc cosi rispondcrebbc

pienamenlc al suo tilolo. Nondimcno, poiche I'amminislrazione pon-

lificale e falla segno a mille censure e calunnie per parie dei nemici

della Chiesa
;

e queste censure e calunnie trovano accesso presso

molti dabbenuomini
;
P Aulore ha creduto bene di fame argomenlo

d'una Icr/ii parle dclla sua opera. Ma noi rimclliamo il parlarne ad

un allro quaderno, avendo questo noslro scrilto gia valicali i termini

d' una rivista. Crediamo poi inutile aggiungere elogii per Tillustre

Scritlore
;
essi risultano dall'esposizione slessa che abbiamo fatta del

suo eccellente lavoro.

II.

Del Caltolicismo nella vita sociale per PRINETTI PAOLO Sacerdole

Dotlore in Teoloyia, dedicate alf lllmo e Rmo Monsiynor Don

Lorenzo Renaldi Vescovo di Pineroh Torino tipograGa di En-

rico Dalmazzo 1860.

fi^^tf'VWiVtoiM^
L'audace ed accanito assalto con che in Piemonte razionalismo e

sensismo, personificali principalmenlc ncll'aposlala Bonavina c ncllo

sciaguralo Bianchi Giovini
(
fino a quel giorno che un tocco d' apo-

plessia gli fece cadere di mano la penna e speriamo anche dal cuore

la bestemraia), osleggiano la religione caltolica, ha ispiralo all'Au-

tore d'intraprendere una scrie di lavori apologelici, dei quali questo

sarebbe il primo. A questo dovr& poi tener dielro una Iraltazione

delle condizioni alluali delle noslre arli: alia quale succcdera la

lerza della morale come fondamento della civilta.

V opera presenle e divisa in due parti. Laprima parla del Catlo-

licismo nell
1

uomo e nella societa, e si suddivide in cinque capi. Ti-

lolo del primo e il Cattolicismo e la vita : e vi dimoslra come
,

es-

sendo impossibile di ben condurre la vita senza un preciso concetto

dei suoi deslini e un fermo senlimenlo dei suoi doveri
;

la religione

cattolica, la quale sola puo somministrarc air uomo un tal concetto

1 Pag. 287.
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o
s|iii,ir^li analogo il scnlimcnlo

, sola anch' essa puo dare air an-

damcnlo della vita un saldo c rcgolato imliii/.zo. Di chc I'autore c

conilolto a deplorare quel misto di sensualismo e di razionalismo ,

che nllri a ragione chiamh fumanitmo del secolo ; che senza com-

battere all" aperto Fautorita del catlolicisno
,
ne svigorisce in se-

grcto le ispirazioni col yridarne impossible fosscrvanza (p. 33.}-

Prove di lal vizio si adducono quelt egoismo dell' intelligenza ,
o

idolatria delf ingegno con cui si e depravalo il cuore $otlraendolo

ad oyni dovere morale ; e I

1

egoismo della cupidigia che trascina

gli uomini ad operare solo pei fni material! ; e con lanta abiezio-

iii' flic lungi dal nascondersi per vergogna si pongono in ridicolo i

piii nobili sentiment! .

11 capo secondo, intitolalo il Cattolicismo e la vita individuate, di-

moslra come solo dal Cattolicismo la persona pu6 ricevere c 1'intcr-

na educazione coll' infusiono delle idee c dei sentimenti moral!
;
e

Teducazione esteriore coll' applicazione al lavoro, del quale la reli-

gione soltanto spiega interamentc il mislero ed assicura, nobilita,

santifica il dovere.

II capo lerzo, intilolato il Cattolicismo e la famiglia , incomincia

dali' acccnnare come la famiglia c ancllo che congiungc Y individuo

alia sociela. Prova quimli la benefica influenza della religione sulla

famiglia dalT elevazione del coniHgio a sanlila e bonta rcligiosa ;

dalla dignita a cui innalza la donna si avvilita fuori del crlslianesi-

mo; dalla educazione morale c civile con cui nella famiglia crislia-

n.i si forma 1'uomo onesto, si prepara il buon cilladino.

// Cattolii'ismo e la sociela sono il litolo del capo quarto, nel qual?

incomincia I

1

aulore dal dimoslrare ulilissiraa la religione catlolica

all.i sociela, perch^ solo il Cattolicismo stabiliscc sulle verc sue basi

1'ordinc morale chc rende spontanea 1'osservanza dell' ordine socia-

le : solo assicura sopra solida base la virtu pubblica e la giuslizia ,

riponendone la tulela nelle man! stesse dclla divinila : solo e capace

coll' cflicaciii dei mezzi e natural! e soprannalurali chc adopora, di

loiiu.iiv
gli uomini alia virtu, i cilladini alia giustizia. C non solo

apjiaivi t hia tali virtu nell' individuo, ma lo collega inollrc alia pa-

tria : onde vediamo gagliardissimo 1' amor patrio nclle popolazioni

in cui fervc ben radicato e vergine il sculiincnlo religioso. Oui per-
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allro 1'auloiv n .-vmbra inavvodulumenle .slniM in.itu <Ilic i

voro da quell' itaHanismo die confondc l.i ronvenienza dcgli interw-

si colla irrefragable for/a del dirillo. Dirvi inevitable 1 ingiusliaia

per l;i prcsriua di un Governo straniero: inevitabile I'inorzia c cUto

so il campo alia virtu civile : pareggiarc la gcm-rosita e gli aflblti

dclla Madre con quelli dclla Palria (p. 103) : quesle, e siuiili formoir

di Cattolicismo civile, lianno sonso, oggidi specialmentc ,

ed cquivoco e sono si abiisate a danno della societal c deHa Chiesa,

che i concctli voluli qui csprimere ci pareano meriUire qualche mag-

giorc prccisione ncl lingtiaggio. A dir voro I

1

aulore non IralaM-ia

tralto li'atlo di ricordarc che il Cattoliotsrao
,
mentrc concede ai po-

poli la legillimili di tali aspirazioni, vuole peraltro che abborriscano

dalla rivolimone. Ma la vaga generalila di cotesli vocaboli oon da

tali norme al lellore, con cui possa spigliarsi dalla rete dei sofismi c

dagF impel! delle passioni, in un tempo speialmente in cui certi

dcliri pdilici meltono a soqquadro la sociela non meno che la reli-

gione.

Ncl capo quinto linalmenle mclle in bella moslra i vanlaggi che dal

Catlolicismo risultcrebbero per la sociela into rnazioiiale merce la su-

pcriorita di carattere comunicala ai popoli dalle crcdenze e i nobili

principii di equita e di giustizia, anzi di solidarieta e di fraiellanx*

introdolti nellc mitlue rehizioni delle genti. Al qua! proposilo I'auto-

re tocca dclla tolleranza polilica dci culli , deHa scparazione fra la

Chiesa e lo Stato e di simili quislioni oggidi i>iu o mono maltraltate

dair influenza doi principii elerodossi.

Peccato! che in un. libra pieno di lanto senlimento caltolico e di

osservazioni si utili alia pubblica e privala morale, s'inconlri qua o

cola alcuna cosa men convenienle al suo carattere serio e filosoOco ;

p dalle motafore poctiche del linguaggio palriottico il discotso tear

passi a concelU meno esalti e a formole mensicure dci doveri civHi.

Puo vcdorsone un saggio a pagina 103, ove incominciando a par-

lare del come si auvalori col cmtianesim!) il patriotlismo* la gene-

rosita istintiva, dice, che la natura ha collocalo iiel cuore dclla ma-

dre
,

essa laispira egualmente alia palria , e come qu'lla . awhe

(juesta aprc il proprio seno ai suoi ligli ,
divide con essi Ic proprie

gioie, parlecipa Ic loro speranze . So queste frasi ci si dicessero
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in una orazione da relon . 'iigefaercmm" <li .-piegaro 1'allcgoria

**OD un \w di fanl,i>i,i non sarebbe dilli -ill-. Ma < hi vuole d-l- r-

ui.n, 11. i ilovni morali run
i|in>ll.i rigoma etidenza <

/a lininaml.i. n|i-ra rdi .sa\i,nn< nlr .i^iiiH^'iido allr naturali dilli-

culla d-l 1< -ma If imapni I'.illari ddla fantasia?

La natura injura at cu<>rf </<//</ jmlriu quella tfnerezza eke al

more tiunn tnadre ! Ma, di gni/ia, clii

'

iiursla-palria? Lc niura e

k) /olio? Ma questo non s' inlcBeriscono > mm
|><>r troppa pioggia.

II (iovorno ,
If (.anxM-c? Ma davvcro die cotesli enti polilici non

MgNonipeccarc per occosso di tenerozza. So vi 6 anzi rigidma ag-

ghiacciala . clia sla in ipicl nieccanismo uflicialo dolla bttrocrazia

cbe in nomr deila loggc vi cassa d'ullicio . vi spoglia, vi fa \iag-

giare senza che sappiate cui rendcrnc gra/.ie. Sara]duoquc la sotiel4

lulla quanta ? Ma qual o qucl dabbon uomo ehc diasi a credere di

aver p<T se la Iciu-nv/a di lull! i Huoi conciiladini ? In ^fualcbe

i' ramie uomo, uno Seipione, un Dona, un RafTaello, un Ximenes,

un Turreuna, sarebbero compalibili . ove se IMmmaginasserp : ma
Iraiine colali prodigi di civile precellen/a . ogni allro che parteci-

passe al sngno doM'l)i)c dirsi o |)a/./o. o delirante.

La palria allro Don e che quella sociota a cui apparlicne la f.imi-

g'lia niislra : c la sociela e un enle di ragione in cui le affozjoni

proprie dell' uomo non possono avore susssistcnza se non quando

quell' IdHii'Vinie a concretarsi in un esserc umano. 1 doveri dun-

quo che abbiamo verso la soriiMa allro cssor non possono che i

1

i onde siamo legali verso coloro clic la compongono, consi*

derail nella unila delle loro rolazioni. Oues!;i idea 'di unila

cbe il bene anetic n ii.'rialt- di lulli dobbiamo prelerire cueteris

pinbus al bcne di un solo : questa !a cue il nupreino beoe delta

palria sia la perfelta osservanza dell' ordine in tulle k relazioni :

questa fa cln- il brne ratio da noi a qualsivoglia dri concittadiui ri-

dondi in bene di lulli o ren, i societa piii civile, piu grande,

Ma che ogni cittadino debba aver di mira la palri

iiglio ha la madru ; queslo . non dispaccia ;.l i-hiari^imo

Aulore ae^llMiicianio I'rancamenlr puo dirsi poelicamente ;
ma

Unto iraposoibile, <| iiapowibile che un roz-

le rHa/ioni flto-fttMQO fra il suo aratro ,
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il suo tclaio, la sua fucina o il pubblico bcnc dclla sociela alia qua-

le appartienc. Oh gli uomiDi politici si, dcbbono mirare alia gran-

dezza, alia civilta , alia forza dclla loro socicta secondo i vari ollici

di cui maneggiano le funzioni. Ma pretendere che il volgo intero

abbia ad ingerirvisi, ben pu6 cssere vezzo e mania di chi vuol brac-

cia per soTverlire la sociela, ma non puo dirsi dovere ispiralo dalla

nalura. Mollo mono pu6 dirsi esallo quell
1

imporre cosi vagamenle ,

e senza chiarirne le condizioni e i limili, il dovere di render libera la

palria. So dobbiamo alia palria, come dice egrcgiamenle Taulore ,

Tordine di giuslizia, ollcnere alia palria quel grado di liberta che

per diritto le si apparlienc, adoprando quei mezzi die la professione

rispelliva somminislra, potra essere cerlamcnle dovere. Ma tuttocid

che a lei polesse regalarsi a danno allrui, sarebbe sventura e danno.

La seconda parle deir opera tralla del Cattolicismo ncll'arte e nella

lelleralura. Le influenze del Cattolicismo nell'arte si spiegano in duo

capitoli ;
il primo dei quali discorre dell' arte anlica, il secondo della

moderna.

Incomincia il primo capitolo ricordando le principali nozioni esle-

tiche c moslrando poi come 1' arte moderna fu puriflcala ed innal-

zata mirabilmente in lulti gli ordini del bello ,
del grande ,

del su-

blime per 1' influsso benefico del cristianesimo. 11 quale menlre dava

nuovi principii che innalzavano la menle negli ordini del pensiero ,

somminislrava nuovi caralleri in cui quei principii s' incorporavano

e si veslivano di sensibile bellezza : fra i quali tipo supremo delFuomo

e il Redentore, ideale purissimo della donna la Vergine ( pay. 480).

Quesle influenze cristiane incominciano a splendere nell' arle delle

catacombe, troppo finora o ignorata o neyleila (pag. 190) ; e che

dimostra al dire deir aulore falsamcnte essersi aUribuilo ai profughi

bizantini il rinascimento in Italia delle arli
,

lo quali in verita mai

qui non vennero mono ricoverale prima nelle calacombe e poi nei

chiostri (frai quali meraviglioso monumento sono i monaslori-di

Monte Cassino e di Subiaco
)
dondo uscirouo con volo audace e for-

tunalissimo sublimandosi a quelle allezze di cui Michelangelo,|Raf-

faelo, Leonardo e Tiziano furono gli splendidi protagonisli.

E di qucsli parla nel secondo capitolo inlilolalo del Cattolicismo

nelf arle moderna. Scorro qui i successivi incremcnli dell' arle cri-
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Mi.m i inrominri.uido per Ic pilturo dal (iiollo o dal Uealo Angeiico,

per Ic scollurc ed arrhilelture da Nicola o (iiovanni da Pisa ei

mostrando (]uao(o contribuissero ai progress! dell' arle i due grand!

Ordini rcligiosi del niedio evo Minorili e Domenicani. Ail
1

Italia ri-

spose ben presto con rooto unanime Y Europa crgendo per ogni dove

ijiii-i
immiiinrnti. che formano tuttora 1' ammiraziouc di chi percorre

Ic contrade sottontrionali. Ma qualunquc fosse Y cstro c 1' entusiasmo

destato in tutta Curopa dagli cscmpii del genio italiano
,
inarriva-

bil- 1'u MMiipre il primalo di questo, dopocho quci quallro principi

del r artc la collocarono ai fianchi del Papato per riceverue le ispi-

razioni cristianc. Fermatosi qui alcun poco sui lavori piu mirabiii di

qut-i primi maestri, c percorsa la serie dei nomi piu celebri nei Ire

secoli scguenti, TAulore fa alcuno ossorvazioni sullo slalo presenle

delP artc cristiana, non solo della pitlura, ma della musica e dell'ar-

chilcltura ; delle quuli I' analisi e impossibilc per la brevila in cbe si

compendiano e la critic a non ci sembra pregio dell
1

opera in mate-

ria tolalmentc adiafora, ovc lasciamo ben volcnlicri a ciascuno pie-

nissima liberta di scguire il suo talento.

II capo tt'ivo ragiona del belli morale ucl callolicismo, conside-

randolo c nclla vita e neh" arto che lo rappresenta. moslra I" im-

incnsa snperiorita dolla virtu civile nel Catlolicisnio, paragonando gli

croi di Omero con quclli del Tasso. Cbc se laluno pensasse ravvi-

sarc qualche inferiorila nelle virtu poliliche dei msliani paragonate

con quelle dcgli antichi pagani . 1' autore ne adduce ulcune ragioni

del tulto indipendenti d.illa religionc ; la qualc an/i tcuderebbe per

se a produrrc nr>i carattcri una mirabilc allivita ed encrgia, come

piu spccialmcnte appariscc ncl valore mililare, risuscitalo oggi dalla

Francia ncll
1

ardore cavaUeresco dei generosi suoi figli per soccor-

rere aUa misera Italia con un esempio che non ha pan nclla storia

(pag. 271 j. Non sappiamo se il tcologo Prinetti conlinuera oggi in

questo entusiasmo pci rcdcntori d' Italia pagati dal Pieuionlc con due

tlflli- sue province e col sacrili/io dei suoi baluardi; e per la liberta

di qucsta patria die santifica la sua crociala imprigionando i Ve-

SCON i c spogliando il Papa. Ma quali che siano i suoi scnlimcnti c

r esagcrazione a cni lo trasporlano, non dobbiamo per questo nega-

re Ic noslre lodi air apologia ch' cgli fa dei caralleri morali del cri-
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stiancsimo ;
la quale conclude con un rapido sguardo al romanti-

rismo bastardo chc ha soflbcalo gl' ingegni nolle so/zurc del seaso

c ncllo sconforto del dlsperato sceUicismo ove si spense la bdla

fiamina del Leopardi.

Dcltodel bcllo morale, moslra FA. comeJa IclteraUira dinn -bin 1 a

tali bcliezze educare la sociela sublimandola col seulimenlo crisliano.

Ma pur troppo, dice, dal 1 fOOin qua la lelleraturad'llalia fu p'l luitu-

ralismo condotta ad una decadenza che la soparo dai progress! dclle

arti belle
, grazie principalmenlo alle false idee bcvute dal < l,is>ici-

srao fpag. 282). Senza esaminare il valore di quesli giudi/ii di die

forse parlererao a suo tempo )
accetleremo per ora il rimedio che

egli soggerisce (pag. 287) per correggere la letleratura
,
dandole

per fondamento una soda filosofia, e adopran.lola poscia a slromenlo

di edneazione personale ,
domestic^ e pubblica : alia quale opera

egli mostra quanto eflicace riuscir |X)trebbe, opporlunamentc usala.

la letteratura.

Nel quinlo capitolo parla dell' eloquenza religiosa che divide in

catechctica, morale e*apologelica, sulla quale ultima principalmente

sMntertiene a discoiTere, lamentandosi die manchi tullora fra gl'Ita-

liani. Coufesseremo ch alcuni giudixii delP autore in tali materie ci

sono sembrati anzi arditi che veri. La poca slima che mostra degli

oratori italiani e Tammirazione superlativa verso i francesi ci farebbe

(luhilair die la conlinua letlura di questi abbia in lui allerato il gusto

italiano. Di che non avremo a stupire che alFAudisio, ammirato da

tutta F Italia, egli infligga un biasimo scvero Irovandovi freddeMi

(vorrebbe egli il signor D. Prinelti che le le/ioni di una scuola, fosse-

ro calde d' affetto e di movimenli oralorii?} manco di nmt, di pfo-

fonditb, di vigore e che so io (pay. 356).

A quesle osservazioni di critica leUeraria un'altra lie agghingeM-

mo di critica ascetica o per lo meno leologica , relalivamenle alia

nota^ella pagina 337. II chiarissimo autore non sa compivndcn
1

il

Viliemain quando aflerma che il Bossuet con piit yeiiin die nllri mtu,

non dominava, non turbava, non agilava le coscienze c li an-

wmi apostolici dei }>rhni tempi delUt Chiesn. Oueslo sembra sli

ai signor D. Prinetli, ne sa atlribuirlo ad altro chc alia corruzione dei

tempi. Ma ci permella il dirlo, egli sembra guardare qui Y eloquenza
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opera puramentr ddl' arle. Or qual e il callulieo die

ignori essere Tart- 1

m-gli dTetti dell' doqtien/a apo.stolica una pura

rondi/ionr material"' ddlo slromenlo, la cui oflicada lulla finalmcotc

derix.i d.illo spirilo? E non si vedevano in quei tempi mr-de>imi .

I

nonsiveggono lullora a tempi nuslri, oralori d* doqurnza assai mc-

\ m, i fiwuili di quell'.- gr.i/ii* che formano i $anli, produrrc

li meravigliosi nelle mis>inni ed agilare e seonvol^ere le cosrien-

zo anchc piu corrolte ed ineallile? E la ragione 1'abbiamo in quelle

parulo di un anlico e cdebralissimo controvcr>isla , il ('.animate Du

Pei ron : il quale dice\a se volcle un erelieo sia eonvinto, condu-

cei. i a me: ma se volele eonverlirlo, raccomandatelo al Yescovo

di (iineMM (S. Francesco di Sales, ingegno lutf allro che trivialc

ma uomo tulto di Dio,. Cerlamenle quesle osservazioni non appar-

tengono all' arte dei relori : ma Y eloquenza sacra non dovrebbe

trascurarlc.

Epiloga finalmcnlc odla condusione lullo il sentimento dell'opera

mo.>lrando la superiorila evidenle del (lallolicismo in online alia \i(a.

al pensiero, all'arle. -La lingua e generalmenle meno accurala seb-

bene non rozza : lo slilc non mostra cbe 1' aulore allinga a fonli

mdlo siuceri: ud mciodo mancaordine e chiarczza; e le astruserie

giubi'rliane ,
c le hmgaggini, e la mancaiiza di divisioni opportune

renduno la lellura anzi pesanle die dilcttevole : eoUilchc al lodevole

inl<'ndimenlo, non ne pane eorrispondere ugualrnenlt
1

perfella Tese-

cuzioue. Yorremmo esscrd iugannali in lal giudizio c ben volcnlieri

ci auguriamo die i noslri Idlori scorrendo da su medesimi quelle

pagioe abbiano a condannarci di severita eccessiva.

Ma so altri ne porlasse il giudi/io medesimo
, qiieslo dovrebbe

spingere t'autorc non gia ad uscire dal nobile arringo ,
nel quale ha

dalo gia lal saggio del suo iugeguo die prometle mollo bene per

ravvenire ovo si spogli d'alcuni dilelti : ma a studiare piu profonda-

menle la soslan/a delU- sue doltrine, a peile/ionare lo slilee il me-

todo, c sopraltutto a mettersi gelosamente in guardia contro quella

melili socialc di male inleso cnlusiasmo ciltadino . die . se non uc-

cide, inletla agexolmcnlo anche gl' ingegni piu eletli e piu sine ii.
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Iscrizione etrusca (T un sarcofago in Civitavecchia.

I terreni littorali chc si stendono da Civitavecchia ad Orbetcllo sono

da un trent' anni in qua divenuti celebri per la dovizia di monument!

etruschi, soprattutto funchri
,
ivi scavati : e gl' ipogei di Tarquinia, di

Cere, di Vulci e di altri luoghi cola intorno hanno arricchito delle lore

spoglie parecchi Musei principal! d'Europa, per non dire delle molte col-

lezioni private, specialmente Romane. Un di questi monumenli e il sar-

cofago che ora trovasi in Civitavecchia ncl palazzo del Commendatore

Guglielmi appie della scala; la cui descrizione gentilmente comunicataci

dall' egregio Sacerdote D. Filippo Mignanti Beneficiato della Basilica Ya-

ticana, e quindi da noi sul luogo mcdesimo riscontrala, ci pane oflrire

materia degna di studio, principalmente per 1' iscrizione etrusca che vi si

legge, scolpita in belli e nitidi caratteri
,
e della quale ci venne tosto fa-

Torita 1' interpretazione dal ch. P. Camillo Tarquini secondo il metodo

semitico da lui seguilo.

II sarcofago e di piccolo dimension!, non avcndo piii di tre palmi d'al-

tezza e due di larghezza ;
e la pictra in cui e scolpito, e quel tufo vulca-

nico, chiaraato nenfro, che si trova frequentissimo nelle lombe etrusche.

Una piastrina di ramc incastrata nel tufo in cima al sarcofago sopra la

faccia principale e Tunica parte metallica che vi si trovi. Ai quattro spi-

goli sono quattro colonnette accanalate con capitello rozzamente compo-

silo, e sormontate, quasi a maniera di antetisse, da qualtro teste di leoni

aboccaaperta,dalle cui Auici parte internamente un canalettoche sbocca

alia sommita del sarcofago. Questa e formata da un incavobislungo, che

sembra essere stata la base di qualche gruppo od ornamcnto col quale

terminavasi 1'edificio della tomba. Le quattro facce del sarcofago sono

terminate ciascuna da un timpano ossia frontespizio triangolare, e il loro
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ampo e scolpito a basso rilievo. In trc di esse non si vcdc altro che la

figura di uiia porla, simbolo consueto nc' sarcofagi ctruschi per indicarc,

. Tnlo*i. le porte inf'ni;ili. Ma nella faccia principalc c scolpita una

persona d'uomo in picdi, in alto di muovere il passo, veslito di un ampio
indinnento, simile alia toga romana, che gli si ripiega suU'omero c sul

io sinislro, cinto la fronte di una villa o bcuda, e interamenle nudo

i piedi. (lolla ilolra appoggiata sul pello licne una patera, colla sinislra,

posata parimcnle verso il polio, slringe un baslone ricurvo in cima, os-

sia un liluo. Non e dubbio che csso rappresenli il personaggio definite ,

ma per sapcre chi sia queslo personaggio bisogna diciferare 1* cpigrafe

elrusca, la quale vcdcsi incisa in due linee verlicali, che corrono allato

delta figura, 1'una a deslra, I'allra alquanlo piu breve a sinislra.

E qucsl' cpigrafe appunlo e quella che rende piu imporlanle il monu-

menlo. Inlcrprelaudola colla chiave semilica
,
avremo pure un saggio

degli avanzaiuenli latii nella spiegazioue dell'elrusco per mezzo del semi-

lis'.nn. il quali' lornisce oramai alia grammalica elrusca non solamenle la

parte elimologica ,
ma ancora le forme e la sinlassi

; e cio con lale con-

formila alle altro lingue semiliche, quale non si sarebbe sperala.

I. opigrafe incisa, come dicemmo, in due linee verlioali, che noi per
commodo de' lellori rendiamo <|ui orizzonlali, e la seguenle

: >iovn

(it), che in primo luogo deve in essa avvertirsi pgli fe, che le yoci

vi si veggono, parte per le frequenli inferpunzioni ,
e parlc per altri indi-

^i, pressoche tulle gia dislinle. Imperocch6 in ^1OVM c^c debba

staccarsi I' ultima lettora da rimaner solilaria, come inizialc di allro vo-

cabolo, Io indica la precedenle \oce f\> 3 >
essendo nota la formola

f\^ 3 Per mo' li a ' lr ' nionumcnli funebri. Parimenlc, che

^>n scioglicrsi in I3>, cyi/JK, Io ac-

ccnna il segno distinlivo delta lellera <^ posla iu senso cootrario

dellc allre: il qual segno che sia veramenle separalivo de' vocal)bli ,

no .ilthianio una coslaiile e ben piu voile ripelula esperienza. Che
ui.n rimaue a dividersi die il solo gruppo ^V'i^S) '' cu '

scioglimento in *1
:|:3 >

^ ^V c a ^ lutl delerminalo dalla neces-

sila ilrl ronlesto. Adunque abbiamo qui una di quollo isorizioni, incui

1' opora doll' intcrprete rimaiie purameule pa--i\ , . unde segue, che lut-

to r in, rho s i irovcrcmo di conforme allc regolc della grammalica ,

ai sonso di alcane voci di gia conosciule, alle circostanze del monu-
moiito od ai coslumi della nazionc, lullo ci sara dato spontaneann-nto

SerielY, vol. Ml. 31 U Agosto 1860
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dulla vcrilii slossa del inonumcnlo. Egli e pcro pregio dell

niinarla verlx) a verbo scparatamculc.

fix* 3 j
Kku. Quosta vocc per se amhigua pel vavi

1' elrusca ^>, la quale corrisponde lull' iosicme al Ghimel, al Caph ,

ed alle gutlurali prouunziate con suono gagUtrdftinatiti aspro , <;ui

delerminata dal uomc della segucnle l)ivinita per l'AraI)<> nrw,
AMui, ossia Aka, che ncl signiticalo intransitive vuol dire Fraler fiat,

Amicvs fait, e ncl transitivo Coluit '. /^^>3 adunquc signilica <'<>-

luit, cd 6 la lerza persona siugolare e niaschile del prcterito pevfetto

della priina coniugaziqne, cui dicono h'al.

\Q \^ J^ ,
Suti. E vocc gia nota per 1'insigne luogo di Plularco ti-

trovc gia da noi citato,
2 e siguilica Serapide. (^ollucala come essa i in

questo poslo, si coliega a nicraviglia col precedeiUe vcrho Frater fuit,

Amicus fuit, ovvero Coluit e colle voci seguenli, chc vedremo essere il

prenome ed il noine del defouto
,
ed il noiniuativo del detlo \crho. Im-

perocthc era frase coniuiussiuia pi-esso 1'antichita cbiamare Arnica degli

Dei chi ne era devoto; della qual cosa, per tacere de' poeti lalini c g

una quantita di esempii ce ne porgono gli Egiziani prcsso 1' Idcler, ller-

mapion, pay. 443-20, ove son da \edcrc i seguenti nomi proprii, e niolti

altri al tulto siniili: Senhor Fratello di Oro
;
Senise Sorella d'Iside ; Phtha-

mai Diletto di Phtha
;
Mamon Amicodi Ammone

;
Mainenute Aniico de-

gli Dei ecc. In sccondo luogo la delta vocc e ben determinate in ragion
di grammatica. Imperocche potendosi dubitare, se dovcssc conccpirsi in

nominative ,
ovvero in accusalivo, si vede nel monuniento stesso por

quel punto ,
che la divide dal suo verbo

,
determinala per accusativo ;

essendo pur certo
,
che il nominative in tulti i sistcmi d' intcrpunxione

somiglianli all' etrtisco, in cui le voci sogliono distinguersi non gia ad

ima ad una, ma a gruppi, ove sia posto accauio al suo verbo, uon si p-m

separare, dal medesimo, di che ce ne danno ampii riscontri gli accenti di-

stinlivi dell'ebraico, ed un altro ce ne dara quesia utcdcsimn i:-crizionc

iicll' ultimo gruppo. Ora questo stato di accusativo e in buona ragion

grammatica ; poiche avverte il Golio acl luogo citato, che il dctto vorlx>

Ahha in significato transitivo fcoluit' construilur cum acrusativo.

^V^13"i : ^> ECGO il nominativo del detto verbo, ed il nomc

del "defunto. Infatti ^V4 HR ^vs e ^'oce gia conosciuta per moUc
altre iscrizioni come nome proprio ;

e per consegucnza la ^ (C) solila-

ria, chequi lo precede, e manifcstamente il prcnomc Catus. 1 Lalini dissero

Volusus invecc di Velus; e questo, salvo la desinenza
,
non fu storpia-

ir.ento; conciossiache Veins ;nome schietlameiite etrusco
1

e il prel'o

7y"
L
/3 (Bclos ,

ossia Velos , contrazionc di T^rVy^ -Rain , mi Baal

4 GOLK s Lfjc. Arab. pag. 42.

2 Sric Ilf, TO'. VIII, pag. 753- i.
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robnr est. Ora Ba<\\ In pronunzialo aiu-lic Vo/ uon solameulc dagli
'

denttti ,
IM anche dai Palraii u<- lo

vori dHI' opipralV . r^.<e dieono: Colnit Sfrapiditm Cain* Volusits.

Del qual signiHcalo per risconlrare l.i \erita con uua insigno eunlroprova

ROD e a far altro, dre voltare 1'occbio all' effigie dello sleaso Voluso scol-

pila ncl sari-oCago. Ini|M
> nif> !i.- do\e I'. pone per pregio precipuo

dot n)ode>inio essere sUilo devoto di Serapide ,
rfifli. ! appunlo

iala ad un'azioiu* di cullo; colla Ix-iuia alia fronle -. oolla palc.-a

iu'lla (IrMni. roi pii'di scnlri 3
. La slessa Oiviiiila di Stirapidi; accoucia-

coin|)an>fo in un monumeoto funcbre. Imperocche Sorapide, dice

opportune iiiente Pluiarco, non i- ullri, chc 1 iMut<>iif
'

;
Hoe adi-

!la UTrihilu Diviita, cui aver propizia stiuia\, ,a \outura

dei dcfuuti. Da ultimo c.io cite vale anche per la scconda parlc del-

l'e|>i{zrafe, tareuo eziaudio notarc. come Don pure di regola, ma aurora

la o>-tTU/.ione della IVasi*, ove eio, die e preeipuo, to/jaV Se-

rapidtm ^i vede posto da capo. Imperocche appartior.e jill'utu dclla lin-

gua ebraica, id niemln'vin phrasis, quod prat altero ob o< 'ptorj

poni ntpit, nil culmen collnrare
, siceome avvertr il (lesniius uella sua

grainnialica jj.

:ue "1^:3 ' inlorno la qual vocc vuol preiucllei>i , die lc linguc

seiniliche, massime nella prosa , pougouo nei nnnii appcllalivi gli arti-

coli presso a poco come noi usiamo. Cidposlo, la prima Icltera 3>'
. u. avcrsi per 1'arlicolo n , a; la terza poi '*!; , cbc ncll' Elrtisi-o ha

> valore, i\ip, e di b, purciic dia voce eojiyua SLVOSUJO la ragion
del eunteslo

,
dee detenuinarsi per b. Adunquu ^^H >

El*al> 3"^ 7

A.Uab , La lettiga
3

, ed % 1'aceu^alivo del erlx) , die appresso Iro-

Teremp.

Alia detla voce si vede con^iunta la seguenle ^V ,
i's

, o vogliani

dire Os, perche la V tlrusca rappresenla 1'iiua r fallra vocale. Essa

1' ebraico
]y ,

Os ncl sigiiilicalo terzo indicalo dai Jleseuius, cioe

splendor , ntaifjUaa, quippc <jnac cum pot .to prinio della

inedesiiua vocc roniuncla yinl , sievome erivi; I Aulore medosimo *.

Ad opporliiiio nseonlro si vuole ijui raniraculare \\ noo>c di Apollo-Sole
detlo 4IHV' ';'*1*' nel uolo spccebio olrusco. ed Ansel dai Sabini,

,. i;

../..''.cJj ORUIO I.. Ill,
nj.

"i" di olrmno ahba^Mmento si rrraf* non soliinmtc in inti igli

I>ei (V. roRCELLi.il > .\u<K),rd<ilia , ma Ulori inchc ,linn/i li Mgkuti ; e cwi ri A rtpfwt-
M-OUU Ji FL. GI.SKPPK (Ut Dill. l*d. L. II, Cap. 5, ihTmire well. ,1.1 Ik- Ajripp. di-

Btnii si Irilmnilf <ii
'

I Itc It. ft Otir I ..in II, pag. r,6l, c.lil. Francof. |j'tt, el IV
'tv Tart. pag. H47, A.

C Thfi pa;. IOIW B.
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ovc quesla stessa vocc Us ricorre manifeslamcntc nel medesimo si{,
rnili-

cato. Che pero Us-il
(Vtf-iy) significa Splendor Dei

,
ovvcro Maiestas

Dei, cd Ansel
(bN'iyrl)

Hie Splendor Dei
, ovvero Ilia Maiestas Dei f

non csscndo tra i due vocaboli (che sono un medesimo) altra dif-

ferenza, se non che i Sabini vi preposero 1'articolo n, a, e pronunziaro-

no El la seconda voce Vtf (Dei) conforme 1'ebraico
,
laddove gli Etrus-

chi la pronunziarono // conforme i Fenici. Tornando poi al nostro V
Us , poiche si trova annesso al precedente Tsab

,
di ragion grammatica

dee concepirsi in genitivo
*

;
e pero \ *1 ^3 >

Etsab-us dee tra-

dursi Lecticam Maiestatis
,
ossia potentiae ,

la Lettiga dei Grand!
,
o

vogliam dire la lettiga di onore. Del qual concetto perche si osservr

la convenienza, noteremo in breve 1. che i cadaveri soleano trasportar-

si in letliga (Veggasi il Forcellini alia parola Lectica . 2.
,
dove si tro-

veran citati Cornelio Nipote, Sulpicio e Svetonio] : 2. che v'era diver-

sita tra le lettighe de' Grandi
,

e quelle della plebe ( Yeggasi Marziale

Lib. VII
, Epigr. 77

)
. Che poi la lettiga apprestata al nostro Voluso

dicasi pomposamcnte Leclica Maiestatis, se ne vedra la ragione nella se-

guente voce.

IH 3J^ Clens\, ossia Clenas : nella qual voce le due prime let-

tere sono due prefissi, D Ke nel significato di tamquam 2
,
e V Le

segno

del Dativo 3
,
le tre ultime

|^l/] ,

Na$* sono 1'ebraico N^3, Nas\ Prin-

ceps ,
in significato generate ,

e pero solito ad adoperarsi ,
dice il Ge-

senius *
,
tarn de regibus, quam de singularum tribuuin praefectis : on-

de 1^1/134^- Clenasi e 1'ebraico Wip^i Clanast, tamquam prin-

cipi, dativo, che ora dicono di relazione
,
e p'rima diceasi di commodo;

p. e. come nei Numeri 5
, ove, ricorrendo il medesimo verbo )On ?

che

ora troveremo, cosl leggesi :

pri, para ^, mihi (dativo di relazione)

in hoc loco septem altaria. Ora questa si precisa convenienza colla ra-

gion gramraatica e pur congiunta con tante altre
,
che la verila di tal

significato non potrebbe esser meglio comprovata. E primieramente col-

le voci antecedent ( lecticam maiestatis
,
ossia potentiae , la lettiga dei

Grandi
) ; poiche la lettiga de' Grandi veramente era dovuta a chi avea

qualita principesca. In secondo luogo colle voci seguenti, ove dicesi che

tale onore gli fu dato dal pubblico, onde apparisce il caratlere pubblico,

quale e la condizionc principesca del personaggio. In terzo luogo coll'ef-

figie di lui, stringente nella sinistra il lituo, il quale, come atlesta Ser-

vio 6
,
era proprio o degli Auguri , ^uo scilicet utebantur ad designanda

4 GESBN. Gram. g. 87.

2 r.ESEn. Thet. pag. 649, A, 4.

3 Id. pag. 728, B, 3-

4 Thf$. pag. 917, B.

5 XXIII, 1, 19.

C AdAtn. VII. V, 177.
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i spatia; o del Principi ,
in quo potfstas essft dirimfudarum lilium :

oltrediche 6 noto, clic lo stessoAuguralo era riscrbato ai Grandi . Da ul-

timo col genere funebre dell' iscrizionc , in cui e cosa solita accennare Ic

dignita c g)i onori del defunto.

Segue rultimo gruppo V HI ^ 1 3^ * ri **""> 'n cu' son ^a n -

tarsi alcune regole proprie del dialetto etrusco. E primieramente in Kei

si yuole osservarc, che gli Etruschi ncl plurale de' nomi maschili soppri-

mono la .V fmalc usata dagli Ebrei, la qual cosa noi diciamo non perchfc

1'abbia delta il Miiller ', il quale seguiva tult'allro sistema, ma perche
nc abbiamo costantc esperienza nclle moltc traduzioni ,

cbe abbiamo fat-

to. Ne cio e punto nuovo, o strano: chc anzi crcde il Gescnius 2
,
che

nemmeno gli Ebrei pronunziassero anticanicnte questo Mem finale
; e cer-

tamcnle non si e mai nc pronunziato, ne scrillo, ({iiando la vocee, come

dicono, m istato coslrullo. Adunque l^x** ^ ft c 1'cbraico C'N3 Kat-m

plurale maschile di HNp Kae, afflictus, dolens; e per6 vuol tradursi Do-

Itntfs , parola tutto acconcia in una iscrizione funebre. Nell' altra voce

cioe AV/iu due allrc regole son da nolare, accertate da noi per la spcrien-

za di molti esempi. La prima e
,
chc quando la voce precedent e lermina

colla vocale medesima
,
con cui comincia la seguente, gli Etruschi soglio-

DO elidere una delle due, massimc se le due voci appartengano al medesi-

nio gruppo, ondc debbano prouunziarsi ad un iialo. E qucsta un' apocope
assai ragionevolc, c adoperata in mollissinie linguc, e lutto conforme

all
1

indolc dell' ctrusca anianlissinia dcllc contrazioni dellc vocali. Del

reslo assai piu libero ed ardilc apocapi ,
dice il Gesenius 3

, faclae sunt

in pristini.s linguae hebraicae temporibus. Adunque in A/'/JM, che per s&

sarebbc voce scnza siguificalo, si dee supplirc come lettcra iuiziale 1' ul-

tima delta voce Kei
,
e pero dec leggcrsi Ikinii : la qual cosa ci rivela la

ragione dell'esscrsi rovesciala la ^ in AV/iiV. Iniperocche senza questo

ripiego il gruppo Keikinii si sarebbe facilmente diviso nelle voci he ikinu

con alterazioue del vero scnso : ma rovesciata la delta ^> ciascheduno

era avvertilo c della divisiouc da farsi in Kei Aim/, c lull iusicmc dcircli-

sione della
J avvenuta di regola nella scconda voce.L'allra rcgolae, die

gli Etruschi (salvo il supplimcnto della pronunzia) non soghono nelle loro

scrilte mobilizzarf, siccome dicono, la |, ma la fauno semprc vocale,

presso a poco come i Mallesi
,

i quali p. e. dicono Id invece di lad
(T)

Mano, ed in parte anche i Siri
, c nelle traduzioni de' nomi proprii i

IA\ '. Adunque Ikiuit e il pretto ebraico ^^ lakinu, terza voce plu-

rale del cosi delto fuluro, coniugazionc IHphil del vcrbo ^o Kun, che

t KtrutkrrT I, p. 56.

2 Craw. Htbr. g. 87. AJaol.

ZGrmrn Htbr. g. ('. III.

I GUM. Cram. Htbr. g. 21, I,
c.
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appunto uell' Uiphil r?n Uekin si^nifica paravii, inslrujcit '. E poiche

il futuro ebraico, come dice il Gesenius '-, per forza delta immaginazione

che abbraccia la successione della scena, si adopera per esprimerc anche

il preterito perfetto, alloche trattasi di un'azione transeunle, quale i- mm

pompa fnncbre
; egli e pero, che Ikinu doc tradursi pararunt ,

italiana-

Hionle apprestarono, cioe omnes ossia ilpubblico: frase, cbe pone il sug-

gllo a tutta questa epigrafe, ed alia vcrsione della medesima, moslran-

donela convenienza lino all' ultimo apico. Iniperocche questo costume di

adoperare il verbo nella voce terza del plurale, sopprimendo il soslantivo,

che lo regge, e frequentissimo nella Bibbia
;
nel qual caso dice ii Bux-

tortio 3
,
si dee supplire colla TOCC omnes, ovvero (cio che ricadc nel me-

desimo) si ba da coocepire il verbo ncllo stato impersonate '. Adunque
1' iserizione tradotta a \erbo a verbo e la seguente :

ilajeslatis |
Lecticam

(
Volusus

| Gajus | Serapidem |
Coluit98 7

VMI>1

Pararunt
|
Dolentes

| Tamquam-principi

Devoto di Serapide fu Caio Voluso. A lui, come a principe, fu apprt-
stata conpianto la lettiga de Grandi.

1 C,!si v Tlifi. pag. GC.C),
B.

2 Cramm. . <25 ,1V.

5 Thet. gram. hebr. L. 5, (p. 40, J>. Anonwlias coinnunrt. Ttrtiaa f*rto*ae.

4 GESEN. g. 151, III.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 4 I Ayo.no 1860.

I.

COSE ITALIANS.

STATI POYTIFICII. 1. Lellera del S. Padre nil' Kpiscopato Marouita 2. So-

tenne processione a S. Maria Maggiure .1. 11 Denaro di S. Pielro e

I'iraprestito pontificio 4. Calnimic rihattule 5. Esercizi scolastici.

1. Appena giuiite al Santo Padre Ic lellere del Patriarca Antiocheno del

Marooiti e di altri Ycscovi del sao Patriarculo, in cui davasi parlcci-

pazione dci lutluosi avveninienli di Siria, la Sunlitu Sua si e deiaiala di-

rigere al Patriarca suddctto ed a'suoi SufTraganei la Leltera di cui qui

riproduciamo il tonore:

Venerabilibus Fralribus Paulo Petro Palriarchae Antiocheno \Maroni-

tarum, et aliis sfptfin in citm Palriarchalu Episcopis.

Yenerabiles Fralres Salutem ct Apostolicam BenediclioDcni.

Ex vestris moerore plenis lillcris die \tcesiina >o\i.t \crtentis uiensis

ad Nosperlatis, nonsinc gravi animi Nosiri cura, molcsliaque, atrocis-

simas fidclium clades accopiinus per istas rc^ioucs a tcterriniis christiani

nominis hostilms odilas, tjiiaruin ijuidrin Iristi-sinuun nmitimu publicac

etiam litterao {wslreinis his-c dicbus altuleruiit. Euim\eru ad coleras,

Ai venrrabili fralelli Paolo Pielro Palriarca Anliochfno dei Maronili,

id ayli altri sette \esf.ovi del sun Palriarcato.

Ytntrabili Fratflli Salute ed Apostolica Benedizione.

cost ra IfUna piena di angoscia a .Voi pntrnuta il dt venttsimo

del cadenle ni(*e
, non senza grave dolore e molestia dell' ammo

Koxtro ,
abbiamo ronosciute quelle alrocixsimr slragi dei fedeli , fatle in

codestf contrade dai nemici fierissimi del none rrw/iano, i7 cui annuiizio

sommamotte tiisto gin in guesli ullimi giorni porlarono ancora ipubblici
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quibus conficimur, acerbitatcs, quidam vcluti acccssit doloris cumulu>.

dum jiniino repularcmus cocnobia
, templa incendio delcta

, pagos intr-

gros fcrro flammisque vastatos, sacras quasquc res nefaric direptas, in-

numcram cuiusque aetalis, conditions, scxus multitudincni partim atro-

citer caesam, partim fuga, etlalebrisab imminenti nece seproriperequae-

ritantcm; dum mcnti obversaretur Noslrae assiduum Titae pcriculum, cui

propositi TOS estis, ceterique sacri Antistites ob nativiiin infldelium isto-

rum fcrilatcm, quac hoc maximctemporeex totiesper epberaeridcs evul-

gata Mahumedani Imperil diyisione procul dubio recruduit, unde tarn

subitus ad christianae gentis inlernecionem furor exarsit. At vero illud

est misenrimum, planeque dolendum, quod aelate bac nostra plus defe-

ralur studii, ct vero etiam auxilii turbulcntissimisseditionumauctoribus,

quam christianis populis sub Turcarum, aliorumque barbarorum iugo ge-

mentibus, pro quibus a durissima servitute vindicandis gravissima bella

per suptriores aelates Europa suscepit. Atque adeo, in publico cuiusdam

nationis consilio laudes, plaususque a nonnullis tribuli illi homini sunt.

qui rem sacram, et publicam contra ins, fasque subvertere ubique con-

tendit.

Scilicet ila cogitari , alque agi perverse solet, dum reiicitur ac repro-
batur Catholica religio , quae una dux est et magistra veritatis, quae

fogli. In vero alle allre acerbitd dalle quali siamo trafitti si sovraccreb-

be in certa guisa il colmo
, ripensando ai monasteri e ai tempii distrutti

dair incendio, agli interi villaggi dal ferro e dalle fiamme devastati, allt

sacre cose d' ogni sorta manomesse e alia innumerecole moltitudine di

qualunque ela
, condizione, sesso, cite inpartc e stata barbaramente truci-

data e in parle va cercando nella fuga e nei nascondigli lo scampo da

una morte imminent?: ripensando al continuo pericolo della vita a cui

siete esposti voi e gli altri sacri Prelati , cagione la fierezza nativa di

cotesti infedeli la quale, in questo tempo massimamente, per la dicisione

del Maomcttano Jmpero tante volte (jridata dai giomali , senza dubbio

rincrudi
,
donde poi e scoppiato un cos) repentino furore per lo scempio

della gente cristiana. Ma rid che e pin di ogni altra cosa a compiangersi
e al tutto dolorosissimo si e

,
che in questa nostra eta si dia maggior fa-

vore ed aiuto altresi agli aulori turfaltntissimi di sedizioni , che non ai

popoli cristiani gementi sotto il giogo dei Turchi t degli allri barbari ,

per cui liberare da servitu durissima IEuropa nelie precedent! eta intra-

prese gravissime guerre. E cost nel pubblico parlamenlo di una certa na~

zione, da parecchi si sono tributati encomi cd applausi a quel cotale
,

che da per tutto contro il diritto e la ragione si argomenta di rocesciarc

le cose pubbliche e sacre.

Chiaro e che in questo prrverso modo si usa pensare ed operare, allor-

che si rigetta e si riprova la Cattolica religione ,
la qual sola t duce e
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medcri una polesl aegrae sociclatis vulncribus, eamquc falisccntem, ac

propc (ollalx'iitem fulcire, acsustincrc. Optandum sane cst, ut ii, quibus
HC [MTtmt't. noscant aiiquando, nullum ab Ecclesia Dei conflari pe-

riculum bumauae societal), verura ab boslibus Eoclesiae ipsius, qui si

favorc, si auctoritale opibusque iuventur, contra faulorcs ipsos suos con-

vertiTc anna solcnl ad sacram, civilemquc potestatem funditus sub-

ruendam.

lamvero de Clirislianorum per istas regionesconditionc, incliora profe-

cto, Ycnerabiles Fratres, Deo bene iuvante confidimus; quippc quod ge-

nerosa Galliarum natio, eiusque Gubernium munitissimam instruit clas-

sem istas ad oras mittendam; quemadmodum aliae paritornationesarma-
tas naves miserunt ad tuendos suae gentis homines, cosque a bclluarum

quasi faucibus exlorquendos. Quod sane praeclamm studium pro pater-

na, qua urgemur, sollicitudine , cohorlatione Nostra curavimus excilan-

duiir. neque dubilarous, quin ad communis vestrae salutis defensionem,

ac securitaleni inflammclur. Ceterum persuasum habealis in partero Nos

venire doloris \estri ob funestissimos, qui vos nuper perculerunt, casus,

ac dum aliquam pccuniae summain pro angustis, in quibus yersanuir, re-

bus ad vos niiltere properamus, ut aliquod nimirum per Nos afleratur

tantis infortuniis levamen, obsecramus, alque obteslamur misericordia-

maestra di veritd , e sola pud risanare It piaghe della societd inferma e

reggerla e sostenerla gid crollante'e pressoche in rovina. E del tutto a de-

siderarc, che coloro ai quali singolarmente do apparticne, capiscano una

colta che la Chiesa di Dio non ordisce oeruna trama ai danni della uma-

*a socield, ma bens\ ne ordiscono i nemici della stessa Chiesa, i quali, se

col favore, con Fauloritd, con le forze sieno giovati, sogliono rivolgere If

armi contro i loro medesimi fautori, per metterc totalmettle al nulla ogni

sacra e civile potestd.

Tultavolla quanta alia condizione dei Cristiani in colesle regioni, cose

mollo migliori, Venerabili Fratelli, speriamo con I'aiuto di Dio ; imperoc-
che la generosa nazione di Francia e il Governo di lei, apparecchia un

fortissimo naviglio da inciare in codeste spiagge; siccome altre nazioni

ugualmente spedirono armate navi per tutelarvi i loro nazionali e strap-

parli, per cost dire, alle fauci di quelle beloe. II qual nobile ardore Noi,

per la paterna sollecitudine che ci sprona, procurammo con I' esortazione

di eccitare : ne dubitiamo punto che sia per infiammarsi a difesa comune

e a sicurezza della vostra salute. Del resto siate persuasi che Noi parte-

cipiamo del vostro dolore, pei casi funestissimi che tcste ci colpirono , e

che mentre
, a/fine di recarvi Noi pure alcun sollievo in tante disgrazie,

ci affrettiamo di mandarvi una qualche somma di danaro ,
secondoche le

anynstie in cui ci trotiamo ce lo permettono , preghiamo e supplichiamo

il Padre delle misericordie a cid che dal soglio eccelso della Sua gloria ,
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rum Palrem, ut ab excelso solio gloriae Suae respiccre islam \elit domi-

nici grcgis partcm, tantaque afflictam calainitatc bonus, propitiuMiue

rcficiat, ac recreet. Faxit immortal is Deus, cuius in manu corda regum
sunt, ut excilentur potentissimi christiani principes ad rcprimendos inti-

delium conatus, nc in perniciem, excidiumque christiani nominis delwc-

chentur, atque insolescant. Utinam aliquando inlelligant iidcm principes,

quam grave immineat
,
ac prope extrcmum socielati universac discri-

men, nisi.opes, yiresque coniungant suas ad cohibendam hie pariter in

Europa perditorum audaciain, inipetumque frangendum, qui novo quo-
dam inceosi furore id moliuntur, id agunt, ut omoem religionis sensum
in aoimis exlinguant, divina quaeque, et humana iura pessumdeut, et

sublato quolibet iusti atque iniusli discriminc
,

societatem hominuia

quoddam quasi seplnm cfficiant ftirentium helluarum. Verum in hac tanta

civilium rerum conversione, in hoc tanto novorum turhiuuin metu ca No*
susleutat cogitalio, quod ubirumque terrarum positi Odeles fervidas, as-

siduasque altollunt pieces ad Thronuiu gratiae, quibus exoratus clemen-

tissirous Deus optalam, cum ei placuerit, faciet traoquillitatein; sic utde

felici, faustoque commuuium votorum exitu gratulcmur, ac Supremo mo-
deratori rerum omnium, sospitatori, et vindici Ecclesiac suae, debitas pro
lanto beneficio graLias persorvamus. liac Nos spe recreati, yobis, gregi-

voglia riguardare cotesla porzione della greggia del Signare, e buono e

propizio la rislori e la ricrci a/flitla com' e dacolanla calamita. Faccia

I'immortale Iddio, nella cui mano sono i cuori del Re, eke i potentissimi

principi crisfiani si muovano a veprimere la baldanza degti infedcli t

cotalche non abbiano a sfrenarsi e ad insolentire a perdiziottf cd cccidio

del name crisliano. Yoglia Dio che i medesimi principi intendano vna

o//fl, quanta grave e poco men che eslremo pericolo socrasti all' unwer-

sale societa, ovc non congiungano insicme la possa e io sforzo loro ad

imbrigliare qui parimcnli nell' Europa I'audacia dei ribaldi e aromper-
ne I'impeto , giacchb divampati da furia novella cospirano e operano al-

I'intento di spegnerc negli animi oyni aenfimento di religione, di roccscia-

re qualunque siasi divino ed umano dirillo
, e, tollo oyni divario di giu-

sto e d' ingiusto , di convertire la comimanza degli uomini in un come

steccato di bestie furibonde. Se non che in qneslo cosi gran rivvlgimento

delle civili cose, in questo cost gran timore di nuovi turbini ci sustenta il

pensiero ,
che i fedeli posti in ogni angolo delta terra levano fervid*

continue p-reghic-re al Trono della grazia, dalle qvali rinto il dcme*ti&si-

mo Dio ridonera, quando a Lm piaccio, la IranqnHlita sospirata ; di mar-

niera eke ci possiamo poi rallegrart pel fauxto e fetice esiio dei comuni

voti e al supremo Reggitore di httte le cose, al salcalore e rindice delta

sua Chiesa possiamo poi renderc per tanlo beneficio i dovuti ringrazia-

inenti. Da questa speranza Not confortali ,
a rot fd al voslro gregg ,



-m* vcstro, Vcncmhilcs Fratres, Apostolicam benedictionem lauiquatn

omrn mrliorum rcrum, et sempitcrnac pignus hcatilati* peramanter im-

urn Romae apud S. Petnira die 29 lulii anno MDCCC1A'. Pontifi-

Mlns Nostri XV.

I'M S pp. IX.

f . Legiresi nol (iiornaJfdi ROIM del :io Luglio : </ Icri fu poslo UTinint

alia csposiziom* duraln JUT 21 piorni uclla chiesa di*l (lou della sacra

Immagine di Maria Santissima venerata nella cappella Borgfaesimia del-

la Palriarcale Basilica di S. Maria Maggiore ,
ctl oh! luogo la Proces-

wono con la qoate vennc riportala alia sua propria sedo. Qucslo accora-

pagnaraonto del rilunio fu solcnni^inio conto 1'allro code al Gesii vnmo
traslocata: amhedtic i fieri

,
il srcolare cd il regolare, coal'Eraoc

Revmo signer Cardinal Vicario (loslantinn Patrizi, e Monsignor Antonio

Ligi-Russi Vicegcrento jircccdcvano (jurirantichissima taumaturga Ico-

iii segnivano gli 1'ftiziali od luipiepati della Datcria Ajx).<>tolica c

Caucelleria Aposlolica, e facevano ala solla dcslra i rev. Priori c Cap-

prllani del Collcgio Paolino Borghcsiano, c sulla sinistra i rev. Padri

ddla Casa Professa della Compagnia di Gesd col loro Preposito Genora-

!. dir nella loro chiesa cbbe.ro la bclla sorte di tenerla osposta per sod-

disforc alia divozione del popolo, e contrihuire con lo zclo tiell' apostoli-

ro ininisU-ro al!e dimostrazioni con che il puhblico significo a tanla Pro-

loggitrice la liducia uclla valeyolissiina sua inlercessione appresso 1' Au-

torc della pare e della concordia.

La Proccssionc uscita saHe ore 5 pomeridiane dalla chiesa del Ge4,
Volgcndo per la piazza di Venezia, pm corse lo contradc dei Mercanti,

del Foro Traiano ,
Alessandrina, e d lla Madonna dei Monti, c ripiegan-

do alia Suburra per la via Urbana c di S. Pudeiuiana, asccsc il clivo

dell'Ksquilino, c quando gia annotlava ricondusse la sacra Imraagine

nell'augusta Basilica. T.a quale splendcva UiUa per copia straordinaria

di hnni bi'llamente disposti, rhe ripercuotendo la lure nepli antichi qua-
dri a rnusaico , ove i fasti della eccelsa Donna sono efligiati, facevano

meravigliosameBte spiccarc quell' insigne inonuraenio delle glorie di

Maria.

U. II Giornalr di Roma del 7 Agosto annun/ia rhe il Dmaro di 5. Pif-

frogia pcrvenuto alle niani del Santo Padre e gitinto alia sonima di un

Vetcrabili Fratelli, mpartiamo I'Apostolica btnedizione COM? in augwrio
di sorle iiuyliore e iu pegno di btilitndinf setnpit?rna.

Daio in Roma, presso S. Pittro adJi *.9 Luylio I'anno f860. DelKtstro

Pontificate \

Pio PAPA l\.
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milione e cento Yenli mila scudi romani. Poicontinua cosi: Altra con-

solazione per il Santo Padre e conoscere il successo che viene coronando

il novello Prestito Pontificio, che contralto alia pari, con esempio nuovo

nell'istoria finanziaria, si annuncio come un appello a generosa dimostra-

zione. I Giornali che fecero considerare quell' impresa come un bersaglio

alle influenze rivoluzionarie c speculatrici, non si apposcro male, secon-

doche ci e avviso. Ma qui pure rifulge agli occhi anche dei meno Teg-

geoti lo zelo dei caltolici, i quali nella Francia, nella Germania, nella

Spagna ,
nella nostra Italia cd altrove non si lasciarono sopraffare dalle

grida dei malevoli o dalla ingordigia dei speculator! ,
e concorsero a sol-

levare le necessita del Pontelice.

Similmente hanno superato li scudi oltantamila i soccorsi che sono

pervenuti a titolo di apprestare le difese militari a questoPatrimonio del-

la Chiesa, che contro di se vcde scatenati gl'impeli tutti delle passion!

piii ribelli a quanto avvi di sacro e di giusto nella societa. Ne dobbiamo

tacere che le provincie, le quali compongono lo stesso patrimonio della

Chiesa Romana, concorrono alacri sia all' Opera del Denaro di S. Pietro,

sia al Prestilo Pontificio. Lungo sarebbe registrare le cifre delle singole

citta e perfino dei villaggi, e ridire gli atti generosi che accompagnaro-

no molte offerte. Ma segnaleremo questo; che la sola Perugia per il De-

naro di S. Pietro ha dato scudi due-mila, e bell'esempio e quello del Ca-

pitolo della Chiesa Caltedrale di Osimo, che della somma per la quale ha

concorso al novello Prestilo, rilascia i frutti per quindici anni a beneficio

di quella prima opera: esempio gia imitato da altri, tra i quali il Capito-

lo della Cattedrale di Pergola. Che se agli esempi delle cilta ponliticie vo-

lessimo aggiungere gli altri che da ultimo ancora diedero il resto d'lta-

lia, la Sicilia compresa, nonche le esterne nazioni, e quanti in esse con-

tribuiscono a rendere facile e 1'opera del Denaro di 5. Pietro ed il Prestito,

noi saremmo infiniti, e forse ofleuderemrno la delicatezza di chi opera in

tal guisa da rendere meritorio il suo fatto registrato nel gran libro dell'e-

terno Retributore. II quale tiene conto delle piccole monete del povero e

delle somme del ricco, indirizzale a proteggere il patrimonio di S. Pietro

e della Caltolica Chiesa.

4. Leggesi nel Giornale di Roma del 2 Agosto: Corrispondiamo all'in-

vito di pubblicare quanto appresso: Un articolo prodottosi dal periodico

la Nazione del giorno 26 luglio ed estratto ddYOpinione di Torino solto

la forma di ima lettera sottoscritta conte Arluro de Farinole affernia-

va, che il sig. conte de Goyon generale in capo della divisione francese

avrelibe ordinato delle investigazioni intorno ad ima trama contro la Tita

deU'Imperatore, e questc avrebbero provalo esservi de'colpevoli, mapoi

questo affare sarebbe stato messo da parte.

Risulta dalle investigazioni falte dal Comandante Belot de la Digne per

ordine del suo Generale, che la pretesa trama contro la \ita deU'Impera-
tore non ha mai avulo luogo ;

la persona designata come capo di essa
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gode di una orivllentr riputazione. Egli e ccrto che non ha mai cospirato,

ma chc era slalo denunziato da un compalriotta Corso spintovi da vm-
(Irtt i personale; quindi non solo le invcstigazioni ordinate dal Generate

non sono state sopprcsse, ma hanno provato la falsila di una denunzia

data da una persona ben poco degna di fedc.

< Altre investigazioni sono state cscguilc dal sig. Prefelto di Polizia

francese sulla novella di un pranzo, nel quale, sempre a detto del sig.

Farinolo, alcuni volontari romani si sarebbero abbandonali ad azioni col-

pevoli. L'esito di queste invesligazioni ha provato che i fatti asseriti dar

periodico YOpinionc erano interamente in von tali.

5. Nel giorno 25 di Luglio i due Diaconi alunni del Pontificio Seminario

Pio, e studenli nel Liceo del Pontificio Seminario Romano, Carlo Borgo-

gnoni di Bologna , c Paolo Francesco Pancrazi di Aiaccio
,
tennero alto-

pubblico nclla universa Teologia. Ducento tesi il primo, altreltanle il se-

condo si oflersero a sostenere e difendere sulla Scriltura Sacra , sui Luo-

ghi Teologici , sulla Teologia Dogmatica e Sacramcntaria e sulla Storia

Ecclesiastica. Nolle ore antimeridiane disputarono ncll'Aula Massima del

Scminario Romano
;
nelle pomeridiane, con maggior solennita di appa-

rato, nella chiesa di S. Apollinare, assistcndovi tre Cardinali ed un

ragguardevole concorso di cospicui e dotti personaggi. Ambedue gli

esperimenti provarono il merito grande dei giovani alunni, la loro scien-

za
,

la penctrazione deir ingegno ,
la lenacita della memoria ,

e la faci-

lita ed eloqucnza nel disputare. E colsero essi bel frulto dalle fatiche

sudale negli studii col scntirsi concordemente applauditi da quanli inter-

vennero alia disputa , che nel tempo istesso ammirarono con molta sod-

disfazione dell' animo i risultamenti buoni
,
che gia si hanno da questo

istituto del Seminario Pio, che sara perenne testimonianza delle premure
del Regnante Sommo Pontefice per la educazione del Clero dei suoi Stati.

REGNO DKI.I.K DUE SICILIE. 1. Alt! ufficiali 2. Combattimento di Milazzo

e capilolazione di Messina 3. Disegno per Funita italiana.

1. II diario ufliciale di Napoli continua a promulgare ogni gioroo

gran numero di decreti reali ,
che per lo piu provvedono a cambia-

menti di persone negli ordini amministrativi civili e giudiziarii , o spet-

tano all' organamento della (Juardia nazionale. Di questa furono gia rin-

novati i sctic comandanli che sulle prime erano stati scelti a governare
i sette bntlaglioni della capitale ;

e si intende ad armarnc i militi
,
anche

nelle province, con una alacrita, di cui si puo far ragione dalla segnente
circolare del Ministero dell' Intcrno agli Intendenti, in data del 29 Luglio.

Signore, sono assordato dai giusti reclami dei piu zelanti cittadioi di

tulte le province, perche ne si 6 dato opera con quell' alacrita che si con-

veniva alia forrnazione della Guardia nazionale, ne all' armamento della

''-Miia. C cio che ha eccitato proprio la mia iudignazione e stato il
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conoscerc die non e agevole ml inlcndere per qnal ragioi

neanche distriliuite alia Guardia nazionale Ic armi di oh" ora forniiii la

Guardia urbana, di cui, giusta le precedent! disposizioni di quosio Mini-

stero, ha dovulo la mcdcsima essere spoglkrta, e le quali tuttc dehboao

scrvire alia Guardia nazionale. Sono qaeste armi proprieta dello S'

ed il non adoperarlc al servizio della tutcla ddla pace e <!HIa trai;

la pubblica e delitto di lesa ma&sta patria, e tal tiirpitudine cho non ha

1'uguale, e che non puo meritarc la benehe meuoma scnsa. Ed in gene-

rale, signor inteudente, tenga a raente chc ora non si tratta di sciupare
il tempo in futili discussioni o scrupoli vani

,
ma sibhene si tratta <'

rare il pacse dall' anarchia in cui lo Torrebl>ero grttnre pochi trisli im-

pndenti. Ad un cosi sublime scopo ogni mezzo e opportnno e tegittimo ,

poichc al di sopra della logge e della Costituzione ci e la sociela,
;

qiiale e leggi e Costituzione sono istituite. Ella s inspiri nel decreto in

data de' 24 corrente, in cui per la Miprcma salvezza del momento si 4

fatto ricOrso a mezzi straordinarii. Si ricordi, e voglia ricordarc a :

1'antica massima : Salus populi suprema lx esto.

Che se la giusta coscienia, che ogni tiomo dcve avere di se stesr

facesse sorgere ncll' animo, non pur la certezza
, ma il semplico dubhio

di non esser pari all' altezza delle attuali supreme circostanze
,
non do-

vrehbe csitare un solo istante a dare la sum dimfssionc, poiche la ma
preseoza al potere potrebbe consumarc la perctita del paese.

A rigor di posta mi rispondera su tutto
,

e segnatamente sul priwo

capo dell armamento della Guardia Nazionale
;
e curera intanto di tras-

mettere in istampa questa mia letter* circolare a lutle le autorita che la

lei rrlevano, niuna esclusa. Pel Ministro Segretario di Stato, il Direttom

Mifhele Giacchi .

2. DeHc cose di Sicilia
, dopo la Iweve Nota ufficiale da noi riferitR

nel precedente fascicolo sopra 1 avvenuto a Milazzo, il Giornale Costiln-

zionate non reco piu nolizia verrma. Ma gli altri diarii napoletani c stra-

nieri ridondano di particolari intorno al conabattimcnto che diede Milazzo

in potere del Garibaldi ;
e per quanlo si raccoglie dalle yarie rclazioni

,

e indubitato cbe i Begii sirfle prime, qoando ave.wo a fore sote col Me-

dici, stavan saldi, e sericeveano in tempo aiuti crano ccrti della -ntWfftk

Ma sopraggiunto poi il Garibaldi nel giorno 20, oon 1'fletta do' suoi a piu

migliaia, questi ,
soverchiando di numero e spingcmdosi avanti audacis-

simamente alia baionetta, toocarono gravissime perdite, ma costrinsero i

Hegii a riparare nella cittatieila ; onde poi, per capitolazione onorata ,

ronchiusa alii 23, ebbero t'acolta di ritirarsi in terra ferma, lasciando le

artiglierie, le munizioni ed i cavalli. I Garibaldini vi ebbero molti morli

e feriti, come si puo inferire dal sapersi con certezza che la sola compa-

gnia detta clei carabinieri genovesi, composta di 85 uoniini, ebbe 8 mor-

ti e 36 feriti, dei quali i piu assai gravementc. Da Milazzo il Garibaldi

si ppinse subito a Messina
,
e 1'ebbe senza colpo ferire. Imperocche gran
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pMB oVlte truppe napoletane gui erano state s|,
<,!;!, in trrra forma

, ed

;iat>i dolla divisione coraandata dal Medici, i Hi uii aveano pure
abkutdooate le forltssimt posiziont strategic-he onde si potea difcudem

orano ritirati indielro. 11 Generals Clan* itapoletnno dopo
akune avvisaglie e scardmi rhiuse nella fortc/./a , ed il Medic i

alii 26 Luglio occupo la cilia , in cui mini pure il Garibaldi alii 27.

II giorno appresso fu tiipulata nna convenzione , di mi tutti i gior-

nnli sanli recaiw il teto ufficiota come segue. * L* aono I860 il giorna
28 I MI-MII. Tonimaso de Clary Maresdallo di raiiipo Coman-
danle superiore lu truppe riunile iu Messina ,

nl il ravaliere MajBfliore

Qeoerale Giaoowlftcdiu . animaii da -i-n -' di umnoita
,
e noil' inlendi-

rocnto di etitarc lo spnrgimenlo di son<nio rhe arrebhe cansaio I'ofcu-

paztone di Messina da nua parle, e la dilVsa dellacitta o forti dairaltra:

Iu virtii ecc. 1.' Lo R. truppr abbandoncrauno la citln di Messina sen-

za essore molestatc , e la citta sara occnpata dalle truppe siciliane

scuza pure venir queate ntolesUito dalle prime, i.' Le trnp|>e regie eva-

<iuno i forti Gouaaga c Castcllaccio nello spazio di due giorni a par-

tire dalla data della soscrizione della presente ronveuzione. Ognunn dclle

due parti contraenli dosigoera due ufliciali ed un romniissaiio per in-

veolariair le : 'locchea fuoco , i materiali tutli da guerra , e gti

approvigionamenli dei viveri e di quanto altro esistera nei forti suindi-

cali all'opoca che quest! verranno sgombrati. Resta a cura poi del goter-
no siciliano lo iii'rominciarc il trasporto di tulti iili oggotti inventariati

appcna verra eflVlluato lo sgombro dei soldati
,

di compiorlo nel minor

tempo possibilc e consegnarc i material! trasportati nella zona ncutrale

di cui si trallera appresso. a. L'Hubarco delle R. truppr
1 verra esrguito

senza che yi'ii^a molestato per parle dei Sicilian!, i.* Lfl truppe R. riter-

rauno In cittadeHa eon i suoi forti Don Blaseo, Lanterna, S. Salvatore
,

con la condizione pera <li nou dovere in qualsiasi avve.nimonlo futuro

recar danno alia cilia , salvo il caso che tali fortiticazioni venissero ag-

gfedite, o che lavori di atlacco si costruissero nella cilia modesima. Sta-

l>ilito e mantenule coleste condizioni, la inoffensiva dolla cilladclla verso

la eilla durera liuo a) trrminc dello oslilila. 5.' Vi sara Una fascia di

tocreno neutrale pacattela e cooligua alia zona militare la quale s'inlende

dekba aDargarsi [XT veuti metri oltre i limit! della attu.ilo /.ona die va

inejreute alia ciltadella. 6.' II Commercio Maritlimo riiuane compleUr
luente libcro da ambe le parti. Saranno quindi rispeliale lebaHdiero reci-

proclie. In ullimo rerta alia urhamta dei comandaitti ri>poUi\i dio >ii-

pul.i; -CDle.^OBveDzioue la liberlii d'inlendersi por quei bisogoi

iuereoti al viverc civile che per parte uppe debbonr*

seddif8lUep)vvdot! nella citta di Messina. Fatla , lella . rhiii-a.il

gtttte mese ed aouo coe sopra aella CAM del sig. Fiorentiao Francesco

haiichicre alle Qua tiro Fonlaoe.

TOMMASO DI CLARY, MartsciaUo dicampo. Car. 0. MEDICI, Mayyiorge*<
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3. II Depulato piemontese Agostino Depretis, che YOpinione di Torino

ci amimi/.io essere stato surrogate al La Farioa e spedito in Sicilia daf

sig. Conte di Cavour, a richiesla del Garibaldi, giunse a Palermo allr 22

Luglio, e \ l nita ilaliunrt, dandogli nome di Commissario regio si sludia

di levargli di dosso, non sai se 1'onore
,
o la vergogna d'esservi come

rappresentante del Ministero piemontese. a Depretis fu imposto a Cavour,
il quale dovette subirlo suo malgrado, per 1'insistenza risoluta di Garibal-

di nel voler lui e non altro . Appena sceso in terra, e preso voce del

dove fosse il Garibaldi, il Commissario and6 di fretta a cercarlo a Milaz-

zo
;
ed ecco poco stante ,

la sera del 23 , promulgarsi un decreto che lo

nomina Pro Dittalore. Insignito di questa qualita il Depretis la mattina del

26 ricevette visita di omaggio del Senalo Palermitano; al quale, come
narra il Precursors di Palermo, parlo del regno d'ltalia, alia costituzio-

ne del quale tutti lavoriamo. A tale oggetto fece osservare che la capi-
tale di esso regno deve essere Roma a cui faranno corona per la loro

grandezza ed il loro splendore, Palermo, Napoli, Firenze, Milano, Vene-
zia e Torino. II Senate si ritiro soddisfatto delle spiegazioni dale dal

nuovo Capo dello Stato . La cosa essendo pienamenle accertata da al-

tre parti, giova tenerne conto, per poter estimare giustamente il proce-
dere del sig. di Cavour

,
il quale mentre tratta di alleanza col Governo

di Napoli, manda a Palermo un Depretis affmche d'accordo col Garibaldi

promuova 1'impresa qui sopra accennata.

II.

COSE STRANIEBE.

ALEMAGNA 1. Abboccamento di Toeplitz 2. Dichiarazioni della Gazzettcr

prussiana 3. e della Gazz-etta del Danubio.

1. Alii 26 di Luglio ebbe luogo a Toeplitz 1'annunziato abboccamento Ira

i Sovrani dei due maggiori Stati alemanni
; 1'origine del quale e narrata

da una corrispondenza di Dresda al Courrier du Dimanchc, dicendo che

il Principe di Prussia erasi recato a dovere d' informare 1' Imperatore
d'Austria, con lettera autografa, delle cose avvenute a Baden nell'abboc-

camento con Napoleone HI. L' Imperatore Francesco Giuseppe tocco da

questo procedere si cortese e spontaneo, e seguitando le pratiche inizia-

te per un ravvicinamento col Gabinetto di Berlino , si fece premura dr

rispondere con una leltera autografa, assai piii rilevante di quo! che

sogliano essere cotali scambii di lettere fra Principi ,
nella quale dichia-

rava
, come cosa urgente ,

che a parer suo un abboccamento tra i due
Sovrani dovrebbe riguardarsi come un beneficio per la patria comune ale-

manna, anzi ancora per I'avvenire dell'Europa. Ricevuta questa comu-

nicazione, il Principe Reggente, senza chiedere od aspettare allri schia-
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rimenii da Vienna , rispose subilo che 1'offerta era accetlala con piaccre.

E fu designate il luogo di Toeplilz.

I.'lni|MT.ituiv il'AiMria dio primo \\ ^iun>c, per accogliere con onoran-

za corlesissima il Principe Reggente di Prussia , fu ad aspcttarlo la sera

d< I !' alia stazionc della ferrovia, ov'erasiaflbllata una tragrande molti-

tudine di popolo, chc diede in applausi vivissimi quando vide I'aflelluosa

stretla di mano con cui i Principi moslrarono il sincere loro gradimenlo-

dell'incontrarsi. L'Irapcratore d'Austria vestiva la divisa prussiana e por-

tava la Croce dell'Aquila nera
;

il Principe Reggente indossava 1'assisa

auslriaca c cingcva la Crocc di santo Stefano. Tutta la citta palvesata col-

ic bandiere de'varii Stall tedeschi parea simboleggiare la loro intima unio-

ne d'affetto e di propositi per la difesa dell' integrita e per 1'onore della

patria comune. Le acclamazioni erano si continue e piene di lanto tripu-

dio ,
che i Principi non poterono rifiutarsi al voto del popolo, e presenta-

ronsi amendue insicme al balcone, il che fu considerate come un suggcllo

posto alia perfetta loro concordia, in prescnza di tulta 1'Allemagna. 1. ia-

domane matlina il Principe di Prussia accolse molti personaggi prussiani

chc s'erano in talc circostanza condotti a Toeplitz ,
e loro lenne un no-

bile e breve discorso, che conchiudevasi con queste parole: Seguird r

battere la via impresa, pel bene della Prussia, dell' Allemagna e dell' Eu-

ropa . In su le ore undid Y Imperatore d'Austria \isilo il Principe Reg-

gente, col quale si strinse a segrelo colloquio che duro ollre un'ora e

mezza; e inimediatamcnte dopo S. A. R. dicde una lunga udienza al

Conle Rechberg; il quale conferi poi col Baronc di Schleinitz. Che in

queste conferenze venisse fermato qualche convegno e fuor d'ogni dub-

bio, giacche al pranzo di gala> a cui fu convilato il Principe Reggenle
dall' Iraperatore d'Austria, furono yeduti il Conle di Rechberg colle inse-

gne dell'Aquila nera tesle ricevute dal Principe Reggente, e il Barone

Schleinilz col Cordone imperiale di santo Stefano ayuto pur dianzi dal-

rimperatore d'Austria. 11 quale sen in bio di decorazioni e d'onoranzc e

sicuro indizio di qualche protocollo gia conchiuso, almeno nei suoi

puuti sostanziali, se non anche nei parlicolari, e firmato come aflerma il

Pays. La sera dello stesso giorno 26 Luglio Tonne riccvuto a udienza

da S. M. )' Imperatore d'Austria il principe Uohenzollern , il quale ebbe

quindi un altro lungo colloquio col Conte Rechberg. La matlina del <li

apprcsso, 27, avvenne la dipartita, prima della quale il Principe Reg-

gente di sua propria mano consegno la decprazione in brillanti dell' Or-

dine dell'Aquila Rossa al Barone Mecsery ed al Conte Clam Gallas.

1 due Sovrani viaggiarono insieme fino a Pillnitz
,
dove la separazione

fu accompagnala da indizi di cordialissimo afTelto. L' Iniperatorc ebb

quindi un abboccamento col Re di Bavicra a (iracfonberg, d'onde anda-

rono insieme fino a llohenstadl. Cosi ebbe luogo il congresso, che tale

pu6 hen dir^-i, di Toeplitz.

Serie IV, vol. VII. 32 U Agotto I860
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Quali siano i palti stipulali, quali le conccssioni scambie\oli, qua-
li IP quislioni decise c le difficolta nppianatc; se riguardino solo 1-

sc slrcttamcutc tcdcschc, od anche le controvcrsie ora agitate in altrc

parti d'Europa, iinora non si sa. Tuttavolta la Gazzi-lti Pruwiana iias-

sicuro i liberal! contro ogni tiinore che I'abboccaruenlo diToeplitz doves-

se trarre scco. qualche mutazione udla politica prussiana, massimc per
ci.'i dm spella i priucipii liberal! da cui ha indirizzo quel Governo ; ma

ibblico uu ariicolo che e. riguardato come il programme generale e

i'annuuzio della iuliina unione coll'Austria gia effoltuata. Codeslo artico-

lo dice appuulo oosi:

2. Le sp*>i anze che avcva fatto nascere il convegnode'Sovrani di Prus-

sia e d'AusU'ia a Toeplitz non andarono fallitc. II ravvicinameuto che si

era manifestato gia da qualche tempo fra i due gabinetli e slalo favorito

come si desideiavadal personale abboccamento de'Principi. Le eomuni-

caziooi corlcsi, franche e leali che souosi scamhiate fra i due Sovrani di

persona e fra i principal'! loro consiglieri a Toeplitz non potevano non ac-

crescere e raflbrzare i seuliinenli di reciproca slima. Nel sincere e spon-
laaeo scamhio delle opiuioni che regnano a Berlino sicconi a Vienna,

sctimbio che non veniva intrakiato n da forme ne da considerazioni ve-

rune, la posizioue > iceodevole ha potuto escire iu cliiara luce con la 8a
missione. le sue pretension!, i suoi doveri e i diritti suoi, ed eslato pos-
sibiJe valutare in tulta la loro estensionele condizioni d'un accordo serio

e sincere, escludcnte ogni ieka prestabilita. Per 1'accordo soddi^facente

che si e poluto notare>iille quistioui le piii importanti della politica euro-

pea tra le reciproche ofwuioai ,
1' Aleuiagna non ha solamente ricevulo in

tale couvegiK) una nuova guarentigia della sua sicurezza, ma puo spera-
rcancora die iu avvenirc i suoiiinleressi peseranno snlla hilanciapiiiche
finora non IwTnao.pesato. Quanto all' Europa, ella potra vedere ne'collo-

quii di Toepliu una nuova guarentigia pel maulenimento della pace, e

pel rispetto dej stio oquiiiUi'io. Noi abbiamo indicato la relazione incon-

testabilc eke passava Ira le novelle vie nelle quali 1'Austria si e niessa,

riguardo alia sua politica inlema, e le pratiche per un rawicinamento

coil la Prussia dalle quali si e origioato il convegao di Toeplitz. Non puo
esservi dubbio di presente sulla risoluzione delgoverno imperiale di pro-

gredire inuanzi uel camuiino da hii preso, e di mettersi, dirimpetto alle

varie confession!, siccome dirimpetto alle nazionalitii del suo \asto iuir

pcro, iu una posizione adatla a fornire ull'Austria una novella forza nel-

1'internodel paricbe all'estemo. Non vi ha d'uopo di esplica/.ioni intor-

no agli oslacoli per un eompletu accordo, sulle sorgenli di diflThlenza e di

sospetti i quali rimangono tolti di mezzo dalla politica auslriaca, sulle

speranze d'una coi'diale unione che vngono da e>-a inp-ncrate, non so-

lamente fra i gabinetti, ma eziandio fra le popolazior.i. .Nii non abbianw

oggi pfu da contare suh'opinione di coloro che tewevano che la Prussia

non fosse dul congresso di Toeplitz impedita e stornata dai suoi proposili
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nd'.i MM piMiTji iii|.-iii;i. . fh !],'!. i I'-if-n.i lion !"- ^ t <\\\.\ m mi

liero <9lTMet aHa mia tuimione e apli inlen-^i -moi. O>lop> pri

MMtimenti dHI'auguMo Principr. oni In Pr>YYidena ha mu! ;

-II i I'rusxi.i, P gli uniuini che la liduna VI Pen

>nngli. non exono baslanti givrenti;.'ie per il cnnleguo e la con-

dOHa libvnimcnle irascdti (hi governo [vus^iano, dnvranno ova intende-

re a TeWilirare molli faiti. (rftloropero rhc miravano tid iitro>si di par-

tile, iini p<irtico!ri di que'partiti i qnali vo-lion.t vedorc o protondoiw
iv ii.-l nui.^nsso di Toeplitz tutlo il contrario di quant nc dove-

.-p.'ttiirc
o di quanlogia oggi si possiede come fatto compiulo, coslo-

ro flinctteranno diflieilti. unsolaisi per via di iilusioni, liiu-iu; la

potenza dri futli BOH li ahbia conTinti al tutto dell'impotuir/a dculi sfor-

zi loro.

:{. Kftli c chiaro cho le congiunturc in cui versa 1' Alemagna, rispclto

alia Francia, HOD permc'ltoyano che si incttessciro suhito in palcse i dise-

pni che ti furono stipulati ;
ma puo aversenc q>alchc si'nlore da ci<' cl\c

tu stan^wto, prima fhr avvenisse !a!e ahbocfamcnlo
,
nHIa Ga-zzetta drl

ttomtbif), diario seraiufllcralc Austrtaco, in cui leggesi quanto segue: E

un'ora solonne, wn'ora atlesa 4ungafnfnte e con airfare in Austria, in Prus-

d m lutla I'Alemagna, 1'ora deH'abboccamento dci Sovraui di Toeplitz.

I.a storia dell'Alemagna, e ricca di discordic I'mieste, ma anchc di grandi

r gloriosc memorie di concordia. L'islinto potente ddlo sviluppo pcrsona-
If che appartiene alia nazionf alemanna, e che ha condotto la sua civiha

ad un'ahezza a cui niuo popolo della terra pole seguirlo ,
^ stain allrr

Yolte l'Hmcnto di perturbazioui del suo sviluppo politico. Ma il deside-

rio smcero di risolvcre pacilicamente quest opposizionc si 6 inanifeslato

5fmpre pnsso i principi ed i popoli , e allato alle tendcnze cattive si

vedono predomin.ir quelle che yanno- francamente in traccia d'nno scopo
rnmune c vantaggioso. Questo scope si puo carattcrirzare in poche paf-

role : mantenere da un lato la potenza che le compete intera al di fuori ;

la Hlmrta e I* indipendenza dello sviluppo al di denlro, e do\e pu6 incon-

trarsi qnalctie pericolo ,
crcare nuote goarfnligie. Tale dehh' cssere lo

scopo di tulle ie tendenzc , -veramente nazionali ,
e qveste tend^nze, noi

lo diciamo in piena coscienza, con orgoglio , trovano oppi nel contegno

dfi Principi alemanni la lor na espressione, il loro piu energico

impulso. Le ulltme giornate di Baden ne hanno reso testimonianza. Noi

non crediamo d'ingannarci intendrndo n'llo SICSSD modo Tahboccamenlo

di Toeplilz. I popoli dell'Auslria. della Pru-sia e dell'Alemagna possono

dnnque a?pettare questo avvenimento memorahile.

L'Imperatore Francr- ppe cd il Principe reggente come ale-

ni;mni hanno operate ^amici ed arversarii lo riconoscono^ in quest! tem-

pi di confusione e di pcricoli , e Tarrenire nolera un giorno quol che

essi hanno fallo tra ! mrm i storra. Entrambi

uostrarono degni d'on gran passato e d
1

1111 grande ayvenire, ed i
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popoli non hanno mai avuto maggiori ragioni per riguardare i loro capi

con orgoglio e con fiducia. Per ('Austria, come per la Prussia e per l'.\-

lemagna, e uguale il bisogno dell'accordo reciproco. In faccia alpericolo

esterno
,
non deve esistere dissenso interno. Queste due considerazioni

terranno il primo posto nell' abboccamento di Toeplitz ,
ed il momenta

d'un accordo sincero
,
cordiale

,
non sara turbato, lo spcriamo, da inter-

pretazioni senza autorita, che, per soddisfare meschine vanita o suscetti-

vita personal!, si sforzano in ogni tempo di Icdere interessi real!
,
di im-

pedire un'azionc decisive.

BELGIO (Nostra corrispondenza ) 1. Riforme del Codice penale 2. Aboli-

zione di Dazi 3 Imposture chiarite 4. Condanna pel denaro di

S. Pietro 5. Feste patriottichc 6. Morte del sig. Brouckere-

1. La sessione ordinaria dellc nostre Camere, ch' e sul punto di com-

piersi, ha avuto per obbielto importanti lavori. Gran parte delle loro

tornate fu spesa nella revisione del Codice penale e nel discutere La legge

sopra i Dazi. Ed e bello il vedere come un piccolo paese, in mezzo alle

agitazioni politiche dell' Europa ,
continua senza commuoversi ,

il mi-

glioramento delle sue leggi. Mi sia permesso adunque indicare a' yostri

leltori alcune tra le quistioni piu imporlanti che sono state discusse.

II grave difetto ond' e notato il Codice penale, disse il Ministro della

Giustizia
,

il sig. Tesch
,

si e di non provvedere accuratamente che a

punti tfinteresse e d' utile, e non a bastanza a quelli di morale e di giu-
stizia. Qualifica come delitti certi fatli per se stessi innocui

,
ma capaci

di fare adombrare lo stato . II relatore della Commissione, sig. Pirmez,

giovine deputato ,
e di molte speranze, disse poi che il Codice del 1810

era spesso troppo severo, e non dava giusto valore alia gravezza de' fatli.

Percio in generale le pene sono stale mitigate, ma talvolta ne sono slate

i nil i i to contro delitti per lo innanzi non puniti.

E per dime qualche cosa, il Codice penale non puniva la esposiziont
dc' bambini al disotto de' 7 anni se non allorquando era accompagnala da

abbandono ; il nuovo Codice punisce separalamente 1'uno e 1'altro dclit-

to. Non punisce il deposito alia rwta ; ma e mesticri avvertire che le

mole sono state quasi da per tutto abolite dalle Autorila comunali. La
sola Anversa, citta grande, che 1'ha ancora , il 23 Giugno ne ha votato

la soppressione con 21 voti contro qua tiro.

Prescrive il Codice civile che la dichiarazionc di nascita debb' essere

fatta all' uffiziale dello Stato civile da chiunque si trovi ad cssa presente.
La Commissione voleva sottrarre alia sanzioue penale i medici

,
e le le-

vatrici che assistono la partoriente, qualora questa dimandasse il secrcto.

Parecchi depulati volcvano eccetluato chiunque fosse slalo richiesto del

secreto
;
ma il Governo si oppose a qucsti emeiulamonti

,
e fu applicata

la pena a chiunque conlravenga alia legge civile. E difTalti doveanst
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tutelarc gl' inlcressi di trc ; della madre, del bambino, della Societa. Per

una malintesa compassionc in salvarc 1'onorc d'una madre colpcvole, non

conveniva ledcre i diritti de' neonati e della Societa ,
non che recare

un' offesa al principle della icsponsabilita morale.

P.m. , IP,' -(lute si occuparono circa la defim'zione della calunnia da

punire legalmenle. La primiliva compilazione usava le parole di consi-

derazione, di pubblica slima ecc. chc furono reiclte come quellc ch' e-

ran capevoli d'un significato troppo largo, ed erano di Iroppo soggelte a

svariale interprelazioni. Ora ecco il teslo ammesso : E colpevole del

delitto di calunnia quegli chc ne' casi appresso contemplati ha percersa-
nifnte impntato ad una persona un fallo preciso degno del disprezzo pub-
blico o che sarcbbe tale da pregiudicare 1'onore di codesta persona, e di

cui non e riportata alcuna prota legate .

Una piii lunga discussione ha avuto luogo sopra il capitolo degli im-

pedimenti apposti alia liberla dell' induslria. Sopra ogni allra cosa si

trallo della coalizione de padroni per ritirarc il lavoro o diminuire il sa-

lario
;
della coalizione degli operai per abbandonare le officine o auruen-

tare il salario. Secondo 1'opinamenlo della maggior parte de' Depulali ,

il Codice del 1810 sanzionava ingiustizie ed ineguaglianze ingiuriose.

Si afiacciavano tre quistioni, dalla soluzione delle quali dipendevano gli

arlicoli della legge : 1 .* La coalizione semplice, cio e dire quclla chc non

e accompagnala da violenze od allre infrazioni, ne falta contro i conlrat-

ti, debb' essere punila? 2.* Se la coalizione semplice non e punita , de-

vesi pronunziarc una pena contro quella perpetrata in disprczzo de' con-

tralti, o devesi lasciare reprimere dal Codice civile? 3. Conviene egli

infliggerc penc spcciali contro fatti che mirino ad offendere la liberla del

lavoro?

La coalizione semplice fu ammessa come legittima in massima, per-

du'- conformc alia noslra Costituzione
;
furono adunque rigetlate le pene

inflate diiir antico Codice contro gli operai collegatisi. La durata dei

contrail i fra padroni cd operai, sccondo gli usi local! e le diverse indu-

stric, e di quindici giorni a un mese ;
val dire che fc richieslo codcslo

termine dopola rinuncia vcrbalc del contralto impcgno. La legge statuisce

il delto terminc, e punisce le coalizioni che mirassero a infrangerc anzi

tempo e sparciaUimentc codosto contralto. Difatti il ricorso civile non

ha \alore contro operai ," che hen sovenli non posseggono nulla
;
ed i

quali, ahhandonando tutto ad un tratto e senza preventive avviso I'uill-

cina, potn-hlirro produrrc gravi danni agl' industrial!. Sono punile al-

trr-i Ic roalizioni, quand* csse apportino gravi impedimcnli alia liberta

del padrone o degli operai con minacce ,
violenze o proscrizioni. In

questa guisa furono risolute tre quistionj importanlissime in uii paese in-

du-trioso come il Belgio.

La quostionc dell' usurn e stata altresi risoluta nel senso della liberta.

II relatorc ha preteso che la liberla sia il migtiore spedienle per giugnere
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d'un tratlo ad ahbassare il sagyio dell' intercssc, c proscriverc abusi rhc

possono csistere in matcria di prestiti di danaro. Ecco una parte del suo

raziocinio. Un uomo ha bisogno di danaro, ma non ha credito
;
e MD-

pos.sibile ottenga da un banchicrc un impreslo al 1'rulto legale, a cagiooe

del rischio i-he oorre ; qucsli prestercbbc a un saggio piii alto, ma non

si ardisce per tema di essere condannalo comeusuraio ; e mcstieri adun-

que al primo di rivolgersi a talc persona che non lema ne la riputa-

zionc ne la condatma, ma che altresi so la factia pagare. Per conchiu-

dcre dunque, 1'usura e quasi favorita, e 1'inforlunio non e protctlo. Tul-

tavolta csistono abusi, c la leggc punisce colui che abitualmente fa ira-

preslili a frullo eccedenle 1' mteresse legale ,
abits&nrlo dell' ignoranza ,

della debolczza o dclle passioni di chi riceve gl' impresti. La tegge del

1 807 prescriveva una sanzione civile cd una .-anztone criminal*. Quesla

sola e abolita dalla revisione del Codicc pcnale.

2. Or eccoci alia discussion? capilalc di quesla Sossione ; qiiclla cio*

della legge che decreta /' abolizione de Dazi in tutte le cilta belgicbe.

II 10 Marzo il sig. Frere Ministro deile Finanzc fe un progetlo; il 29

Maggio se nc comincio la discussione , ed fl 18 Luglio il progctto lieve-

menle emcndalo, fu ammesso definitivamentc. Ncl Belgio esistono 18

Comuni che possedevano il dritlo de' dazi
; queste ta rifle si applk-avano

a 156 specie di mercataiizie
,
le quali corapreudcvano il dirillo d'en/ra-

ta, di spedizione, di transito, de' mayazzini di deposito, del timbro ecc.

Si fatti diritti gravitayano sopra le derrale di prinaa necessita , conic a

dire la carne, il pesce, il burro, le uova, il carbone ecc. per una soniraa

cakolata di presso a cinque o sei milioni. Cotesti dirilti rcude\ano di fatto

a quei IS Comuni circa 12 milioni. Ora siam fortunati di veder disparirc

qucsto vergognoso peso; tanto piu che si la I la imposla a\eva un non so

che di vessatorio, e rccava impedimento all'agvolezza del comuiercio.

Sopprcssione si fatta e stala universalmenle applaudita, ne s' e alzaLi una

sola voce nclle Camere pel manteiiimento di cotesta imposizioile. Donde

c dunque procedula una cosi lunga ed animata discussione? Dal modo

di abolirla e di corapensarla. Ecco il progetlo del Minislro. E uopo slabi-

lire un fondo a profitto de Comuni, per supplirc al prodolto delle inipo-

sizioni. Questo fondo sara formato col prodotto nelto presenle delle ri-

scossioni di ogjii maniera ncl servizio delle posle, d'una porzione di 7.';

per % ne' prodotli d' introduzionc sul cafle
,

e' di 34 per '/ nel prodotto

de' dirilli de' balzelli su i vini ,
sulle acquavile, suUe birre, sngli a<

sugli zuccheri. Tale rendila dal Governo percepila sara dal niedt

ripartila ogni anno fra i Comuni , proporzionalmenle al principal della

conlribuzione fondiaria, della coulribuzione personate e della quota del-

le pateqli. In quesle poche lineg si riepiloga tullo il progotlo c si spiega

1'opposizione fallagli. Alcuni deputali hanno impugoato Video d'un fon-

do comune, gli uni come nuovo sistcma di centralizzazioue
, gli altri
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come sistcraa offensive dclla liberla del Cimuine. Vi d>!e aucora di qudli
, ,mo si fosce provvpcHito n' l)isoc:ni del <!oimine cnn impo-
,i!i ; di qm-lli ancorn chc vi scor^'cvano unn tinta di socia-

lism
'

npnsizione o formazione do" fondi e slata quindi cni-ur;tta

/.za o felimncnte. Diverse i.Mluwtrie colpile di nuovc imposizio-

ni, in gr. -lie d'-llo /.no-' 'in e dclla liirra han

trevato energici dif-ns^ri. Perch '
d' imposizioni Ic in-

dutrie nazionati e popolari che danno alia clnsso operaia laroro rd ali-

nicnto? Dr, quaTche partc e unpo Irovare i rnczzi, rispondcva il Mini-

slro; abolirc le inipnsizioni scnza risarcirnc i daiini
,
non e riforma,

ma rivoluzioue ; ora
, qunlutiquc. induslria vi piaccia loccare., gV intcrcs-

sali se ne richiamomnno mai s4Mupn
>

. Ncl ivs>lo 1'auniento dclla birra

insonsiliilf, c- 1'indnstria degli zuccheri chc 6 hcne ^fnhilita nel

-ecd ^ prospcrosa, pu6 far senza i privilo^i cd altri vantag^i che sin-

(jiii
ha godnto largainente. II ripartr* linalinontc dol fondo coraune fe.

!>lato cou assai vigorc impngnato. Certi Orauni dicovansi sacrificati

altri; Ic carapace sopra tnlto richiamavano contro la ineguagTianza

dello sparlinuMito ; nmuorosc pelizioni dc' Comuni rural! protcstarano ,

nicntre Ic cilta plaudivano. Quesla divcrgcnza sopra tutto ha dato tal-

volta un colore politico alia di?ci]?siono. 1 Hhorali infalti amano di pa-
trocinarc per tc cilta o\' hanno piu adercnti ; intanto che la deslra ?i

appoggia j)iii parlicolarmcntc sopra le popolazioni tanto oncsto c religio-

Idla canipagna. D'altrondc 1' cccessivo allargamcnto dolle cilia a

spese della catupagna, |>cr avviso di paiverhi savii ossorvatori e il

gran pericolo delFa presente societa. II ?ig. Mioistro ha risposto chc il

riparto non <>ra cosi inoguale come asscrivasi
;
cho lo campagnc si van-

taggtaTano inolto della aholizione delle imposizioni ,
e die anzi a tempo

dflDJto se ne compiaccre.bhero meglio che le citta. Molli emendamenti

sono slati presentati ncl lungo tempo della discussione ;
ilia il sig. Frcre

a cui iKin talenta emendarc i suoi disegni quand'anche, n'e slimolato, gli

ha fatti scartarc quasi tutli, per la prevalenza die ha sopra i suoi amici.

Non havvenc per avventura che un solo il qnale merit! d'essere mento-

vato, quello per cui si risrrba la legislazionc sopra gli zuccheri indigeni.

Proposto appena alia Camera de' Rapprescnlanti fu ammcsso alia priraa

votazione e rigdtato alia M-cdiida ; riproposto poscia al Senato, ed ivi

anuuesso, fu ari-eitalo alia (lamera il 18 di Luglio. II seguerrte 19 il Re
sanriono la ! 1 2<i a mczza nolle disparvero da per tulto gl'im-

-,iti de* dazi alle prrie dellc cilia. Quindi ancora Ic mura ed i fossi

deHe citli non forlilicate verranno lolti
,

e vi avra tantc porte quantc Ic

slrade die mctlono al recinto e-U-rno. I .a cilta di Brus?elle ha gia an-

nunzialo, mcdianle afflssione <li cartelli , la vendita per lotti ddle mura
die la circondano. In Inltc le cilia si e fatla allegrexza per cosi falla

abolizionc.
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3. Dalla Camera Icgislativa volgiamoci per poco al Tribunalc. I noslri

utmniii di partito aveano creduto poter cogliere una bella occasione di

Jin MI, i iv scandalo traendo al banco correzionale preti, religiosi c persone
caritative, prevenute lulte di avere sviale e sedptte persone ancpra in eta

in i in in-. Eccone i fatli in
poche parole. Una fanciulla prussiana, in sui 17

anni, era stala collocata qal fratello in un convitto callolico, a patio cbe
non It- si parlasse di religione. La giovine proteslante insisle presso i su-

perior! per
fare 1'abiura; ma indarno; avvenne pcro che un parroco d'An-

versa cube occasione di vederla, c commpsso dalle vive preghiere di lei,

adopero cosi che le fu secrelamenle amrainislralo il ballesimo. Cio avvenne
nel 1837. Due anni di poi, nel 1859, uscita del

Cpnvillo, fu collocata dal

fratello in un' osteria. donde
,
trascorso qualche giprno, fe sapere al buon

parroco come suo fratello voleva ucciderfa se non ridiveniva proteslanle ;

dimandaya adunque di fuggire. Quest' eccellenle ecclesiaslico la inyio
in

compagnia d'una virtuosa persona a Brusselle, quindi a Parigi, dipoi a

Noegaerdc, a Eeclop ecc. e sempre
a proprie spese, coirassentimento della

donzella, la quale indirizzavagli lettere affeltuosissime. Non si dubitava
affatto ch' ella fosse una intrigante ,

e che impegnava suo fratello a farla

cercare dalla polizia ed a strepitare ne giornali contro i cattolici. Cosi do-

po aver Tissuto per oltre a un anno a spese della carita cattolica, compro-
messo ed ingannato moke persone, fu scoperta sopra gl' indizi ch' ella

stessa aveane dati; e fu istruito il processo. II quale e stato sostenuto
con molta

sqlennita
a Gand; e la opiniqnepubblica, di mano in mano che

rischiaravasi questo vero romanzo
,

si e dichiarata a favore de' preve-
nuti contro 1'ingrata donna, la quale ha frodolentemcnte abusato della

buona fedc de oenefattori. Tl risullamento del giudizio che avra luogo
fra qtiindici di dovra, fuor di dubbio, riuscir favorevole.

4. Un altro fatlo che ha levato nieno rumore, ma che destera ne' vo^
stri lettori particolare interesse e il seguente. A Mons si sono trovati

giudici che hanno condannato ad un'ammenda tre ecclesiastici, per aver
fatto una colletta a domicilio in favore dell'opera del denaro diS. Pietro,
senza la prevenliva autorizzazione comunale. Si sono appoggiati sopra
un decreto del 1823 emanato da un Governo protestanle, sotlo un reg-
gimenlo che non csistc piii. Sara appellato da coleslo giudizio ; giacchfe
non dovra dirsi che nel Belgio vi abbia meno liberla che nei paesi prote^
stanli. Non vi cilo il giudizio, che evidenlemenle sara rivocalo, se non

per darvi una idea deu'opposizione che si avra la piu bell'opera dalla par-
te di cerlc persone che professano un

liberalismq cieco ed egoista.
A

prqposito del denaro di S. Pietro e del prestilo romano polrei rac-

contarvi fall! editicanlissimi. Vi ha persone di mediocre forluna il cui

generoso slancio si 6 dovulo infrcnare: volevano dare quanlo possede-
vano per salvare il loro padre! Noi, dicevano, diverremo povere per lui;

YOgliamo anzi lutto il trionfo della Chiesal II nome del Generale De La
Moriciere destava tranoi molla tiducia; e, tempo fa cheun falsodispaccio
ne

annunziaya la morte, egli era a vedere la meslizia che cqpriya ogni
yolto; e la

gipia die riapparve quando fu smenlilo il dispaccio. E slato

anche per noi di grande consolazione il sapere come il vero popolo roma-
no si slringe intorno al suo Principe, e preferisce la indipendenza di Sta-
to sovrano ad una umiliante annessione.

5. Da qualche tempo corsero dicerie nel Belgio sppra alcuni tenlativi

contro la nostra indipendenza. Si diceva che certi vicini i quali ci amano
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lino a voli'rd as>nrbire
,
rcrcavano di propagarc tra noi ccrtc loro idee

di anmvoioiii. N<>i taremmo lungamcnte, perocchfc ci narvecosa piii pru-
(Ifiitc e decprosa non Tare alcun caso di cotesti scioccni zelanti. Siccome
iirro in rtTii srrilti pubblici d'un vicino pacse s'interpretava il

npslrosi-
rcnzio come una specie d' ndesipne, tosto sursero proleste d' ogni parte ;

i Consigli comunali c
provincial!,

la Camera de' Depulati, il Senato, un
irran numcro di socicta nariicolari inviarono al Re calorosi iiuliri/./.i in

attrstalo del loro pmaggio alia sua persona c del loro amore per la indi-

pendenza del Belgio. I'na hclla occasione detle a si fatla iiiauifcstaziono

grandc solennita. II 21 di Luglio fu celebrate Tanniversario vigesimonono
deiravvenimenlo del Re al trono. Tutti i fahbricati di Brusselle in questo

giprno erano ricopcrti di drapperie tricplori ; sovra lull' i petli de' Belgi

spiccaTa la coccarda co'colpri nazionali. Sin dalla vigilia la popolazio-
ne della capilale parve triplicata. Dalle ore 8 i cannoni e le campanc
annunziavano la lesta. Fu cantato il Te Deum in mezzo ad un concorso
incredibilc di popplo. La rasseg^na della guardia civica e delle truppe ec-

citu rcntusiasmo insino al delirio. 11 Re pole appena aprirsi il passo fra

la folia che lo accalcava. E fu cosa dcgna di nota comegli operai di ogni
mestierc vollero avcre 1'onorc di sfilare innanzi al Re

, e la facolla d u-

miliargli un Indirizzo; il che fu latin con perfelto prdine c con sincerissi-

nio cnlusiasmo. La Duchessa del Brabante appariva dal balcone del pa-

lazzp
in un' acconciatura che riproduceva i Ire colori nazionali. I corpi

eletlivi del paese ftirono auimessi in una solennc udicnza. Sarcbbe assai

lungo il riferirvi che cosa coutcnesserp qucgP indirizzi. Qualunque siasi

buon
jiatriotta pup ageyplmente iudo\ inarlo. II Re rispose fra le altrc co-

se: a Non polerglisi otterire allo sguardo spetlacolo piuoello e nobile dolla

uiianiiuita di un popolo die lutlo cospira nell' aiuprc suo pel proprio

paesc. Spellacolo si fat to lo dale voi quest'oggi, cd io nc sonp profonda-
incnle connnosso. Affincbe una nazioualila sia saldanu'iilc costituita, dcli-

bc risponderc non che agli interessi, ma cziandio a* sentimenli
,
allc ali-

tudini di una nazionc, ed ofTerirle gli clemenli politici e sociali che da

ogni tempo ban formato 1' obbiello de'suoi \oli. Moslro poscia il Re
siccome il Belgio ha oltenuto do die ha scmprc mai desidcralo. Spcra-
re, che la divina Proyvidenza gli continuereboc la sua protezione, e che
il paese non dimculirhcrcbbe giaiumai la sua divi.sa : L' unione fa l&

forza. Alle ore 3 '/. ' Consigli provinciali si raccola'rp
al Palazzo

ducalc ove ofTerirono alia Macsta Sua uno
splcndido

convito. Vi prese-
ro parti

1 156 persoue ;
il decauo di eta fc un urmajsi al Re , e la rispo-

sta di lui fu lungamente applaudita.
< Quando un paese . diss'

e^li
fra le

altre cose, nut re cotali seiUimenli di palripttismo ; quanao ha attronlalo

tanti
pericoli con tanla saviczza c coraguio, 1'avvenire suo e assicurato

per piu secoli. Anchc uellc Province el)bero luogo nianifeslazioni pa-
triutirlic. Le quali, debbcsi pur dire ad pnorc del nostro paese ,

11011 ch-
IHTO affatlo carallere d' uuo >irrlto lanalismo politico.

I Fran* c-i |IU>M>IHI paari- pi-r Brussdlc , co' colori lor
proprii,

senza
iu.-ullali. Dirn altrc-i come iiua maiio di francesi avnido gridato

nifiitrf jiassa\a Sua Mac-ta. \i\a il He; il popolo {?li
Ia rin^raziati con

la parola di lna\i
' Vila on a>ioue di colcsto anuiversario un poeia si

proposf di (aimiaiv ri-rt'- -'.an/.c drlla rau/ona na/.ioiiali- ovelcggf.
espressioni .i-sai dure per fili

Olamloi anlirh
:

no>lri ncmii-i. A t.il
pru-

'. aggiugnero. die il guiraniento richicslo dagli elelti delle Province
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c de'Comuui ,
e slato di receute moJificato daila Legi.slazione nell<

so senso. Un popplo pu<> amare ia propria indipendcnza rd e^erne de-

gno senza odiarc i vicini.

Le iortificazioni adunque della citta d'Anversa non si fanno con talc

iDtendimento. iNon pertanto il Belgio deve poter proteggere la sua nei-

trulila da qualunque lato sia minacciata. In queslo momentp si lau>ra

coil niolla iiUivita ; vi sono occupati da quattro a cinque inila oprrai;
tuttavolla vi bisognera di ben parecc'ii aimi per coinpicre quest' immenso

peri metro.

6. II 20
Aprile

il Belgio ha perduto 11110 de' suoi piii illustri cittadini. II

sig. Carlo de Brouckere, nato a Bruges nel 1796, fu alia sua volta mili-

tare splendido, oratore segnalalo, economista savio, ed abile amminisira-

tore. nc\ 1830 fece parte del Comitato della Coslituzione, siede nel con-

gresso e quinci nolla Camera de' Rapprcsentanti. Fu Minislro degl'iiiter-
ni e della guerra in scrvizio della nostra indipendenza. Dal 1818 in poi
fu Borgomastro della Capitale , e segnalossi per una prodigiosa attitu-

dine. Era liberale, ma nou avverso alia Rcligione : egli stesso richiesc

il sacerdote quandos'intese presso a morlc. Ne furon eelebrali i funerali

coo isplendore e concorso insoliti.

FRANCIA ED IXGHILTERRA. 1. Alleanzc tentate 2. Letlera di Napoleone III

- 3. Giudizio dell' opinione pubhlica in Inghillerra i. Come la pen-
sino i liberal! italiam.

1. 11 Times ci fa saperc che piii volte in quest' anno la Francia si pro-

yo di stringersi con intima alleanza ad akuna dolle grand! Potenzecon-

tinentali, presso le qnali inizio pratiche ;-sai lusinphiere; ma cbe tnt-

te codeste offerte furono accolte con tanta 1'reddezza da togliere, eziandio

all'iiomo piu pcrtinace, ogni liducia di riuscire all'intendimenlo. Tut-

tavolta, dice il Times, la Francia lorna da capo, ed ora si yolge all'In-

ghilterra. E qui continua sponcndo con molta franchezza lecagioni del-

la diflidenza isptrata generalmenle dalla Francia e domanda perche
mar e ella riguardata come un (lagello che di quando in quando prorom-
pe dalle sue frontiere e visita 1'umanita ? Sarehbe tempo oggimai chees-
sa cambiasse la sua spada con 1'aratro, e lasciasse^'suoi vicini la facol-

ta di fare altrettanto. Con queste gentilezze risponde il Times, il piu

popolare ed il piii aulorevole dei giornali inglesi, alle offerle di alleanza

e ai entente cordiale fatle da Napoleoue III con la seguenle lettera, scrit-

ta di proprio pugno alii 2 di Luglio, cioe appuuto tre giorni dopo I'ahboc-

camento di Toeplitz, e diretta all'Ambasciadore francese a Londra.

2. Saint Cloud, 29 luglio 1860. Mio caro Persigny. Le cose mi sembra-
no siffattamente imbrpgliale, grazie alia diflidenza' seminata dovumjue

dopo la guerra d'lialia, che io vi scrivo nella speranxa clieuna coincr-

sazione a cuore aperto con lord Palmerston rimediera al male prcsento.
Lord Palmerston mi conosce, e quando io alVermo una cosa mi rredera.

Or bene: voi notc-le dirgli da mia parte nel modo piii formalo, che, dopo
la pace di Villafranca, io non ebhi che un solo scopo: quello d'inaugura-
re una nuova era di pace e di vivere in buona intellig<Miza con tutti i

miei vicini e principalmente coll'Inghilterra. Io avea rinunziato alia Sa-
voia e a Nizza; raccrescimento straordinario del Piempnte mi fece solo ri-

tornare sul desideriodi voler riunitealla Francia provincieessenzialnicn-
te francesi. Ma si obbiettera, voi volete la pace, e voi aumentate smisu-
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ratameutc le forze militnri della Franeia. lo nego il I'.iito di tullo punlo.
nia armata non Itauno alcunche di minaccioso per ues-

i.;i 11,1,1 in.mi e e Itiujii d;;! |i:u\ veder am he ai noslri bi-

( dei l)a>limenli a vapore mm e^uaglia il mimero dci ha-

sfttmcnli a vela giudicali ncces-uiii al tempo del re Luigi Filippo. lo ho

Ho le an le
pero da qucsto IIUIIU.TO (>0,000

'i a Roma. H.OOO in China. 20,000 gendarnii, gli

ammalati. iro-criUi. e uti con'esserete, cum'e \<MO, die i miri re^inien-
ti hainu) UM chctliNo piii ><-ai><> die sollo il regno prccedente. II soloac-

iiieiilodei quadri e stata la creazione drlla
^uardia iinperiale.

Del iY.-to. \olcndo la pare, io desidero pure d organiz/are le forze del

paesc ni'l inifilior modo |K)ssihile; giacrhe, ^e delle ullime guerre gli

icrn die la parle hrillanle, io \idi davvicino le jwrli ai-

iglio rimodiarvi. Cio dice chiaraiuonte che, dopo la pace di

inca. io iiulla ho fatto, ne anche nulla inunaginalo che possa met-

lere il nienpmo sgonieulo ad alcuuo. Quando I.avalelle e parlilo JMM- (lo

slautino[K)li, le istnizioni die ^!i ho dale si liniilavano a questo: Fale

lutli i voslri sforzi per mantrnere lo slalu quo . L'interesse della Fran-

he !a Tunhia \'\M\ il
piii lungamente che sia possibile.

- O;a arriwno le slragi di Siria, e si srrive che io sou forlunalo di

tnnair iina nuova occasione di (lire una
piccola gucrra o di rapprcsentare

uiia nuova parle. In vt-rila, mi si attrihuisce hen poco senso comuue. Se

10 ho itnmcdiatamcnte nroposto una spcdiziouc, si e che io sento come
il [K>jolo che mi ha messo a povernarlo , e che le notizie di Siria

iu liannu an eso d' indignazkme. II niio prinio pensiero lu oui'llo d'iiilcn-

denai toll' in^hiltcrra. (^nal allro interessi- , luorche quello dell' uraaoi-

la, m'impegnercbhe a mandar tnipi* in quella contrada? Forse perchi
11 possess di <juei paesi accre8cerenl)e le mie tbrze? Poso io dissimu-

liinni die I'.Vl^eria, malgrado i simi vaoUi^i neiravvenliv, e una causa

d'inddi-limcnto per la Francia, che, da lient'anni le d;i il liore del suo

sanpue e del suo oro? lo todissi, nel 1H:')2, a Bordeaux, e la min opi-
iiione r M'lnpre la slessa, ho graudi conquiste a fare, ma in l-'iam-i.i. il

sno organaiuenlo interno, il suo Miluppo morale, raccrtiscimenU) dci

, Tila, hanno da Tare anenrn immensi progress!. Qui
vasto campo aperlo alia mia amhi/.ioiie e.d esso hasta per

iarla.

Mi e stato diflicile d'intendermi coU'Infrhil'erra a rigonrdo dell Iialia

ceiitrale, \>
ia impeguato pi-r la pace di Villafrauca: quanlo al-

: del Sud, io sono wiollo da ((ualuuiiuo impe^no, nu nieglio domaii-

di concertarmi coirin^IiiUerra su (|u< sin p^aio, coiut sugii altri;

noine dd cid" iiomini emiiu'nti p^ii a!la l- over-

luscino da parle ^.-li'si.- nteschine e diflidenze ingiuste; inlen-

me ladroni che

vogliooo traltl)!
1 ntc. in . i it fondo del mio

1'llalia si p;icitidii, IK>U imparta come, in;:

ie truppe pOBsaito ta^tiar Roma MOM
la sicurezza <i

: sominuuK-nle di n e la spedizMM
'i farla da solo, primicra;

-die qne-
mesl'inlerven-

ili la quislioue d'Oriente; - a parle. io non
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come rcsislerc aH'opinione pubblica del mio pacsc, il quale non comprcn-
dera mai che si lascino impunili, non solo la slragc dei cristiani, mariu-
cendio dei nostri consolali, lo stracciamcnto dclla nostra baudiera, ilsac-

cheggio dei monasleri che eranp sotto la nostra protezione.
lo vi ho manifestato lullo il mio pensiero senza nulla raascherarvi

e senza omelter nulla. Fate di questa raia quell' uso che crederete con-

Yeniente.

Credele alia mia sincera amicizia. Napoleone.
Ci6 che spicca principalmenle in questa lettera si e 1. lo studio posto

a rassicurare 1'Inghilterra conlro ogni tiraorc degli eserciti francesi; 2.

1'impegno tolto di mantenere lo stain quo in Turchia
,

di cui si vuole al

tulto salva 1'inlegrila e 1'indipendenza ;
3.'

1'adcsipne
manifesto alia po-

litica inglese rispetto all'Italia che si desidera pacilicata, ilcome
ppi non

importa, perci6 anche per via di annessioni procurale a furia di rivolu-

zioni pagate a prezzo d oro; 4. il desiderio che partendo le trupne fran-

cesi da Roma , non abbia a pericplare
la sicurezza del Papa. Ma non

vuolsi dimenlicare, riguardo agli ultirai due punti ,
che lo slesso

e dal sig. Rouland ai Vescovi di Francia, e peIII fece scrivere dal sig. Rouland ai Vescovi di Francia, e per essi

bandire al mondo cattolico come cgli vuole che il Capo supremo della

Chiesa sia rispettato in TUTTI i suoi DIRITTI di sovrano temporale. ... II

Principe che salvo la Francia dallo spirito demagogicp non potrebbe ac-

cellare ne le dottrine, ne la dominazione di esso in Italia .-. E queste sono

promesse che non hanno bisogno di dichiarazione
,
e si debbono soltanto

riscontrare coi falti.

3. 1
giornali inglesi quasi tutti (e in tal caso ben si puo credere che rap-

presentino 1'opinione pubblica), benche moslrino diapprovare, che si

acceltino le ollerte e le promesse napoleoniche , non s'aurettano tultavia

di stringcre la mano stesa cosi dalla Francia alia Gran Brettagna ;
o per

lo meno il fanno con una cotale alterczza, tulto
prppria

di chi sentendosi

forte e temulo si vede richiesto di pace e d'amista da chi e pur forte e
temuto

;
e con un ripicco di affettala sincerila fanno inlendere che vor-

rebberp essere unpo'meglio rassicurali, a prove di falli, sopra ^I'inten-
dimenti amichevoli e pacifici espressi a parole. A dir breve tutli i gior-
nali inglesi usano formole assai riscrbale, e slanno in sussiego corlese

e dicono col Morning Post: Le parole amichevoli sono serapre accctte

da parte d' un vicino , soprattutlp quando egli ha in mano sua il modo di

dimoslrare co' fatti le sue intenzioni e di mellere cosi il colmo al nostro

cpmpiacimenlo . Gli e dunaue da sperare che per qualchc tempo il

signer Grandguillot cessera ai menar querele per le ingiuste diffidenze

sparse in tulla Europa conlro la
polilica

si limpida ,
schielta , leale e

pa-
citica della Francia , e piuttoslo si sludiera di mettere in bella luce i I'at-

ti, che sono la cpndizione
sine qua non dell' alleanza inglese. Percio gli

giovera molto di leggere aUentamente il brioso, ma signiticanlissimo ar-

ticolo con cui il Times esamino di
prppositp

la lettera di Napoleone III.

Puo essere che il sig. Grandguillol vi Irovi tulto lior di cortesia e di de-

licalezza, anche la dove allri scorge una fmissima
irpnia

cd una salira

mollo pungcnte ;
ma cerlo egli dpvra intendere quali siano i veri sensi

deiringhiltcrra, quando,
al lenninc d'una frizzantesposizione della lette-

ra imperiale, s'imbatlera di subilo in quesle parole: Egli e al lutlogiusto
chenoi ricambiamo conpienissima franchezza la franchezza deU'Imperalo-
re. Senza richiamare per verun modo in dubbio la sua sincerila, e ricono-
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M-endu pure, he -..df-.i l.-u. llcntc programme rhe lanpstra po-
lilira .sterna dr\e ^tmliarsi di cfleltuare, tullavolta non vi scorgiamo ra-

alrtina per cui dover nienoniameuU' rallenlarc la nostra vigilanzao
cessarc dai prcnarativi di pura difesa a cui abbiamo

poslo
mano. Andre-

iii" .in/.i pin in la, e diremo schiellissimainentc chc 1 Imperatore stesso,

egli appunto,
e la cagione di qucsti prcparalivi.

Sarebbc indegnp di noi,

cn'egli trattn con tanta schiellezza, il tergiversare od usare termini equi-
voci sopra queslo punto.

- E contmua oichiarando chc gli armamenti

francesi non penneltono chc 1' Inghilterra si adagi a \ivere per tolle-

ranza altrui
;
che si vorrebbero vcdcr scemate Ic forze minacciose on-

de la Francia per terra c per marc fa pompa sospelta, e conchiude: sia

detlo e capito hen chiaro chc noi torremo la misura delle noslrc armate
non dalle prpteslazioni

o dalle intcnzioni dclla Francia ,
ma dalla gran-

dczza de'suoi apprcstamcnli bellicpsi. Questo, se civediamo
punto nulla,

\uol dire in huoii vulgare: non ri credo e non mi fido. Tale e lo schietto

complimento che sptto
forma di frcdda ritrosia e di prudcnle sincerita si

manda a chi pur si profTerisce pronto a conformare la sua alia politica

inglese per la Siria e 1' Italia. E tutti sanno gli amori degli Anglicani per
la Santa Sede cd i Cristiani d' Oriente. Forse avrcbbe bisognalo sacnti-

carr a Lord Russell, non solo ogni discgno per la pace d Italia, a lui non

gradito, ma anchc quellc cotali riservc sopra la sicurezza del Papa !

Ora chc queslc non fosscro sollanlo ubhie d'un giornalista, ma espres-
sioni vigorose dei sentimcnli nazionali d'Inghiltcrra si \idechiaro quan-
do un paio di giorni dopo, malgradp le oflerle e le proteste di Napoleo-
iii' III, l."nl Palincrston insistelle in Parlamcnlo pcrche si votasse un
crcdito di undid milioni di lire sterlinc da impiogarsi in alleslire difesc

di terra e di mare
;
e il Parlamcnto con TOto unanimt concedette gli un-

did milioni di sterline.

4. Ma checchc sia degl* Infflesi, i

quali
alia slregua dell' utilc proprio so-

gliono giudicare e risolvere Te quislioni politiche,
e rannodare o spezzarc

If alleanze
,
non puo negarsi che 1' indirizzo della politica francese

,
for-

mulalo molto chiaramente in codesla lettera, non abbia al tutto rassicu-

rati i liberal! italiani, chc per 1'abboccamento di Toeplilz temevanp forte

di voder il polcntc loro alleato e palrono lascialo solo e, a cosi dire,

fuori del concerto delle grandi Poteuze europee. Ecco in qual modo ne

discprre YOpinione di Torino. Questa lettera e piu che uu tontalivo di

dissipare i sospctti che si unirono in Inghilterra rontro la politica fran-

cese e di ristabilire 1'allcanza; essa e un manifesto all'Europa .... Ne)

congrcsso di Baden 1' Impcratorc Napolconc ha
,
come dissero i giornali

tedeschi ,
taslato il polso del Principe reggente , e pare chc abbia rico-

nosciuto come non potesse sperarc il concorso della Prussia aU'aUuazio-

nc dei supi discgni . . . Essa 6 strella da un vincolp federate ,
e non po-

tn-lilif iniziare una politica ardita 'doe delte annessioni] senza spezzarlo
c suscitare una lega dell'Austria e del resto della Germania contro di

I'M ... II convegno di Tocplitz c stato provocato dal convcgno di Ba-

den , c la leltcra dell' Imperatore c la risposla al convegno di Toeplilz.
A Toeplitz ha trionfato la vecchia polilica, fu gittata lanase d'una coa-

lizionc contro la Francia . E qui contmua discprrcndo dei pericoli e

delV {irohahilita chc pel trionfo dclla rivoluzionc ilaliana emergono dal-

lallriui/a aiiL'liHfrancese e
daU'anttroHpnnMflMi,

e conchiude che: < 1'al-

leai;/a au^lo-francesc e stata finora all' Italia una preziosa guarentigia ,
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c dobbiamo rallegrarci del tentative
fattp dall'Imperalorc per cousolidar-

la . . . chrccii DC dicano certi giornali italiani che avversano la politica

iraucese .

Tra quesli giornali avversi alia polilica franeese c cerlanieiile il lh'-

ritto, die si slauipn in Torino, ed e uno dei rappresentanli piu autore-

voli della fazione che in realtii sta ora prevaleudo, sotto Ic in.segw del

Garibaldi, nell' avviamoino delle cose ilaJiam*. Gioyera recarnc qui i

tratti
piu important! dell'articolo in cui nel n.' 215 discern' sopra la lel-

lera di Napoleooe Hi
,
afiinche si vegga quale graliludine debba aspet-

larsi chi rcnde alcuu servigio a cosiualla genie , e cou quanta crudezza

espongono costoro i piu accrbi giudizi inlorno u\ lalli di chi li ha tiu um
sorretli, inautcncndo j'/ won inlervento, al quale coafes^auo di audi

bilori dei prcsenli loro trioufi. A loro dire, Napo'eoue III a per teiiere a
bada la Francia penso di provvedere al l)ece essere ir.ateriale dellc

plebi . . . e per rouipcrc la traina dei priucipi uemici si diehiaro il i-ain-

pionc dell'ordiue; ed in piii occasiuui si fcce ingralo slruiueiilo di rea-

zioue. Da tiu i Unli fatli cosi discordi della sua
polilica ; e dopo le

guerre bandite a noine della civilta cpntro la Russia, ed a nomc del

priacipio di nazipualila eontro 1' Austria . . .

eecplo conchiudere d' ira-

provvisp due paci cogl'Imperatori ordiauzi uemici affine di dar prova di

moderazione al mondo diplomalico e cosi renderne nieno pcricolose 1

rappresaglie. A questo giuoco di altalena, or rivoluzionaria ed ora retro-

grada, le cento \olle si
speriQiepto

cou successo
I'lraperatpre franeese.

Ala alia lunga anco i pin jpazienti speltalori si siaucano , i piii creduli ar-

rivanp ad aprire gli occbi. . . . Inlaulo possiaui dire che il pericolo della

coalizione e gia si grave da lurbare i sonni dell' iinperlurbabile Inipera-
tore. II (juale, perduta d'un tralto la consuela sua calina cd iiupassihilita,
detto in data del 29 luglio quella leltera al signer di Persigny che

piii

sopra abbianio
pubhlicaU,

e che rivela in chi la scrisse un' ai>prcnsione
cbe non dovrebhe avcrc

,
o che per lo raeno non dovrebbe lasciar i

dcrc mai chi sla alia testa di una graade nazione. Cbe le assicurazioni

dell' lujperatore valgaiio a calmare 1'Europa ed a rabbouirla, noi nol pos-
siaino credere : e piii age-yohnente crederenuuo invece che esae non gio-
veranoo chc a metterla in piii grave allarme. Troppe volte quell' uorao

potente quand' era deciso di {'are a dispetto di lutli una cosa
, protests

sull' pnore sup di voler fame uu' altra : ed ora lion de\e preudersela cho
coil se inedesimo se il mondo non presta piii fede alle sue parole. II

mondo ricorda che poco prima del colpo di
Statp si fecero piii frequeuli

e
piii

solenni le sue protesle di aver saero il gittraiuenlo dato alia Co-
slitu/ione. II mondo ricorda che pochi giorni piiiua di chianjare il|x>polo
di Fraucia a votare per la reslaurazione deli'injpero, niando

piii forte che
mai il grido che suo compilo era (juello di saucer la rt^tthliqne. II mon-
do ricorda che alia vigiha di roniperc la guerra coul.-o la Russia, apcrto
diehiaro I'empire c'est la paix. E il mondo potra credere piii ollre alle

parotedel Goveriio altuale di Francia? Per isconginrare la procella che
vcde coodensarsi a suo danno, egli oslenta ancora una >olla ie iulenzioiii

piu inodestc paciOche : ed al rimprovero che tutti gli fanno di

smisuratauieiite accresciute le forze militari della Francia, ci

che il latto e falso di pianta c de tons point*; .> o si uniilia iiiw a fare il

cpnto numcrico de' suoi
spldali per dimoslraro che non no ha uno piii del

bisoguo, o per lo nieno piii del solito. Ma ancbe qui il moiido ricorda cite



la medesifM umilissima cnimirrarionc i-cli avpva !;

j.iaudo prcieMteva crcdewe essor egli !< nsillr miglia lonlano

dal penare a romper gaerra all' v nprtiiio IIAO si spuntano
!e armi buont- : liaitrarsi poi le (Mttite. I', <piaU> arma

piti
caltiva

della bugia?

Co* D'Omi vi 1 Slragi in Siria 2. OaUColi dililomatici .niriiiUi\ rnio

armato curnpcn 3. Filantromu inglese 4. Mcoe aegrete 5. -

scimeiilu delle Cotn T.-H/.I- <li I'.irigi.

1. L' intcrvp';' > dcllc Potpnzp europcc nella Siria parvc die

divenisse tanto piii
difficile ad effeltaarsi, quanto pin grande ne appariva

i O-ni giorno IP corrispondenze p IP rclazioni ufliriali ^iuntc
d Orient*' rccavaiio o notizip di IUKUP carnificinc, o i

partirolari
at

siini dcHp pih coiioscintr; onde chiarivasi la complinta dc' govcrnalori
turclii, ia partpcipa/ionp dpllo soldatcscho lutisiilmanc in cp.ic!lc npfandcz-

!a niuna pfliracia dogli ordini niandati da Costa nlinopoli per repri-
lueric. Solamoiiti 1 dal sud di Saida all'pst di Rpyrouth, popra umi super-
fine di tre giornate di cammino in lunghczza p'dup in larjrf'Pzza, numo-
ravap.si macpllati npllc

fprnie piii
barbarc a Iradimcnto 6910 cristiaoi,

tra i
tp:iali

25 erano capi di trilm od Emir dip si dicano; oltrc a (1^0 uc-
risi in conibaUimenlo; oltrp a 100 tra sacprdoti e rpligiosi scannati,c piii
di :{J.') ^illaiiiri s,ipchpp: r

':iati. ar^i e distrutti. A t|nesto agpnga<i la de-

vaslazionc dc^K- ran;pa?:nc in Ptii furone incpndiatc I . Iterrati gli
allipri frullifcri. MU.-MI i ranali o IP cistprne p porlatine ^ia i bpstiami.

Ma il peggio si i'u a Dama^co, doyo IP carnificinc dtirarono 80 ore conti-

IHIP; in ( i<i dup (lo^soli Eitropci, gli altri difrsi a mala ppna di Abd-pl-Kader
chp con un pngno di prodi Algerini si fccc scudo a parecchi centinaia di

cristiani riparatisi prpsso lui
; piii di 6000 casp II:P>SP a rnba, poi dale

alle tiannne, i cristiaui uccisi per !c vie e le piazze come in cilia pi. -a

llo. La sortc slessa riscrbata ad Aleppo, ad Antiochia, ed altrecil-

ta, verso cui gia aecpnnavano i barbari predotori.
2. Intanlo la spcdizionp che ?i allpsliva npi porti di Frnncia non mo-

. perche ringhiltorra non consentiva cbc si facpssp altrinu-nli che in

conume dalle Potenzp europep p cnl conscnso dplla Turebia. Qupsla ri-

pngnava ,
r lin qui s' inlendr, SP IP milizic curopep \i dovpano andare

altrinienti che conic ausiliaric, o non sotto la dirozionc d' nn Commissario
tnrco. La Russia aderiva, ma a palto che, ?c fatti somiglianti avvenisspro

allrovp, jier escmpio prcsso i confini dclle SUP provinrp EncridiondJi cd o-

ripnlnli t niuno < aMrli'e>>adesso mano a prendcm
delta. Di quolo s'iinpptisipriva ringhiltcrra, mnssime pel sobbollimpnlo

Si

a inanifpslo in Hulgaria ed altrove, c perch6 yolcva limitato il teui[n)

eH'occupazione delle province invase. La Fraucia non voteva incarica:-i

-ola dell'imprcsa, clip avrcbbe poluto rpscinderc al tullo I'aHcanza

jira cui ora lulla si appoimia !a
politi.-a Iram e-o. la^oinnia la di-

plitin.i/.ia e la pulitica coOgiaraTaBO a'daiuii della ^iu>li/ia
e d.-il' iiin;:iiil.i.

S. Per giunta il {;iofDale di Lord Palmerston si sl'ula\a a gridare cite

iiDii e'er.i vpriin bisogno di codesto intcrvealo, perche ^ia
!a Turebia

avpa piu che a ba-lan/a pro A veduto per la repre^iuiie di
(pi(>i

di-

swdini; ehr il unnie di perspnr/ione mal si cmiveniva ai falli dpi DniM
eontro i Cristiani perche dagli inJrigbi di falsi amici, i (juali in rcalta

furono i loro
piii

rcncsli iicniici
,

i Maroniti furono sospinli a meltersi in
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guerra contro i Drusi, e dalla Francia ricevettero percio le armi. Questo
scriveva il Morning dopo letla la lettera di Napoleone HI al Pcrsigny, c

non sappiamo
come dcoha qualiiicarsi codesto acccnnare la Francia qua-

leautnce e cagione precipua
del macelli della Siria. In soinma, concniu-

deva il poctavoce
di Lord Palmerston, ci pare che noa solo non e piii

il

caso di intervenirc, ma eziandio chc non si sa bene a quale dd!

parti belligeranti debbansi volgere le nostre simpatic. Ecco gl' iimli'-i,

e la loro hlantropia !

4. Per altra parte da Costantinopoli scrivevano all' Independence Bel-

ge, 31 Luglio: Se la Siria ya ora tulta a fuoco e sanguc, chi vede le

cose qui da vicino, sa benissimo che non alia sola Porta vnolsene recare

la colpa. Si troyarono ncl Libano e tra le raani degli Arabi e dci Curdi,
anche nei presidii ottomani, (onde si spicga pen-lie

in molli luoghi le

truppe turcne diedero niano alle carnelicine dei Drusi) libelli incendiarii

scnlli in tutte le lingue parlale in Siria, e diretti a sommoverc, gli uni

contro gli altri, i Musulniani ed i Cristiani, eccitandone il fanatismo rcli-

^ioso e tulte le passioni che sconvolgono le moltiludini e le spingono a

mutua distruzione. Inoltre questi libelli snirayano odio e disprezzo con-

tro il Governo del Sullano e istigavano alia rivolta contro lasuaaulorila.

Queste cosecerto non fece il Governo turco. Chi le fece? D'onde posso-
no venire? Chi rammenta certe circpstanze cbe preccdeltero di ppco lo

scpppio della lotta micidiale fra i Drusi ed i Cristiani, pplra di leggieri scio-

gliere questo problema. E non puo ncgarsi cbe i fatti ivi accennali , ove
siano al tutto yeri come paiono, danuo argomento a pensare che non ne
siano innocent! alcuni di

cplorp
stcssi che piii se ne mostrano inorriditi.

5. Finalmente, come a Dio
piacque,

la lettera di Napoleone III giunse
a sedare le gelose paure del Gabinclto ingjese, c Lord Russell alii 30

Luglio annunxio al Parlamcnlo che si spedirebbe una Commissione curo-

pea in Siria, e che le cinque grandi Potenze terrebberp sopra ^li
alTari di

cola conference diplomaticbc. Queste si tennero a Parigi. II risultalo si

fu che il Moniteur del 4 Agosto annuiizio, che gli Ambasciadori delle

grandi Polenzc cransi riunili la sera innanzi per sottoscriyere
il prolocol-

lo che dichiara immediatamente esecutorie le stipulazioni falte in comu-
ne per la Siria. Lord Russell poi fece sapere, che a richiesta del GOMT-
no di Costantinopoli, sarebbero mandati in Siria 12,000 uomini di trup-

pe europee ,
la meta delle quali sarebbe di francesi

;
ma la dnrata del-

1'occupazione non si slenderebbe oltre a sei raesi: inoltre che fu lirmalp
un allro protocollo per chiedere alia Pprla radempimento dcgli obblighi
contratti pel trattato del 18o6. Dopo cio il Constitutionnel annunzio che

1'ordiue aella partenza immediala fu spedito alle truppe.

N7

on si raaraviglino i noslri Icllori tlollu inancanza della Corrispon-
denza sarda nel prcscntc fasclcolo. Essa fu mcssa alia Posla di To-

rino il giorno 3 Agosto e dovca giungero in lloma il di 7. Ma rhi 6

incaricato allaPosta di Torino di Icggcrla manoscrilla (e sarcbhi 1

pin
comodo per lui c per noi die si contcnlassc di Icggcrla poi in istam-

pa; ^e
sc si contcnlassc di qticslo noi usercmmo la corlcsia di o(To-

rirgli il ouadcrno gratia axciulo lorso troppn chc fare in rircrclic

di cose che possano inlercssare le r/.v/c fiscali ,
non pcnso linora a

ricbiuderla e ravviarla per Roma.
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L' INTERVENTO IIUNCESE

So in aUra ela alquanlo mnola dalla noslra si fossero \isti od

utiiti gl immeiiM appareivhi mililari, ondencll83i la Krancia

e i'lughilU-na . allo quali \eniif poscia ad inlerzarsi
,
non si sapea

... il I'iemonle, si di-poncxano a porlare la guerra in Orienle.

ccrlo si sarebbc pcnxilo Ie armi crislianc rccarsi sulle spondc del

Busforo e sollo Ic niur.i dell" anlira Bisanzio. per compiervi 1'antico

voto dclPEuropa civile col recare finalmenlc a nienle la dominazione

lurehcsoa. E pure le armi crisliane vi andarono per fare precisamen-

le il conlrario : cioe per soslenerla. Forsc un mezzo milione di \\d\

spenle ed uu milk1 milioni di fraiichi protusi in una guerra, die riu-

>>! mindiale c dispeodion appunlo perchc couiballula col pre-

sidio di lutli i Irovali
,

oiid' Mipcrbo il moderno progresso lilan-

Iropkt lanlo sangue vcrsalo, diciamo, c tanlc ricchezzc spcrperate

ebbero per effotlo il prulungarc di alquanli anni Ic lurpi agonie di

una dominazione barbara e decrepita ,
die e un obbrobrio dell' Eu-

ropa crisliana, come in altri tempi nc fu un pericolo immense ed un

av.uriido ila-t'llo. So a >pi'llacolo colanln nuo\o lu.vsrro sorli dai

loro scpolcri gli anlichi Crwiali , appcna a\rebbero creduto ai loro

O0chi. cbe TEuropa cristiana fa. . t.mio per inank-iu-rc in piodi

qudla Signoria , per cui ublitcraiv c>xi i-ranoi-aduli. rd aveaN,

quasi premio dei suoi >acrili/ii. il lasnarc il M-pnh-m di 1'ii-lo in

mano dcgl' Infodi-li.

S0ririr,rol.VlI. 33 ^j Ago*to I860
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>ion igoommo die uua tal gut IT;I a, i^n

clie. quclJc province un tempo floridissime rimanr

svilente dclla mezza luua, (juanlo pcrche cssc 11011 anihLv

ere uua I'olen/a gia, eziandio senza qudle, Iroppo gra.

vi prolrndc da ollrc un secolo il cupido sguardo. Tulli in'

chc il prolclloralo russo sopra i tredici milioni di (ii.

con Ire soli uulioni di Musuhnaui la Turcliia curopea ,
01!

va ad una dominazionc o vi sarcbbc in piccolo tempo riu^ilu. Or

queslo riguardo ,
certo gravissiruo ,

di semplice ragionc j.-nlilii-a ,

mcnlre da una parlc poleva giuslificarc hi guerra, potea duir allra

rcudcrla acccllcvolc auchc ad un occliio callolico, in quanlo impc-

diva il lanlo afforzarsi dello scisma
,
ed alia slcs*' ora fucc\a spe-

rare cbc se ne sarebbc vanlaggiata non poco la eondizianc d^i ('ri-

stiani posli sollo la clomina:';ione del Turco. Perciocche, quando quc-

sli si fosse vista appunlo dai Oistiani difesa c manlcnuta una Si-

gnoria ,
la qualc csso non ora in grado di soslcnere neppui

giorno conlro il prepotcnlc ed ambizioso vicino, il mcno chc !

tenze araiclic avivbbero polulo aspcttarnc era il vedcr trallali uuia-

namcnte c prole Ui i loro fraU Hi i-ella mcd-'sima credenza rcligiosa.

La quale speranza ragionevolc per tutli acquistava per alcuni

tezza improvvida ed csagerata, atlcso una illusionc singolari.->!ina.

die occupava ed occupa lultavia le menli Ibggialc sni nuovi pit,

del progresso moderno, e per consegucnza uiollc di quollc die go-

veniano le pubbliche cose del mondo. E la illusione, che diccvanio.

6 posta ncl crcdersi bonamonlc che
,
a fiiria di consigli ufiiciosi r

di autorevoli insinuazioni ed anche di aiuli poderosi posoa 1' Irapero

lurchesco divcntar civile
,

lino a non aver uiilla da invidiare allc

nazioni europce. Concetto
,

se altro ne fu mai
, insipienle e prepo-

stero, il quale rivcla quella separa/.ionc assolula dell' incivilims-n-

to dal Crisliancsiino, la quale o I

1

intendimeuto linalc doi nostri mo-

(lerni riformi.sli c forse e la piaga piu sanguino&i del tempo corren-

le. Percioccho, supposto chc la civilla dimori ncllo slarne il piu die

si possa benc in questo mondo, quanlo a tulle le material! apparle-

nenze del vivcre sociale, uella ricdiezza
,

nella polen/.a ,
nolle in-

duslrie, nei commcrci, nelle agialezze, nei godimonti e via dicendo;
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non si M (! PIT ijn.il ragione i Turchi non vl di-bbano far pruo-

v;i allrcttanlo felirr die i ('risli.mi : r pctvhr an/i I'Alcorann nun vj

!IT contribuiri* quai nn
p<>' meglio ehi- 1'Kvan.

il domma cattolico e un impedimenta a governare civflaien-

i

-

i poptfr, Cm<> intemtono il governo civile panrdii slalisli c diplo-

matic dH no.stn) tempo; qnesti possono slar tranquil!! ed assien

i In- un laic impeilimento, ad rs>i ro-i incomodo in Homa
,
non lo

troveranno prr fcrmo in Coslantinopoli : dove
,
almeno per qnesto

capo, la societa polra progrcdire piu seiolta e spiglintn. chc non sdt-

lo il governo di un Pontefke. Nondimeno chiuntjue capisce com- la

fra civilla conniste in qualchc altra cosa, che ncirinen' il Comane

TI c Dirrzioni monlatc all'uso nostrano, c nrl portar gVindi-

fidoi cappdlo a cilindro, brache lunglio e giubba a coda di rondi-

na, chinnque, diciamo, intendc chc oltro a questo si richiede qual-

rlio altra cosa perche un popolo possa dirsi civile, sorridera di com-

me sopra lo stranissirao concetto di chi .si 6 immaginato cfae

H Turco possa divcntar civile, restando Turco. Ed i fatti cntrano

opportoimnienie, bencho dolorosamente, a confermarc la toorica.

Ouando rEuit)p;i ivc;i tutto il dirilto di aspeltarsi riconoscenza

dall' Impero ottomuno d;i IIM campato dalla distru; ione ad o}>era di

una guerra giganlrsca ; quando esso avea prom^ssa prolezione e K-

berta ai lanti milioni di suoi suifditi crisliani, e ne avea rogalo atti

solcnnc ncl fanvoso Halti-llummum, promulgato sul finire dolla guer-

ra, come frullo e promio di questa ; quando il Tongrcsso di Parigi

avea tratUUo la Turchia con uua dilicatcz/a e preveggenza cosl squi-

.sitamenli; p;\lorna ,
che hwito il mondo se n adojiorato un

dccimo col (Inverno ponlilirio ; qmndo in somma tanli pegni si era-

no dali e rirrvuti di '

i s^;:uaci di Mnomllo. mr>sisi una bupna vul-

l wlla via dell' in us:ilo verso i Oisliani non

no aitro clr uinmila. i-cco i I)ru;i, tribu seh'agge, me/zo mu-

. ma swldite dclla Porla, levarsi non provo-

>n!ri) i r ^iria
,

e spccialmonle del Libano c di

Ifemasco. rompondo in tali ecces.si di saccheggi, di oliraggi bestia-

;ii. di m uelli. di cmdi lla imniani e rafiinale, da non

i) a quaJi furono ?ta pio ferocl *
sangoino.se del faua-
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Usmo maomcltano. Noi non islarcmo qui a dcscrivcrc quollc scene

.di orrorfl, Ic quali, narrate nei pubblici diarii poi somnii capi, ban

falto raccapricciarc c fremere in qucsli ullimi due mcsi dair un ca-

po air aHro 1'Europa ;
che i nostri letlori gia nc debbono essorc in-

formali abbastanza. Vcra cosa e chc rineslimabile scompiglio, in cho

vcrsano qucllc infelici conlrade, rende per ora assai malagevolr 1 a-

vere di quegli eccidii contezze parlicolareggiate e sicure. Tutlavol-

ta, stando sulle generali, e indubitato pur Iroppo, quest! esscre sUti

ed esserc ancora cosi smisuratamenle vasti, cbe non raeno di venti-

cinque mila vitc ne caddero vitlirae e d'ogni sesso e d' ogni eta solo

dopo i casi di Damasco, i quali furono come il terzo alto del dramma

sanguinoso. Cbe se alcuna volta si c perdonato a donnc e fanciulli, cio

e stato per venderli schiavi
,
ed oggi appunto leggiamo nci giornali

esscrsi non ha guari vendule Ire mila donne al prezzo di venli pia-

stre per capo; chc vuol dire mono di uno scudo, tratlandosi della

piastra turca ch' e pochissima cosa. OHre a cio
,

e indubitalo chc la

sola cagione del vedcrsi tante migliaia di esseri umani falli segno a

quel piu che besliale furore
,
c la loro condizione di Cristiani

;
e co-

si piu cho altri ne sono fieramente investili quelle parecchie cenli-

naia di missionarii c religiose di Europa e particolarraente della Fran-

cia, i quali e le quali ,
valedicendo alia patria, eransi eol& recati

per operare alia conservazione e per caldeggiare gl
n

increment! dol

Cristianesimo. Da ultimo 6 indubitato che, oltre alle persone, quan-

to vi avea in Soria di cristianc istitu/ioni, quasi lutlo e stato nel giro

di poche so Himane rccalo a niente; cd, a non dire degl
1

innumcrevoli

villaggi e degl
1

interi quartieri cristiani delle maggiori cilta Incen-

diali e distrulti
,
ma chiese e scuole e convent! cd orfanotrofii e

seminar!! ed ospedali ,
istiluli ed edifizii cretli ad opera d' infiniti

stenli e dispcndii nolevolissimi tulti a carico dei Caltolici occidenta-

li, sono volli ora in cumuli miserandi di mine, che coprono spesso

i cadaver! scerpati e sanguinosi dei loro pacifici abitalori. Delia qua-

le lerribilc catastrofe e circostanza sopra qualunquc altra notevolis-

sima il vedere, come ai rappresentanli dcllc Potenze europee anche

grandi non si e avulo riguardo quanlo che menomo
;
e la rivcren-

za, che al loro caraltcre si porla eziandio Ira genii selvagge, non e
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ila a far -i poicvsoro. non dn- lulolaro i proprii conna-

lionali, ma mettore al copcrlo lo proprio abitazioni c le proprie vile.

>Regtelrala cho sia la sola non diciamo ancora scandalotfu , ma pos-

eiam ben dire mistcriosa ecceziono fatta pel Consoli ingtosi , lulti gli

nllri. non csdusi quelli ddla Francia e ddla Kussia
,
furono quali

irufidati, quali gravommlc fcriti.
<|tiali sullraUi per rniracolo all'ec-

cklio ; cd oggi slesso ci rccano le pubblicho efemeridi die il conso-

le spagnuolo e slato bruciato vivo con lull! i suoi nella prnpria casa

in hamasco. E perche apparissc die il sanguiooso oltraggio voleasi

fatlo nolle persone dci Consoli allo nazioni per essi rapprescnlalo, le

bamlicrc c gli stcmmi furono obbrobriosamentc vili|)esi cd
,
essendo

stati gli archivii manomcssi , fu bruciato c sparto al vcnto quanto

\\ avca di carte e di memorie anchc rilovanlissime.

x - s.il.
1

il dire chc quegli cccessi sono stati pcrpclrati dai Drusi,

senza die se ne possa i ivcrsaro la colpa sopra le autorila musulmaiie

o molto meno sopra il (iovcrno di Coslanlinopoli. Ouand' anche que-

sto c quclle non vi avesscro avuta allra parlc, die 1'assoluta impo-

tt-n/ii (rimpcdirli , gia per questo solo no dovrcbbero star pagalori

innanzi all'Europa morilamonlo inde^nata, esscndo precipuo e forsc

primo dovere di qualunque Govcrno il lenei-si in condiziono di tu-

telare le suslanzc e le vile dei proprii suddili , sicche una parto no-

tevole di qucsti non sia invcstita od assassinata dair allra
; soprat-

tullo quando il debito gcneralc di quella lulcla c falto piu grave per

gl' impegni presi e per lo solenni promesse datcue a Polenze ami-

< In
1 e protoltrici.

Ma e poi rcila I* impolonza ,
in cho sonosi trovato le autorita inu-

-nlmane di proteggorc i Cristiani indigoni c slranicri, sicche ad esse

non si dchba riputarc die una colpa ,
diciain cosi

, nogali\a , quan-

lunque nel presento caso cziandio quesla non sia leggiera ? Quesla e

stata la toi . mi si e tolto a sostenerc il Minislcro inglese; ed e in-

iv<lil)ilr con quanlo fralcrna amoivuiltv/u si siano da alcuni suoi

membri magnilicate nolle ('.aniorc ! nobilissime inlonzioni (!<! (ir.in

Tun " c gP inlendimonti umani e civili delsuo (joverno. (-ho se (si

-n
W%jj!ungeva ) an-einero quci piccoli sconccrli c poi Gonsoli logle-

si non furono neppur picculi . U- slesso a-slorila iiui>ulmanc vi met-
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irraimo riparo; ed e singolarissimo die dobba baslaread opprimert

una imiwn>a sedizione, imbaldanzita pel pnrtato Irionfo. (hi noi

ba.Mo a I'crmarla sulle prime mosse ! Ma sgraziatamenle lultc le re-

lazioui vcnulc. di cola, comprcsavi r aulorcvolissima tcstimoniw

del fainoso Emiro Abd-el-Kader, contraddicono alia lesi del Ministe-

ro brilannico ;
c si accordano uuanimemeole a rapprescotarci le au-

Umliu' le soldalesche iniisulinano, non chc connivenli, ma oomplici

del tnacelli consummali in Siria a danno dei Crisliani, c scgnatumen-

tc dei .'.laronili, i quali ,
sen/a la derisoria prolc/.ione del Governo,

atrebbon poluto, sc non prevalerc, cssere slraxiali meno dalle bande

dei Drusi, meno nuinerosi di loro, benoba, come selvaggi che as-

iallaiio da bandili , mollo piu forli. Ed c si vcra quella connivonzft

o complicili governaliva, cbe ii medesimo (JabineHo di S. James
,

obbligalo a metier fuori alcuni documonli ufficiali riguardanli que-

gli avveiiimenli, non pole prcterirc di pubbliearne parecchi, dai quali

*i raccoglievano maniieslaaienlo i liloli evidcnli, onde la rospousa-

bilila di quclle slragi pesa in gran parle sul Govcrno lurco. Ad outa

di lulio vio, il Palmerston non dubilo di dire in pubblieo Parlamen-

lo, qut'l Governo in questi ullimi venti anni UMT progredito uoll.i via

della civilla, quanlo nessun Govcrno europco Bollo stesso tempo non

avea fallo
;

e quindi nou e a raeravigliare che lord Loftus
,
amba-

sciatore inglesc a Vienna, annunciasse, la opinione del suo Governa

esscre cbe la Siria si lasciassc uello slulu quo, commeilcndo ai St-

lano.il pcusiero di recarvi ordine, senza cbe sc ne dovessc nescoiai*

alcuna delle Polenze occidenlali. Ob ! che? Lo slalu qvo (h'H
1

Halia

prima del 1859 oracosa cotanto orribilc e lenebrosa, che il Russell in

iullala Peuisola appena vedeva un punlo lyminoso nel
:

ii-inontc : sio-

cho dovelle bruscamenle mescolarsene chi o la comhlssoio la lastii

condurrc alia Iranquillila sercnissiina, ond' essa era si shi bewhtfl

Ma la presenle condizione delta Siria, doe tuilo-ecxn^ao. di.s'ir-

:'.ioiic ed incondii ; dove in menodi cento gioilni furooo Irucidati for-

.iu cinquantainila Crisliaui coir iniminenlc riadriMbtiriinmnisu oc-

ddio si dilali a tulla Y Asm minoro e prrlino sul Bosforo, rolesto 4

uno .atalu quo, ciie ai Ministri ioglcsi sembra doversi mantencre ad

onore o gloria dclla moderna civika, nella qua! il Tur-o sla faccndo

passi colanlo cospicui.
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iatodo sfcin 1

la lu!
'

che, per avere a lorn smigio niolto wav

dono aviv il (iirilto di !an/a colla foscien, i .-

H'Europa. noi, pei qunli fuori del ('.rislianceimo non \i

In- I :i! irie piii
o meno forhila, ma barbaric rompr?: noi nun

possiamo non commiscrare allamente I' in-ipicii/.a d: ovfc

(iMlorsi inlrodurn1 chilli Ira i professori di nna legge dn hu por

eaBttv -rnamrulo 1' odio slidalo nl inct oiu-iliabilc di-l nonie

ri>liaiin : < !i> (Idle cose umanc non conosce allra norma, cho no

lupido lalalisnio. c - . OIH!D la <|ualo la laidr/./a del costume schiu-

de il varco, come sppsso av\irnc, alia ferocia piu inscnsata. (Jli e

wo chc quando ai scguari di Maomotlo >i lu-sc approso un qualchu

spruEzolo di voltcrianismx), d Icrrehlic rAlrorano nel incdc-

>imo coelo, in clu 1

si licno il Vangelo dai voltoriani iluliri < part^fc

iii; e da uomini C<M ralTa/xonali non ci c alcun dubbio che possa

spillarM un po
1

di oivilla, come la inlcndono quesli valenluomini ,

comincrando dal di\rnl-ir piii die brilli . vuolando mnlli liaschi alia

salute o alia barba dell' aslcmio profcia. r.crlo It
1

palcliche e senti-

menlali descrizittni dc^li Harem di ('.oslanlinopoli , regalalc dalla

Dclgioioso, ba qualcho anno, alia Kerue des deux Mondes, poco o

nulla si diiTcrenziano dagli scandalosi garbngli, die il giornale mo-

desimo si piace a dcsmMiv nu>!l') sp^so. come av \cnuli ncl l)c-l

mezzo delle sociola n\ili di Hurnpa. M.i (llro die la civ ilia anchc

muderna non consiste jwi lulta in (judlc scene domcslicbe, come le

cuiamano; egli \uole osservarsi chc a cosliluirc una civillaiuformala

disolielemenli nalurali, sen/a alcun riguardo rdigioso, qualc non lu

nemmeno la pa^ana. non Iwsta die 1 assolula incredulila siasi ,ij)prcsa

in pwhi n-rvdli pri\ilei:iali ; ma e uctpo che abbia in qualcho modo

molliludini. Hra se cio sia pia aNvenuto in qualche con-

ir.tda einopt a . noi non vogliamo ddinire
;
ma il ccilo die non e

.ulo in nessuna maniera lu-U'lmpero turco, dove le jopolay,ion4

MHIO !ulla\ia Niran imonlo f;malidie pel loro profela. <|iiasi com

n<- ijnallni o dnipi-- M-coli add.'elro; e con
(|iiel

fanalismo 6 slolli/ia

il pn-lend'M-
i di comporrc la ci\illa alia maniera noslran.i: "d e pern

lu maiMxi-lia di dii si slupi- i-iv | (l
(jucl lauali-nm
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stesso erompere quegli eceessi d' inaudila e hcstialc terocia, di' >i

riproducono a'dl noslri in ogni loro partc identic! sc non anclie piu

feroci di quelli die contrislarono ed allcrrirono P Europa di quallro

o cinque sccoli addielro. Finch6 la cagione permane la slessa, po-

tra benc impedirsene lemporaneamenle 1'efTello con poderosi rallen-

ti, ondc si ricsca a circondarla; ma quando quesli o rimetlono <'

sano, e piu ancora quando alia causa gia prcdisposta si porgesse

stimolo ed eccilamento, la meraviglia del vederne seguire rcffclto sa-

rebbe somigliante a quella, che allri prendesse dallo scorgere dilaga-

rc la fiumana. rolte Ic dighe, od infiammarsi la polvere da cannone

messa a contallo col fuoco. Talmenle che il solo mezzo che \i sa-

rebbe ad impedire per sempre il rilorno di colesti eccessi del Tur-

chi a danno ineslimabile de' Crisliani, e poslo o nel cristianeggiarli :

il che certo sarebbe piu desiderabile e sarebbe eziandio fattibile
,

quando lo zelo catlolico, fecondato dalla pieta divina, ne schiudosse

loro la via; ovvero nel rendere loro impossibili quegli eccessi stessi:

il che non si otterra mai, finche essi saranno padroni in conlrado, i

cui abitatori in gran parte e lalora nella maggior parte sono (Iristiaui.

Chi pertanto vuol conoscere la cagione di quei dolorosi ecddii

non deve cercarla allroye, che nello slupido e ferocc fanalismo dei

seguaci di Maomelto, i quali, sempre parati a satisfare 1'odio che

professano ai Cristiani, credeltero non trovare ostacolo nella debo-

lezza notoria del Governo, polerono prometlersi una condiscendenza

che sarebbe poco dissomigliante dalla complicila, c dalla parte dell i

soldatesca polerono anzi sperare una verissima complicila, all'opera

alroce c nefanda. Che se perlino agli orecchi di quei barbari fosse

giunto il vago rumore della nuova massima professala a'di noslri in

Occidenle. vogliamo dire del Ron inlermito, essi han polulo ezian-

dio presumere di non Irovare, nella loro impresa di dislrurione. in-

ostacolo ne gasligo dalla parle di Polenze, le quali, avendo slabililo

ogni popolo dover provvedere a se medesimo, senza che allri possa a

qualunque litolo mescolarsene, rinnegherebbero se slesse. ogniqual

volla volessero impedire che il popolo imisulmano proveiriM a >r

slesso. sgozzando Crisliani, missionarii. Consoli. snore, donne e lan-

ciulli per quesla sola ragione che sono balle/xali.
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(|in -lc raponi. diciaw oo>i, m^alixr ahbiano

potiitobaslaiv a (Irlrnniiuiv IVlMlo. pun
1

niolli ginrnali bauno cre-

duln pin die probabile ehe qualclie po>i'u nn-nto \i sia slalo;

ed a) solilo si sono p-tiati a di\- 1 M'-MHH- ipoirsi. ciascunoallasua ma-

niera, per astrolagarnc il vero. l
;u\\i rlii ill

<|iioi prolesi eccilamcnti

rfverso la colpa sopra l.i Kussia, quasi essa da quollo turbolcazc vo-

lesso pigliar cagiun upare una ercdita di lunga raano anibila,

e la qualo essa si tieno in pugno; c Tavcrlc il (iorLcliakoff prcnun-

ziate un qu.itlro o cinque sdlimam.1

prinia cko avvcnisscro, e tollo

da quci malcvoli , non ad iiuli/JD di prevoggenza polilica c d' infor-

mazioni vrraci . come pur si pulrebbe , ma di averle essa mcdcsi-

ma apparocchialc. Allri no ha recata la colpa airinghillcrra, prcn-

dbndone argomonlo dalla cccczione singol.uissiuui, code i soli suoi

nffiziali ronsolari sono slali. noil' uimcrsale disaslro
, risparmiali ;

dall essersi trtnalr in niano dci Drusi armi c munizioni inglcsi, e

dair indifferenza, onde quel (iovcrno ha guardato quellc svenlure,

allo quali. sc non ha polulo impcdirc die si rccasse aiuto, ha oltenulo

aimcno die si recassc men pronto e piu circoscrilto: che poi la polili-

t& brilannica possa essciv isligalrice di sedizioni e di cccidii, e fac-

rpiida a cui 1'Europa c abiluala da un gran pezzo. Nun vi c ueppur

mancato chi in quoi dolorosi eventi ha vista la mano della fazione

che doroina al prrsenlc in quasi lulta T Italia; la quale faziouo, pei

sooi biochi disegni, 1m polulo fare non piccolo assegnamenlo sul di-

strarro che quci fatti farcbbcro le Pdenze curopcc dal provvederc a

disordini meno alroci, ma ncllo loro conse^uenzc piu malaugurata-

menle fecondi; ed ollre a cio polea sperarc che la Siiia fosse un po-

moli discordia fra ooloro, cbeHipolrebbono credere rhiamalia tron-

oare i suoi Irionli m-ll.i IN-uisol.i. CJio piu ? Perfino alia Francia, o

piutloslo al suo Governo vi fu chi oso riputaro la coliw di aver gel-

latii la pviuui scintilla di qu-ir incendio, (juasi che esso con un Inl.-r-

vento di'- >i pi
v\ , ( |,-\ ,i iuc\ iiabile, si voh- ire in Orienle quel-

la prcponderunia, mile dillidm/.e indoi olabuooa inlolligenza tra le

Potenzc nordiclif M>mbrano in \i i di sotlrargli in Occidentc. Mondi-

mono, trull:indii>i di co>,i l.tnlu liilit-aUi cd odiosa, noi ci Irrmn pa-

glii ad aver rifento le allrui opinion! , aggiiuigondo che, sccondo la
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nostra, quelle ipotesi potrebbnro csscre lutle ugualim-nle hk- ; in

quanto ci pare cbc il fanatismo musiilmano. sriulln d.il frc-no di un

liovmio debute ed incapace, c peggio ancora so fallo ardilo dalla

sua conniven/a, possa bastare a dare ragionc del falto, senza ag-

giungere ai tanli dclilli dclla moderna politica qmslo, die cerlo sa-

rebbe il oiassmio, di avcre, per un qualunquc inlcndimcnlo di pro-

prio inlercsso, eccilati i barbari scguaci dell'Islamismo a tar man

bassa sopra i Crisliani dolla Siria
,
c sopra lulto cio cho in qudli

contradc apparliene al Crislianosimo, cd '; ordinato alia sua conscr-

vazionc ed a'suoi incromenti.

Come prima cominciarono giungcre in Europa lo dolorosn novclle

degli eccidii soriani, si levo, quanlo essa e larga e lunga, un allisvnw

comraovimenlo; e bonche noi fossimo in Italia prcoccupati non p04i

dei noslri danni e pericoli, quesli per avventura, per la loro soi-

glianza con quolli, ci erano cagione di parlcciparc ron maggion

senlimenlo ai danni ed ai pericoli dei noslri fratelli lonlani. E cre-

scendo in gravila ed in eslensione quelle novello, tulli ansiosamente

guardavano quello che dalle Polenze occidental! si farebbe, sia a

sare queH'inesttmabile disastro, sia a ripararne, per quello die fosse

possibile, gli efletti, sia da ultimo a gastigarne sevcramcnte gli au-

lori, sicche fos^e allontanata la probabilila di vederli ripetuii. 11

sentimonto crisliano altamcnlc oflfeso air aspetlo di lanlc raigliaia di

cn-alure umanc trucidaJe ferocemente per la sola colpa di essore

cristiane
;
le rimembranze popolari dellaimmensa lolta sostewula dal-

TEuropa civile conlro la barbaric musulmana, la qual lotla empie

ed abbellisee qualtro secoli di noslra sloriae forni all' Italia il soggeile

dclla piu aramirata sua epopea; il natural senso di compassioae

verso province inteve abbandonalc senza difesa agli oltraggi ed agU

strazii di una genie besliale, die non rispctta no debolezza di sessoi,

ne reverenda cani/ie di anni, ne impotenza d'infermi, ne sanlita di

caratlere, nk infantile innocen/.a
;
da ultimo Tonore nazionale di fjua-

si tulle le Potenze europee audacemente viliprso nei loro rappi

lanli nei loro vessilli, erano litoli piu che sufficient! a leoer per fer-

mo cbe qualrhe ^rran cosa si farcbbc, a non lasciare impuniti quegli

access! ed a rendernc per un gran pezzo quasi impossibile il rinnova-
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onto. SopralluKn p\\ <><vMerai rivolli all i l-Yanna: o rio non

pel gtnrralc motivo
, clw norn.sa imprest (to

quell i prandr ni/i>i'r .' vm;,iv :ihli!-,n-ci.i(.t mn .nduro; nia ovian-

dto per la propondrranza die nella Siria ha essa aMil.i da tempi rr-

moUashai, iiii.inioi-h,'- irli Muropri. di qualsivoglra genie fti *iano,

100 seno cola appollati altrimenti. cbe Franc fit

'

; rd ollrc a rii'i alia

Fmncia dcve la Turchia I'axcr rilonule quollc pro\ii dopo In

gnorr -stenne eoli' Egilto ; a \ri dne principiilmcnle II non

Mere staU ingoiaU (lalKorsft miMCctea, rd a lei da uUimosi erano

in pirticolar guisa fallo dalln Porla Ic prompgscr di prolowone <);

librli pei f ristiani dojw rullima guorra orientale. Dull'altra parlc.

consuinmalo <pn'llc siragi a danno mnfisimaniciite di

ili cailolici, del Mifsionari o delta Snore di Kuropa, quei e-

e ([iicslc ultime erano pel inassimo numero franecsi T hwklorc

i primi, atleso la specialc lulrla cho la Francia no ha wmprp oflfrci-

laia, ono dclli comunomcnlr i Franresi tfQrienle. Talmenlo cli^

quaiuf anrho lu!l' le allro genii enropoe aveswro potnlo gtiardare

con indilTcrenza quoi macclli, por la gRnfo franca, poi figli genorosi

dec Crociati saria slala slupidita insigno o non minorc oodardia il

DOB ascollarc daila Siria dollc yrida di dolore di hon allra porlata e

di l)on altra vorila. rlio non furono le ascollate gia da qualcho R(^ gat

lantuomo, il qual<\ a-1 acquelare qucllo y-ridtr di dolnre, non Irovo

meazo piu rffioacc che ntmfttorsi i dolorosi. Che se a liborare Klla-

i una opprcssione chc cssa non senliva, o la qualeera piudosto

asvrii.i da una fazionc, cho si dirova opprossa perdu'' \olc\a oppri-

merc, parve opportune il faro passaro piTcipikwamento le Aljii a

cencioquantamila Franresi, per combalte.ro noi plan! lomhardi nna

guerra micidialit edispendiosa. da paragonarsi con poche allro nolla

storia militare, non parea gran fallo che alqnanlc migliaia no pas-

lassero il niaiv. pi
i in Soria a spegnoni nn incondio immen-

so cho devastafva egni cosa. <li< . ra (and) piu facile ad opprimoro.

qua n to vi era stato acceso c vi 6 manlcnulo non da forzc regolai i e

fcripMnale, ma da manigoldi fcroci c da lodronr.

E nondimono. prima clu- iilcune na\i oiu-rario sdOgUwsoro fon

floldalMcbe di sbarco da Marsiglia da Idiom por quel non lofltano
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Orionte , si e dovulo sloriare bene a lungo ; e la univcrsale impa-

zienza di quelle lenlezzo riusciva lanto piii increscevole
, quanto

che ricordavasi la maravigliosa spedilez/a, onde la luiia t'rancoso in

allra rcccnlissima occasione, per queslo capo scppc fare. Intanto

raentrc si consullava in Europa, si pagavano a prezzo di sterminio

c di sanguc gVindugi nella Siria; c Ic ollrc a quatlro sellimane che

corsero Ira il primo annun/io dell
1

Inlervcnto francese, c refletti-

va raossa dei sospirati aiuti
,
coslarono a quelle crislianila abban-

donate un forse ventimila vile ! Cerlo confrontando le dale si vecto

aperto ,
come un piu pronto soccorso avrebbe antivenuto gli eccidii

spaventosi di Damasco
,
nei quali ne caddero

,
a starnc ai piu scare!

compuli, non meno di olio migliaia. N6 era ascoso a cui si dovesse

tulta T obbligazione di quegl' incagli. Un preleso principle di drillo

pubblico, che fa ollimo giuoco per manlenere e propagaro lo scorn-

piglio in Italia, non permellcva che, senza offesa manifesta del sen-

so comune e della logica, si andasse nello slesso tempo a cessare

uno scompiglio analogo nella Siria
;
e dalF allra parle un GoTerno,

che Iraffica sulle sedizioni e sulle rivolte, come sul carbon fossile e

sul cotone, si opponeva alFaiuto chequanli sono sinceri Crisliani vo-

levano veder porlo colla possibile spedilezza; ed, in forza del princl-

pio accennalo, voleva quel Govemo, che i Cristiani componessero da

se soli i loro dissidii coi Turchi
,
ancorche

,
a

1

termini a che le cose

eran condolle, si prevedesse non vi potcr essere altra maniera di

componimento, che Tassoluta eslinzione del nome crisliano in quelle

contrade. E se non fosse che 1' entusiasmo militare della Francia e

piu agevole ad essere sospinto ad una guerra non voluta, cho ad

essere trallenulo da una guerra voluta davvero, la storia, ad eteina

vergogna del noslro secolo, avrebbe registrata qnesta nuova intamia :

che cioe alcune Potenze europee ebbero sangue e suslanze da pro-

fondere per Talluazione efimera di utopie faziose
,
anche a discapilo

dei dirilti immorlali della Chiesa cattolica, e perfino ne ebbero per

mantenere integro il dominio della mezza luna
;
ma esse, appunto per

un rispetto superstizioso e ridicolo a queslo dominio, o piutlosto per

non far cosa che polesse pregiudicare al trionfo di quelle ulopie t'a-

ziose, guardarono senza commuoversi la slrage di tanle migliaia
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i, e Don ebberu IK- im Mildalu da m.mtluiv. n,- uii

da wpetdere per la dil^a ill uua causa, flic fu 1' orgoglio del noslri

p*jn eiedniii . die fonuo, per ollrr a quallrownlo anni, la piu

PIMM la piu .-pl.'mliila loro gloria.

. il lollore ha dovulo inleudere ijuale era il principio die i

va oslacolo airinlerveulo nella Siria dalla partc delle Potenzo ocoi-

dentali. Esso e appunto la negazione di cio die si dovca fare: cioe il

Ato /tt/ifrtvft/o; sollo il qual gergo vuole iolender>i qudla ino>lruo-

siii poliii.-a, messa in voga a'di noslri, per la quale, assolulamcnle

cd in lulli i casi, si vorrebbe intcrdiro ad ogoi nazione il porgore la

inano alia nazione sorella
, ogni qual volta qucsla , soprafialla dalla

for/a di denlro o di fuori
, non basli a far valerc i veri cd inconlra-

slabili suoi dirilli. Ouesto, cue sarebbe intollerabile cd impraticabilc

prescrizionc Ira gli uomini individui, si vorrebbe slabiliro Ira le na-

zioni
,
sollo lo spccioso prelcslo die ciascuna dee baslare a s6 slcs-

sa, scnza die ad allre sia Icdto di racscolarsene ; e nou si bada?a

i-he con ciu si veniva a rcndcre impossibilo qucl conscrlo maravi-

gUoso di tulle le sociela in una sola grande fauiiglia di na/.ioni so-

relJe
;
cd oil re a cio si veniva ad abbandonarlc lullc e siogolo al

pcricolo di csserc , senza rimcdio
, dominate dalla forza . la quale

non sempre -la in scrvigio della giuslixia. Ora poichc 1' Italia, noa

sappiamo se ncll' inlen/iono, ma e certo die per eflcllo di un prepo-

tenle lulervcalo slraniero eraslata quasi lulla laseiala opprimere da

una fa/.ione ; e perdocdie si era slabililo che
,
a cessarc quella op-

>>iuno, non fosse lecilo ad alcun' allra Polcnza inlrometlcrvisi ef-

tkacemenlc; era nalurale die non si avcsse fronlc di fare nel Libano

ed m DaiM-iM-n qucllo, chc si dice non polersi fare, esempligrazia, iu

Toscana e ucllo Legazioni. So T llalia , come si asserisce in una lei-

lvTa
,
cui gia conoscouo i noslri lellori

,
deve accouciarsi da se

,
non

iwporUi come, purdie non vi sia Intervenlo slraniero, per qual ra-

giouo non polr^i dirsi lo .>(e>so della Siiiii . a rispclto dclla quale si

amuui/ia, bendie mollo a maliucorpo, I'lnlervcnlo slraniero? > id

allio prindpiosiappoggiasa I' Inghillerra, (jiiando sostene\a du\ -isi

lurdii, i l)ru>i rd i C.rMi.mi arnmdarc i loro piali cnne

il mcglio ,
essendo indubilalo die i macelli dovranno di
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necessity fiuiro, quando non vi si itoo piu Cristiaoi da marcl-

lare. NV1 die se e poca generosita ,
non puo nogarsi che sia lion

poca logics, quando, amme.sso un priiu-ipio, si applica con Irandiez-

za a casi ,
sc non idcnlici

,
eerlo analoglii c somiglianlissimi.

N4 accade che gl' Ilalianissimi, che oggi imporano in quasi lulla

T Ilalia, ci facciano il viso dcirarmi e si arrovcllino, per quell',
:

gia o sorniglianza da noi asserila Ira le condizioui della Siria e ijuel-

Ic di'lla nostra Pcnisola. Lo sappiamo: in quesla siani lungi ancora

dal man-Hi di (ia/.ir, di Saida e di Damasco, 116 Ira noi si contaao

ancora le case saccheggialc ed arse a cenlinaia, ne le vitUmc

/ale a migliaia; quanlunquc qualcho saggio c/.iandio di queslo mm
sia mancato neppur tra noi. Ncl resto

, quanlo alia suslauxa di una

parle dclla aazione che aslia neramente un'ahra parle, e la perscgui-

ta e la calpesla e la sliilola, noi nun vediaruo che vi sia alnma dif-

ferenza essenziale, se non fosse questa, che nella Siria i Turclii cd i

Drusi sono in maggior numero dei Crisliani : e cosi, secondo le mo-

dernc l^oriche, quelli possono arrogarsi il dirillo di far di quesli ogni

loro lalento, appunlo perche, essendo i piu, sonoeziandio i piu forli;

laddove Ira noi i nuovi tirannelli sono in minor numero a rispelio

di lulla la nazione, ed occuparono la Signoria supplendo al numero

colle male arti dell' asluzia, e prepolendo per aiuli slranieri.

E faccia il lellore d'inlender bene queslo punto, il quale in quella

che scagiona noi dalla taccia di csagcrali , giovera uou poco a fare

inteiulcre le verc condi/ioni
,

in che versa la povera palria no-

slra. Eziandio la lirannide faziosa c Tirrompere di una vendella lun-

gamenle covata debbono nei noslri paesi raflazzonarsi un poco alia,

civile ;
e quand'anche si dovesse arrivare agli orrori di un novanlalre

alia franzese, non vi si polrebbe venire, che passando per gli sladii

cue noi percorriamo al presenle. Ma fin che si manlcngono nell'u-

surpalo polere gli avvocali
,

i medici
,

i giornalisli ,
i nobili seiiza

quallrini o senza cervello, insomnia lulla qudla goncrazionc dimeuo

roHeriani e piu che mezzo scredenli, che du-oiiM /nodcrati, essi una

qualche sembian/.a di logalila la manterranuo serupro ;
e ci e a

lemcrc di vederli o girare a londo la scimilarra lurchesca, o mell< r-

vi in resla al pello la laucia dei Beduini
,
non foss

1

allro perche noa
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gfcliero dl wssa/ioni che essi nun >i ivdm.. in diri(l<> <!' inlligj:

quell: Hilanu Inn. ii.-iii;n .

|H r la sola ragione !i MOD p.ir-

teggiaii" |.:T I Itiro ;.|.-,-. ripro\ dellame ill eosdeii/a

lic.i i loro faUi, e, se ebbero in .mo ndla pubblica

no od anfhe punirono , seeomlo le loggi ,
i loro ronali. I.e. proscri-

/iuni <]' innoi-ui ciKadini a rentiimia, il casgar d' nlli
'

a mi-

pulihlici uiaolrali pi-r appanrchiarsi >lrtiiiiniti pin manrg^i-Mili

'.nulio .MI|O per lai lu,^o a chi, avoiulo lavoralo per la ribellione,

r
iiii]..'

irnlf di ruiilicrno i frulli, lo spoliaxioni , gTincarccrameoli,

ii'lanuo i! ialis.simi iM-rlcsiij-Nlici r lino di Vescovi o di

r.ardinali possono, nclla ri\ik- Ilalia, UMHT luogo dci inacclli i^r^
trail nclla Sii'ia miii>ulinana. An/i si cliiarisco a

(|iif-li piu somi-

glianlc ui) nuoMt lio\alo della liDorti donala ai nn>lri paesi. Un bel

ginrno 1'Aiilorila faassapore ad una |>ersona, ad una famiglia, ad ua

aodalizio, conic qualmootc essa non in grado di Uildarno lc \ili*

ed i dotnicilii ; c pert) proveggaao eomo possono il mcglio a se sles^

si : il die in allri Icnnini Miol il
; abbandonali al furore

dclla ribaldajlia, come i Maronili al furore rausulmano
,
e dcbbonsi

ripBlar brali , so possono sollrarsone con una fuga preoipilosa o

clandeslina. Or
(jiiclla appunlo e V .nnbaM-iata che mand6 fare il

(Iran Turco ai suoi suddili t-rislianl la vigilia delle scene di orroro

cl)' iixanguinarono la Siria. Vedele se non vi (^ analogia grandissima

e somiglian/ >

'

r.h j)oi tulto qucslo si facessc Ira no! per vendelle cnl;irdc e por

rappresaglie inique ,
come coh\ si sla facendo JKT fanalismo inao-

niotlano, noi n'eravamo ben persuasi; ma non avrommo pn>alo raai

chc si polesse professare spiegalamenle da cui ineno lo avremmo aa-

! : fine d,d gr;iii ina>!ro di cappclla die sla da ollre a due luslrt

haltendo quella musica ini'ernale , flie >lra/ia ]' Ilalia e siMiidolezza

il mondo. T.i ha poi recale ara\iglia I' inlirne quella manilesla/ii>-

UC, non ^ia perche il concello non >:a d -^im dell' noino. m perdie

e al lullo indegno della notasnaackreaza Taprirlo eon Umla bald.iu-

xa. II venerabilc Arcivescovo di ('.hamhi-iN . nd -epar,u>i colla sua

i dagli Slati Sardi
,
indircssc una lellera fome di cunraiato al
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conic Cavour, supplicandolo a ccssarc o almeno a rimrtlerc alqnantn

la persecuzione rolla alia Chiesa ed a'suoi ministri nol Pirni"

piu ancora ncll'Ilalia mediana. Voi crcdcrctc chc il famigerato IVe-

sidente rispondesse negando quclla csscrc persccuzione ;
asseveran-

do anxi tulto farsi per impcro dellc Icggi e per opera di magistral!

inlegcrrimi ed indlpendenli : qucsto almeno suggeriva non diremo il

pudorc, ma la piu eleraenlarc avvedutezza. Nondimeno ehc uopo ha

di pudore e di avvcdulezza chi, senlendosi bene in sella, puo non .solo

avere la soddisfazionc di perseguilare e di opprimerc ,
ma gaporare

eziandio quel gusto piu squisilo, clie eerie anime di tempera lulta

speciale trovano neirinsullare le proprie villime ? La risposla fu die.

avendo i preli Iribolalo lui conle Camillo in giovenlu e nella rainorc

forluna
,
doveano rassegnarsi ad essere Iribolali da lui divenulo pa-

drone del campo; chc, avendo il Granduca di Toscana caccialo in

bando i coniugi Madiai per propaganda elerodossa, e Pio \\ tollo il

fanciullo Mortara crisliano ai genilori ebrei, il clcro che naluralmenle

avrSt approval! quegli alii, si dovca acconciare ora ad essere cacciato

in bando, incarcerate, spogliato del suo. Risposta somiglianlissima a

quella che darebbe un micidialc chc, condannalo alia forca dal ma-

gislrato c campalonc per miracolo dicesse di avere il diritto di man-

dare alia forca non pure il magistrate che lo condanno, ma eziandio

i suoi amici ed aderenli. La quale incredibilc risposta, ma chc pure

fu registrata nci pubblici diarii, render^ credibile queslo brevissimo

dialoghello chc, non ha guari, ha avulo luogo in un paese di questo

mondo tra un pcrsonaggio illuslrc, laico, callolico ed un Eccellcntis-

simo
,
dei quali potremmo ,

ad un bisogno , confidare i nomi ud un

orecchio amico
,
ma qui sari meglio non nominarli. Avcva il primo

esposto al secondo un scguilo di soverchierie, onde, in terra di liberta

ed in nome della liberty
,
era slato segno; e poscia conchiudcva :

Pers. Vede dunquc 1'Eccellenza Vostra come io, per qursli falli,

sono stalo villima innocenle d'una ingiuslizia.

Ecc. Cerlo si che lo veggo ! ed aggiungo che siele villima d' una

Ingiuslizia manifesta, solenne, flagranle.

Pers. Perchc dunque TEcccllenza Voslra lo lollera
,
lo permelte ,

se pure non Tha comandalo ?

It
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on nn n'^illiin tm il s<ir<1imii*o c<! il contento) Perdu'1

;il

!.!. imi M.tmn
piii forli <li \oi : e quindi facciamo qudlo cbe voi

fares!- nrl noslro p-

^ V Enelltnza
,

ddl.i quali- i Drusi
,
cbe ora infrlloniseono'

nolla Sirfa
,
non si curano

,
con o><i si farebbe in termini* lo >'

^tofcghotlo. chi anda^c a rappivonlar loro Ic orribili iniquila rln

stan perpolrando. Infeliro condi/ione di uomini sclvaggi od orgo-

frliosi Hie. non avondo niai conosciuto od avondo praticamcnlc rin-

'.
p<*rfino il coneello primordialo ddla giuslizia, non conoscono

altra leggo < li.> la for/a. E come pereossi dalla giu^tizia, non vi vc-

dndo t-lip la for/a . di qndla riccvono i colpi colla slupida rassc-

gna/iono dol falalista, indurandosi scmpre piu come Tincudine
;
cosr

fostoclu'1
. per un snbito' rivolgimonto drlla fortuna, si scntono divonuli

marfdli . si crodono avorc acquislalo 51 dirilto di porcuotere fiera-

monto cui e quanta possono piu ,
o sorridono In viso a cbiunqin* >

fte richiamasse ad una giuslizia ,
alia qualc non credono. Guardale

k cose sollo queslo rispello ,
chi potn\ acousarci di esagerazione ,

quando dirommo la condizione ddla inaggior parle d' Italia, cadul.t

alia halla di polori illogittimi o faziosi
,
non csserc gran fatlo disso-

miglianto dalla Siria manomossa dai Drusi c dai Turchi. Nell' una

e nell' allra conlrada la suslanza dcllo scompiglio dimora nd reo go-

v^rno che una parle del popolo fa doll' allra, al solo titolo di esserc

ora la piu forte ; e le diflerenze del piu e del mcno possono ben ren-

drro i casi di col;\ molto
piii dolorosl dei nostri

,
ma non possono

camliiarno l,i sustanza, la qualc negli uni e negli allri 6 la slessa.

NY I rrsfo so si con-Jid(Tas-;ero non lanlo i danni material*! di eccidii

p di distruzloni, sotto il qual rispelto gia dicemmo che i noslri non

si possono paragonarc cogli orienlali, ma i moral!
, soprallutlo per lo

stendrrsi die qii'^ti fanno nelle gen^ra/ioni avvenire
,
la persecu-

ziono della ealtolica f.hirsa
, qunle si sla eserrilando Ira noi collo

spogliamento ddla Santa ?ede, collo sterpnre dai cuori la fede c piu

di luKo roll
1

assassinare la rdigionc cd il cotume drlla da crcscente,

soltraendola di for/a alle salulari inlliu-nze d< 11. i C.liiesa ed obbligan-

Mfc'ftd un inspgnamenlo c . .d un i cdncazione. di cui i padri cri-

sli.nii I,K( ,|ii' < i,tno; se, diciamo, si considcrassc questa persecu-
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zionc rotla trauoi al Callolicismo, ess;i si troverebbe fcconda di cosl

inestimabili mine, die, sotlo qualdie rispollo, dovrebbero paror mag-

giori delle soriano. Cerlo chiunquc ha fede vcra e senlimonto vhace

dclla Vila inimorlalc
,
non si maravigliera di questc parole chc noi

ascollavamo
, pochi giorni or sono, da un padre di sei cari bimbi

,

del quali il maggiorc appena e biluslre. Con>idorando egli la ma-

niera di edueazione cbe 1' Jtnlin riyenerala imporra alia purri/ia ,

schunava chc il vedcrc quci diletlissimi suoi pcgni passali dalle lance

dei Drusi sarebbe per lui minor dolore, cbe il saperli assassinali nel-

1' anima da meto(Ji e da maestri cbe ne farebbero allrettanti pagan!.

Era iu allri lermiui V eroica aspirazione di Biaoca regiha sopra la

culla di S. Luigi.

Ma da tornare e cola, onde digredimmo, se pure dee dirsi digres-

sione queslo aver moslrata la grande analogia e somiglianza cbe

corre tra i casi dolorosi della Soria e le agitazioni ,
in che T llalia si

sla dibiMcndo da presso a due anni. Perciocch6 quinci appunto

muovcva la grande diflicolla che s' inconlrava nell' occorrere ai primi

con un lutervcnlo
,
sollecilato a gran voci dal scnliinonlo di lulta

Europa e della Francia segnalamente. Snpposlo che le condixioni

siano somigliantissime e quasi idenliche nella suslan/a, come avreb-

bero potulo le Polenze slraniere inlerveuirc in Oriente a sostegno

del diritto sconosciulo e calpeslalo, quando cbi per ora puo dirlo

con cflicacia ha detlo chc non consenlirebbe mai Klntcrvento di

alcuna Polenza slraniera nella Penisola
, per recarvi un uguale so-

stegno del diritto seonosciulo e calpeslalo ugualmenle? E se 6 lecilo

porlarc aiuto ai Crisliani di cola
, perche non sarebbe portarlo al

Padre comune dei Cristiani ed ai catlolici ed onesli Italian!, straziati

nolle coscieuze
, uella liberty

,
nelle suslanze da una fazione

,
die

abusa del suo Irioufo per isfogare anlidii rancori con vigliacdie u-n-

dclle, cui si crede di oneslare qualifirandole por rappresaglie? Non

puo negarsi che la diflicolla era gravissima ,
ed impossible a .scio-

gliersi senza incocrenza manifesta, quando alia stess' ora si fosse in-

giunlo sevcramenle il Non Jnlervenlo per T una parte, e couchiuso

cd cseguito T Interrenlo per I' allra. Ma traltandosi di un priucipio

innalurale, anlisociale o disuniano, uoi dobbiamo rallegrarci che Tin-



E L' inTCRVSNTO JTBANOKF. 531TTT

toeren i M -ia commessa; c riconosciamn ii. <|uoslo uno dci lanli

ID < tii il rijMr dolla logica sarcbbc una grando >\nilura. Ben-

clic con molta Iruta/ya c con rotri/iuai notCMili di I. m|><i < di fone,

rintervento francosc c deciso, M Ma rUHluando nimhr M riviamo,

o quando i Idtori riirvrranno questo quadernn , gia quclle prodi

mili/ic avranno Ibrsc fatlc Ic prime pruovc in difesa di una causa

COB dcgna delta na/jonr cristianissima.

Non vogliaioo lulUnia prelcrirc una pcllcgrina scoperla del Con-

stilutimnu'L colla qual qucl valentuomo dclT arliculisUi sie avvisato

di loglirr di me/zo ancbo I' ombra dclla incoercnza notala piu sopra;

e cio per eflctto di una parola escogitala o sostiluila dcslramcnlc a

quell allra cho, or permessa or nogala, si faccva principio d' incoe-

reaza. Kgli dunquc con gran siussiego ha faUo sapcrc alKEuropa .

come in Siria dalla parte dclle Potcnze occidental] non vi >,ira /-

terrenlfi \\ IKHT
'

ni-ppurr in so;rni>! : 111,1 \i sara in qurlla \re

una semplicc Cooperaiione, e s' intende Cooperazione armata ; die

le C.oopcrazioni di cluaccbiere sappiamo quel chc valgono, e si sono

non chc usalc ma sprecatc per 1' Italia, cavandone quel costrutto che

tulti conoscono. Chc se allri dicesae 1 Intcnenlo in ogui tempo non

eaMrc stalo allro, non potcre an/i allro esscrc che una Cooperazione ;

se soggiungesse in alcuui Stali d' Italia non si Aolere altro cho una

Coopenuione, porla non tanto ai Principi s[K>ssessati, quanlo ai po-

peli che gcmono sol to il giogo di poteri inlrusi, ma che non baslano

ascuolcrlo da se soli; chi
, ripetiamo, dicesse cosi darebbe indi/io

d' ignorare maravigliosa polcnza chc
,
a distruggere \ecchi con-

colli , puo avere una nuova parola ,
tanto solo che qucsta sia so -Ha

con garbo. Se poi sia tale quesla di Cooperazione recala in mezzo

dal Coutlilutionnel, lasciamone il giudizio al sagace ieltorc.

\ ITO e che si 6 menalo grandc ruraore deiras>.'iiiiiucnto previo

rate da S. M. il Sullano, il cui rappivMMii.inli- li.i >nUMScTillo con

quelli di-llc cinque grandi Polcn/r i dm- protocolli che delerminano

lo condi/.ioni ddl Jntmenlo. Ma ollnn h : do nu lli giornali ,

<jueUa Macsta si sarcbbc mollo volenlieri passato di quclla \isita di

famUeri, ed avendola riliulala rsplii-ilanu nU- da principio, solo \i

si e acconciato, quando ha \bb chc, ad ogni modo, anclic li-i ivni-
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tente, si saria fatla ;
il eorto 6 che qucsta circoslanza non allenua

per nulla rincoerenza per noi notata. Perciocche nel caso analogo t

pel quale 1' Inlervento si nega ,
non pure vi e I'assenliinento, ma vi

sarebbe altresi T invito e la preghiera di coloro al cui servigio si

dovrebbe fare. E cosi neppure quesla scappatoia conchiudc nulla

ad attenuare la contraddizione, in che si mette chi slende una mono

per recare aiuto in Oriente, e dell' allra si vale per rimuoverc chiun-

que volesse recare un somiglianlc aiuto in Oecidenle.

Quanlo al secondo dei due oslacoli messi in notu piu sopra ,
dl

quello s
1

intendono agevolmenlc le cagioni. Gia il seuliuienlo crislia-

oo
,
la difesa degli oppressi ,

1' onore nazionale delle niaggiori Po-

tenze del Conlinente non poteano aver nessun peso iiei consigli del

Gabinetlo di S. James. che poi se ne slia alia senlenza del demo-

cratico e fogoso Bright che vorrebbe abbandonato a sc slesso 1" Im-

pero oltoraano
, perche finisca di sfasciarsi e rimanga sepollo sollo

le sue ruine
;
o che si abbracci piulloslo il consiglio del uiisuralo o

scallro Pulmerston che lo vuol conscrvalo
, per ischh arc i liligi die

sorgerebbero da chi deve raccoglierne 1'eredita, nell'un caso e nol-

1'altro era fermo per quel Governo, che Inlervenlo non uiai. Che se

pur questo avesse dovuto ad ogni modo aver luogo, la superba e

sospeltosa Albione mono di qualunque altra Potenza vi avrebbe \o-

luto veder mescolata la Francia
,
sua emula nalurale da secoli ed

aileata altezzosa c posliccia da mcsi. Quella, gia impeusierita grave-

mente di se fin sulle sponde del Tamigi , pel formidabili armamenli

della potente ed incerla arnica
,
sla crescendo con immensi dispen-

dii le difesc nazionali
,
ed aggiunge ora allri undici milioni di lire

sterline (275 milioni di franchi), per trinccrarsi sempre piu podero-

samente in propria casa. Ora si consideri con che occhio si dovea

dalla Inghillerra guardare il passaggio della Francia nella Soria
,

dove ripiglierebbe sicuramente le antiche influenzo
, probabilmento

acqu'sterebbe potenza e d'onde polrebbe minacciare dal lianco e

dalle spalle i possedimenli inglesi nolle Indie ! Questi crano molivi

piu che baslevoli per non volere 1' Intervenlo, sopralluito francese, e

per tenlare lulli i mezzi ad intenlo di stornarlo, fmo a tcsserc enco-

mii sperlicali ai progressi civili della Turehiu . nella quale pure ,
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coiki manifesta conni\rn/a drll- aiitorila e colla cooporaiiono

soldalesche, si slanno porprtrando impunemeolo atrocila inaudito

agM iMbsi selvaggi c che, quanto a prraisln >ila, nella sloria

anchc dollo eta barbariche forso non hanno esompio.

La Franeia di allri loin pi si saria rccato ad onla gravwsima il

derei trattenuta da opera generosa, o che a lei tanto bone si addice,

dalle aporte ingiunzioni o dai soppiatti mane^i di I'otenza slranio-

ra, quale che essa si fosse : e la nobile alterigia Franca dall'oslaco-

lo opposlo avrebbe pigliata anzi cagionc di getlarsi nell'opera con

maggioro impeto. Ma nel 1860 per un'irnpresa a si caldo islanze

domandata dai Frances! , perch& impresa eminenlemenle loro
,
si &

fatta attendore alia Francia la perraissione per ollrc ad un mese; si

sono dovuti noverarc gli uomini da mam Ian i . non piu di sei mil.) ;

si 6 dovnlo misurare il lempo da impiegarvi . non piu di sei mesi ;

e, cosa appena credibile ,
si e dovulo rogare in un prolocollo che ,

so quegli uomini e quei mesi non bastassero a raggiungere 1' inten-

!'. doM-'i un'altra Conferenza stabilirc quali c quanti allri militi si

debbano aggiungere ai primi , di quanti giorni e di quantc settima-

ne si debba prolungare la venia di cooperare. Proprio cosi! iingele

cho questo primo drappello sia rolto in Soria: cosa certo improbabi-

lissima, ma non impossible. Or beno ! alia Francia non sara neppu-

re permesso di mandare aiuto ai supe rstiti : ed essa dovra aspettare

qualche buon mese fin che un nuovo convegno di diplomatic! defi-

nisca a cui appartenga 1'onore di andarli a soccorrere, per compiere

Topera non poluta recare a tormine dai primi. Noi intendiamo be-

nissimo che
,
avverandosi il Iristo caso

,
di questi protocolli si fareb-

be lo stesso conto cho si e fatto dol principio di Non Intervenlo , e

forse non si cerchorobbe neppure una parola nuova prr onoslarne

in \\^\,\ lo <|>nffio. Ma cio mm toglie dif una licenza di opcrJire a

scrvigio d
'

inlento si nobile, conccssa alia Francia in doso tanto

scarsa o circondata da tanle pastoie, abbia dovuto riusc-ire altameD-

to ollraggiosa a quella grande na/iono, alia quale allri \ollo altri-

bQire il monopolio di combattere per una idea. Che se quando essa

fu condotta a c^mbatlero per I

1

idoa italiana si fosse proceduto con

incesso altrotlanto circospctto e tra somiglianti ratlenti, oh ! quante
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sventuro si sarebbero risparmiale alia Italia c quantc vergogne! Ma

che ci vorresle fare? allora si traltava della idea di un uomo, laddo-

ve ora si Iralla di un'idea della nazionc.

Noi non sappiamo a quali buoni cffelti polra riuscire una Coope-

razione apparecchiata Ira tanta lentezza e gelosnc e sospizioni, e la

qualc dovra recarsi in allo con liraitazioni e temperament!, quali non

ricordiamo cssersi mai adopcrali in casi somiglianli. Forse all' inlen-

lo prossimo di cessare gti eccidii e lo dislruzioni, si giugncra a porla-

re il soccorso di Pisa ad una conlrada, dove di Crisliani c di Crislia-

nesimo poco oggimai resla ad uccidere e dislruggere. Quanto poi

all
1

inlento romolo di fare provvisioni opporlune a rendere
,
so non

impossibile, cerlo malagevole il riprodursi di somiglianli scene di or-

rore, noi non abbiamo grande fidueia che possa conchiudcrsi cosa

di momento e veramenle efllcace, veduto Tesagerato rispelto che si

professa per T indipcndenza di unaPolenza essenzialmentc barbara,

e che a slenlo si regge in piedi pei puntelli, onde i Governi occiden-

lali la stan soslenendo. Ad ogni modo gli cccidti della Soria ed ilgia

deciso e comunque cominciato Inlervenlo franccse sono un non pic-

colo acquislo a rispcllo di quei principii sociali e morali
,
a cui noi

miriamo preeipuamenle e che, sconfessali in leorica ed in qualche

circoslanza anche in praliea, hanno dovulo in queslo caso essare ri-

conosciuli da quei medesimi che li rinnegarono. Gli Etcidii delht

Stria
, perpetrali dopo venti anni di progresso civile

,
sono una lu-

culenla dimoslrazione della solenno insipicnza di chinnque si cr&-

desse inai polerai avere ^civilta senza Crislianesirao : /' Interventb

francese ,
decrelalo appunlo , quando si sla soslenendo illecilo ogni

maniera d' Intervenlo
,
ha convinto il mondo cho quesla suali>rala

teorica polra ben serviro come arme di circostanza, per assassinore

T Italia
,
ma non potra mai cssere la norma universale ed inconlra-

slala delle nazioni cristianc.
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SOVIIVMTA TEMPO.UALK
DKI UO.M \M I'OMKI'ICI

PBOPCCNAT4 NEI.I.V SI V INTEGR1TA

DM. si rni.vuio UELI/ORHU C.VTTOLICO

RKUKAME PIO IX. L'AKNO M>.

fContmuazione 1

\.

Di quanlo peso debba essere pet Caltttlici I' unanimc suffragio

di hitlo F Episcopato.

Ma innau/i di procedero allc allro raaniere, ondc TOrbe caltolic

ninnifcKto il suo suflragio nel propugnaro la SovranitSi lemporale dei

roiuani I'onlefici
,
a noi pare i-onvpnionlissimo aggiungere qualche

breve considcrazionc ,
che valga a far sentire quanlo peso dobba

arere, sopra T aninio di chiunque si onori del norae cattolico, que-

srauloro\(.lissiina scnlrnxa di lulli i Paslori dt'lla Chicsa , i quali fe-

ero ceo alia parola del Paslore supreme >i>i in ri<
%

difTmamo da

tutte le setle eterodosse del tempo moderno, ehe dove qiiesle
o hanno

per regola d^ loro credere ed operare il privalo loro senso, o se ne

foggiano una a eapriceio ;
noi per converse riconosciamo nella ('hie>ii

mi >upremo Iribunale
,

inveslilo da Die dell'milm-Ha di proporrc ai

Fedeli eio chc 6 da credere e da operare. Senza ci6, sarebbe vano il

presumerc di itlolico
;
ed il rifiulare ad occhi veggenli e

IHTfidiosamente le senlenzc di quel tribunale ,
varrcbbc allreltanlo

1 V. qucsto volume pag. 385 e segg.
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che uscirc, sen/a rimcdio, di qucirArca bcncdclta. fm.ri drlla

non vi e salute. Ccrlo
,
csscndo pure essenzialc dovoiv di ogni (!al-

tolico i7 catlivare rintcllelto in ossequio delta Fetle '. quando non

si ascollasse la Chiesa, \i manchcrebbc quell' autorilu xiva e pre-

scnte
,
a cui prestare quell

1

ossequio ;
che la sola Bibbia

,
tosciala

alia propria inlerprelazione
2

,
contro Y espresso divielo dell' Apo-

stolo
,

risolvercbbcsi finalmente nel proprio senso privatu. Or.i <

raulorila della Chiesa docentc e un vano nome
,
o < Una o

deve riconoscersi nei Pastor! di lei con alia testa il Paslore dri Pa-

stori, i quali lo Spirito Santo pose a regyere la Chiesa di Dio 8.

Quesla e la maniera piii lata, mcno conlroversa ed ammessa perft'hb

da alcuni elerodossi, di riconoscere quel supremo tribunale: e quinci

appunto si deduce 51 valorc dcfinitivo cd inappellabile cho si allri-

buiscc ai Concilii ccuraenici, innanzi ai quali non pu6 un C.aUoliro.

restando quel che e, non inchinarsi, e Tappello ai quali fu il consume

sulterfugio, onde molli dissident! si argomentarono soltrarsi alle SCB-

ienze del Vaticano.

Cio presupposto ,
e lornando alia solcnne manifeslazionc che dri

proprii sensi fece TEpiscopato, inlorno alia Soyranila temporale doi

romani Pontefici, ci si risponda: A quel numero di sufTragi cosi fro-

quente e plenissimo ,
che non raai forse se ne poterono racc

lanli in alcuna Sinodo universale ;
a quella unanimila dei sulTragi

stessi
,
della quale in nessun'assemblea, tratlandosi di cosa non per

se nola o di Fcde, si potrebbe presumerne una maggiore ; a quipste

condizioni
,
diciamo

,
che allro pu6 mancare per doversene tcnere

dai Cattolici i pronunziati in quella rivcrenza, che maggiore non sr

1 In captivitatcm rediyentcs omnem inlellectun in obsequium (i'lui. II.

p Y t{

a TI ' ,!,-. 7
2 Hoc pnmwn intclligentes quod onmit prophelm Scnptvrae propn<i

interpretationc non
fit. Non enim voluntnte humana alhila est aliqiiando

prophetia ; sed Spiritu Smu't.) inspirati loquull sunt sancti Dei /W*W.
II. Pelri I, 20, 21. Dove .si noli come sail Pietro, dali" ojoro sUW;,^-
rato lo scrivore dei sanli Libri

,
iufcriscc non polorsene faro di proprio

talento 1'interpretazione, perche questa sia autorevole.

3 Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acqui-

sivit sanguine suo. Act. XX, 28.
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in; lo\ivl)bf .ill-- vnlCQZc di un Concilio ccumcnico? Forse die il

inatrrialr a\ \ii-inaN Ira loro drllc persons dd Yescovi, e non piut-

loslo il morale unilirarsi del loro pcnsieri in un solo pcnsicro ,
con-

ferisce al loro augusto Consesso la Don parlecipabilc prerogaliva di

poter premellere allo proprio decision!, come gift feco il primo Con-

cilio cdcbralo dagli Apostoli : parulo allo Spirito Santo ed a noi 1?

por qucslo vogliamo dire die , in forza di qucslo suflragio, i (re

i mcssi in no(a piu sopra ,
siano divcntati allrctlanti articoli di

iKxto non crediamo sia slato intcso dall'Episcopato; cd, ol-

Iro a cio , i capi stcssi forse non ne potrebbcro cs sere materia di-

rclla c per so. Ma cssi
, percio che accbiudono o suppongono di

(lonunalico, non polrcbbero esscrc negali da un Callolico, senza grave

oflesa della sua Fedc; e ad ogni modo, ancbc per quel che suonano

di per se, in quanto si riferiscono a queglindirizzi pratici cd a quei

priucipii ,
dei quali i Fcdeli hanno pure bisogno pel governo dei

proprii pensieri e delle propric azioni, quei capi non potrebbcro re-

carsi in forse, senza incorrere la nola di temerila c di beslemmia.

Kd il dirilto di delcrminare cio cbc 6 utile o pregiudizievole alia

(ihk'sa, a cui pud appartenere, se non ai preposli da Dio a reggere

la C.hioii >u-.ssa?

An/i possiamo inollrare un passo piu inuan/i
,
se non quanto alia

iulcnsila, per cosi dire, autorilaliva della senlcuza
,
almcno quanto

alia maleria , a cui essa si allarga. Nellc due sue Letlcrc Apostoli-

clie c in-Ill- due Allocuzioni Concistoriali avcva il Sommo Pontefice ,

nun solo per indirelto, ma direltamente cd espressamcnle riprovate

ondamialo alcune prelesc inassimo di giurc pubblico . le quali,

figlialc gia dalla grande rivoluzione francesc
,
sono stale novella-

menle inesse in voga da uomini insipienli o scellerali, che con esse

lavorarono allo scompiglio di ogni online civile ncl giro dei fatti c

di ogni concetto di giusli/.ia in qucllo delle idee. Tale 6 la teorica

dei falli compiuli , per la qualc si pretcndercbbc oncstare qualsiasi

iiiiquita , perd solamente die allrui basld Tasluzia o la violenza per

compierla ; tale il suffragio pofxil'ire , la merer dd quale, ad ogni

1 Yisum til Spiritui Sanclo ft nobis. Act. XV, 28.
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popolo cd in lulli i ca.si
,

si attribuisce il diritlo di disp-.

proprie sorli politiche . senza alcun riguardo a dirilti od a d

preesistenli ;
lull i famigcrali princi^ii del 178!), i quali, inlcM alia

maniera del libcrtini, imporlano Tassoluta indipondcn/a drU'indm-

duo da qualunque aulorildt che non si derivi da lui, colic ncccssariB

inferenze di una falsa liberla di coscienza incompatible col ('alloli-

cisruo
,
e di una liberla di ciilli cbc sia

,
uon (empcruuionto appro-

priate a speciali condi/.ioni di popoli misli
,
ma doverc dcrivalo dal-

la esscnza mcdcsima di ogni Governo civile. ISe inassime solamente

riprovo e condanno in quei quatlroDocumcnli il FonteUco; masfolg*-

roeziandioe scveramcnte molli fatli iniqui e rccrnlissiini, pcrpelrati

aH'ombra di quellc massimc, sotlo i noslri occhi. Tali furono i com-

movJmenli rivollosi, eccitali in Halia e guidali cd u.sufrulluati dalla

egemonia chc il Governo sardo si atlribui della rivolta ,
allinc di

giungcrc ad una faziosa nazJonalila collo sconoscere e calpcslare

ogni giuslizia; tale lo spodcsl.imcnto del legiUimi Principi della Ha-

lia centrale
,
e lali finalmenle i pubblici scoinpigli dcrivali dall' ulti-

ma guerra italiana, cbccchc sia o possa dirsi dcllo inlenzioni, on^lo

da principio quella fu mossa.

Ora a tulle queslc senlenze, pronunzialc dal supremo Pastore so-

pra crrori di dirillo e sopra iniquila di fotto, aderirono tulli gli allri

Pastori o tacitamcolc
, deplorando i mail ed esecrandone le cagioni

negli crrori e nelle iniquila, cbe nelle Enciclichc e nelle Allocuzioni

si deplorano e si csccrano
,
od ancbe esplicitamenlc e da parecchi

con molla larghczza ^di dellalo
, svolgendo e conforlando di argo-

mcnli
,

Iralli dalle verila rivclalc
,
dalla nalurale giuslizia e dalla

esperienza slorica
1

,
i giudizii cbe in quegli aulorevolissimi monu-

menli erano consegnali. Talmcnte cbe puo dirsi con vcrita, in qur-

slo suffragio Concorde dell' Episcopato essersi fornilo ad ogni Catto-

lico un crilerio slorico c morale
, per giudicare ,

secondo il senso

della Cbiesa
,

fatti e principii cbe in qucsla nostra <>la sono stall .

parlc per malizia, parle per fiacchezza d'animo o di sludii, altamei>-

le travisali.
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VI.

o della scienui nelle (tyerc c *cyK OjiuxroK

srn7/on tlcvoti e nnv tlcmli nlln f'hieta.

I'll- nlrn/a aulorevolissima , pronunxiafa dalla Chiesa

iosopi iiilicala nrir Kpisropalo, dec bastare ad ogui sin-

tvro caltnlico. per collocaiv ncll' iiniino >uo i In- capi nvali piu in-

nan/i in mi grado di
irrU i

x/a, chc solo puo csserc vinla diigli arti-

rili di l-Vdf : nun vi inancarono, ollre a quclla, altrc manif<\slazioni
t

le (juali dovrcbbero esscrc di un peso gravissimo c/iandio presso

coloro . i i|u;ili
o CaUolici non sono , od

,
essondo pure , vorrcbbono

CMKiderare la cosa nci soli termini nalurali od umani. Ci5 sono il

suflfragio dogli scienziati e qiu-llo <lci popoli.

iiia il sufTragio medesimo del Vfscovi ,
audio ronsidcrali sen/a

alc4in riguardo al sacro loro caratlcrc di I'anlori dellc aniroo, cosli-

luisce un' autorila umana di (anto momenlo, cbe con ossa non sap-

piano qua!? allra possa paragonarsi. !] clii polrebbc accusarci di

par/iali o di csagerali ,
sc diocssioio ncll' Bpisoopato rifulgere com-

plMnvamcnk- il tion- di quanlo noil' Kuropa caltolica vi ha di piu

spcllabile per sapcrc, per senno pralico, per espcricnMi dol mondo

Ctfw kspoccliialezKi di vita? condi/iuiii tuttc piu o mono ncccssaric

Q,erlo couvonienlissime, a portaro un giudi^k) oquo c sicuro n.-lla

pftanUo cenlrovcrsia. Ora si considcri gran cosa chc o il sufTragio

di presso ad un migliaio di personaggi insigni ,
la piu gran partc

iiiollo innanzi ncgli itnni . itppartonrnli a lultr Ic na/ioni civili. dci

quail ri.iscuno nolla propria Dim .si Mircbbo un ornamcnlo od un

Iwne, quand'anchc non no fosse F aiilorila suprrnia, od i quali Inlli

cwncugono in un solo pcnsicro . (S|iriiiin:dolo o ragionaodoli

ioniMe, lolli degnamenle c moliissimi con copia di dollrina. con

isceltezza <li oruduk>n< illo/za di nuovi c profondi ponsicri ,

iiijii'
ji/a o con lobilla di dcll.tlo . da onorarsonc qualunquo

sirillorc qiianto die noin i ili>>imo!

I'olrrtjbo tultavia l.i M i nza
,
dccorata dt-irinfula poulificalo , pa-

i per avvcolura meno prcge piu comum-:

I ii .MI- >u(Tragio pulrebbe riuscirc di minor peso presso i profani,
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iccomc quello the e toecessariamonte pronunzialo in causa propiia ;

qtianlunquo nel prcsenlo caso la causa propria dei Vescou e quclla

(Jflla Chicsa e del mondo. Di qui e riuscilo quanto inaspcllalo ,

allrellanlo opporluno 1' essersi venuli a mctlcrc con essi a scbiera

quei tanli Autori anchc illustri chc
,

in tulle Ic lingue di Europa ,

con Operc c con Opuscoli piu o meno diflusi
,
tolsero a propugnare

nclla sua intcrezza la Sovranila Icmporalc dei romani Ponleiic i . o

csaminando nel suo lullo la quislione ,
od illuslrandone qualche

punto speciale di dirillo o di fallo. Appena vi fu in Europa uorno

chiaro per iscienza
, per isludii slorici o per pralica di pubbliche

cose, che non avesse pronunzialo la sua senlenza e ragionalala anche

ampiamenle ;
talmenle che potrebbe oggimai dirsi

,
la scienza mo-

derna avere
,
inlorno alia grande controversia

,
manifestalo il suo

sufTragio; e queslo tanlo piu autorevole, quanlo che, con niaraviglia

di lulli
,

si sono visli enlrare franchi sostenitori di quesla causa

uomini
,

i quali non furono mai in voce di essere troppo ligi dei di-

ritti della Chiesa, e che anzi, in allre occasion!, aveano dalo raani-

fesli indizii di esserle avversi. Ci si consenla di non ricordare nomi

parlicolari : che non vorremmo essere severi verso cui senliamo

anzi il debilo di professarci riconoscenti
;
ma quesla medesima loro

condizionc dovca naluralmcnle condurli in alcuni punli secondarii

a giudizii meno accurali e lalora anche erronei. Tullavolla fu mira-

bile
,
ed appena credibile nella condiziono inlelleltuale del noslro

tempo, che essi, quanlo al cardine precipuo della quislione, conve-

nissero suslanzialmenle con quello che il Pontefice avea dello e che

fu poscia dai Vescovi confermalo. Ouesli scrilti poi ,
messi insieme

ai tanlo piu numerosi dei sinceramenle Callolici
,
cosliluiscono un

lal nugolo di teslimonii, che no la sloria, ne le ricordanze \i\<-

hanno memoria di nulla che con esso possa venire a paragone. Vi

mesi, che pii ferveva la quislione, appena passo giorno die in \arii

punli di Europa non uscissero alia luce i quimlici e vcnli Opuscoli ,

a soslenerc i dirilli della Sede romana
;
ed oggi ,

a raccoglierli

tulli
,

se ne avrcbbc una tal mole
,
chc forsc ad una semplice ras-

sogna dei loro tiloli un giuslo volume non sarebbe soverchio.

La quale maravigliosa fecondila della slampa europca ,
nel pro-

pugnare i dirilli della Chiesa e nel condannare altamenle le gravi
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ofl I rocalc c lo maggiori dir .si \aiinu meditandu, ad ogni

-imai.'ir doua parcro di lanlo maggior mom. nto . quaulo ,

& riseonlro di lei , >i collochi l.i insigne slcrilila c la nieschinila non

minore di
ijui-ll.i

he mini a soslencre lu parle avversa. Sc si-ec-

Cotlui 1' Italia . dove la fa/ione. dominant? in tanla parlc di lei, Iro-

svfrHiodo di faro esprimorc in parccchic scrillure i suoi vccchi ran-

cori c le sue nuove aspiraziuni , neir ultra Europa ,
e scgnalamentc

ni'ir Alcnia jrna. nella Gran Brellagna e nella Spagna , supra venti

iiii i In- propugnarono la Sovranita dci Pooteiici
, miracolo era

rho sc no Irovassc uno cbc T impugnasse ;
c qucsii per giunta quasi

iBompro di nomi oscuri , di valorc mono die mediocre e die, quan-

tunque non merilassero T onore di esser lelli da molli
,
Irovarono

quasi scmpro qucllo di esscrc confulali vitloriosamentc da qualcuno.

No allro vuol dirsi dcgli alquanli Opuscoli die videro la luce in

Francia ncl scnso dci prepolenti : tulle cose vulgarissime, e Donun

eolo che portasse in frontc un noiuo illuslre c riverito. Se alcuno

Ira cssi lovo rumore per le studialc circoslanzc cue nc accompa-

gnarono 1' apparimcnto, e piu per le sue niisleriosc origini mal ve-

late dair anonimia dello scrillore
; quanlo agli altri

,
le ofliciose spin-

te cho aveano avulo
,

i favori onde furooo guiderdonati e per poco

non andie la pccunia ondc furono compri, erano cose di pubblica

notorida, e sc da una parte bastavano a loglier loro ogni crcdito .

dalP altra rendcvano malagevole 1' avcre cosa di polso ,
ed al tutto

hnpossibiic il decorarla di nome riverilo ed illuslre. Ma ad ogni

tnodo non fu mai vero
,
die i piu nolevoli dcgli scrilli avversi re-

stasscro senza replica concludcnlksima; e segoalamenle il piu slre-

pitoso tra essi, al quale avevano dalo nome // Papa che si voleva

spogliurc , ed il Cotiyresso che non si volea fare , ebbe lante e cosi

piene e cosi severe risposle ,
che lo scrillo ne giacquc slrilolato

nel fango ,
e sull' aulore anonimo si rivcrso lanlo spregio c laula

iufamia
,
che forse oggi non vj k uomo cosi lurpemenle svergogna-

to, a cui baslcrebbe la fronle di ."(juarciare quel velo e dire: Fu mio.

LaddtiM- JM r converse grinnumcrevoli Opuscoli o le molle Opere,

che propugnarono la giuslizia , reslarono e rcslano lutlavia senza

r<'])lic,i.
Ma (In 1

uopo ha di replichc chi . a inanoiurUere la giuslizia

ha in pugno tranellcric inosiiurabili per ingannarc e mezzi poderosi.
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prr prrpolere? Tullavolla sc la conlrovcrsia dovessc dirimcrsi non

colle astuzic dclla polilica ,
ne colla violcnza delle arm!

,
ma col

suffragio dclla scicnza ;
cziandio cosi e non uscendo dal giro dclla

natura, non puo essore iir alcuna maniera dubbioso, a cui si debba

altribuiro, o din,mm piultosto a cui sia stata oggimai da qu< 1 suf-

fragio gia attribuila la villoria.

VII.

Suffragio dei popoli negflndirizzi al Ponleficc; loro varle/d e valore:

un oenno delle offerle e delle preghiere.

Nondimcno, ncllo atlribuire quolla villoria ad uua piultosto ch

ad un'allra parle, polrcbbc alcuno volernc stare non lanlo al pcsodei

suflragi, quanlo al loro numcro; cd cziandio cosi neppurc vi manche-

rcbbe quesl'altra maniera di aulorila, onde TOrbc callolico si e" le-

vato novellampnte a propugnare nclla sua integrilalaSovranHalem-

porale dei romani Ponlclici.

Per quanlo a qualcuno possa parere slrano, noi non dubileremo

di asserire, esservi nclla Ghiesa non solo una riverenza grandissima,

ma una specie di verissima aulorila, che si riconosce nel scnlimen-

lo realmcnlc univcrsalo dei Fedeli
7
non polendo quello^ preso cosi

nclla massima sua ampiezza, originarsi allrondc, che daH'aulorevole

Magistero ecclesiaslico. Ne qui c pur 1'ombra di quclla maniera vul-

gare e prcposlera, onde da molli a'di noslri si da lanlo peso alvolo

popolare, c per la quale alle molliludini ignare cd imporlle si con-

ferisce il dirilto di dcltare la legge ai sapienli, che furonoe saranno

somprc porhissimi. 11 scnlimenlo, di che noi parliamo, csscndo Teco

fedele della Cliiesa doccnle, e un prezioso elTello di qucl governo

soavc e segrcto, col qualc lo Spirito Santo rcggc cd ispira non pu-

re nolle sue membra precipec, ma anche nclle minori la Chiesa.

Impcrocchc ogni qual volta, in cosa atlenenlcsi a fcde o costume, si

awora e si riconosce nelFimifersale dei Feddi un sonlimenlo co-

munissimo. do! qualc per poco s'ignorano le origini, manifeslandosi

qnasi indeliberalo c per istinlo, scnza che ripugni ad alcun allro idsc-

gnamcnlo della Chicsn, i sacri Dollori ne prendtfoo argomento, qucl

scntiinento stesso dovcr muoverc di piu ilto, che non c la sola na-

tura ;
e la contraria ipolesi c' indurrcbbe a pensare , che la Chiesa
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iirll.i uniuT.s.d::', d :.! 'Mi. in COW grave, possa \er>aiv incrrure.
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ITaulon opato

MV. qiuulii i;in
% a noi, un noti ultimo !

dnmmaliea, oiide il reguante PonHicv, vol-

mn >. didiinn'i cnnteuorsi ncl tesnro delta Hhe-

IttieneTIinmacoIalo Concopimento delta Uoala V< Non fu ii

suflragin dei I'Vili Ii cho delim il dnmma : qurslo In delinilo d;illa

('hiesa ndla persona del sun C.apo visihilo : ina rio non toglic die.

hra glf altri motin cho ftirono considorali innanyi di venire a quel

PIMII
- hr.2o c luoffii iion ultimo all' universal sense

i. i
([iiali gia da gran tempo profcssavano (jurllarrr.i

wmc spontaniM atlcsla/ione di jiffeUo verso la Ueina drgH Ange.li.

Delia
ijiiale ccoiiomia ci 6 gravissimo indizio I'ossrrvare, come il

Ponlefice ni-llo IJ-IUM-O Aposloliclie, chc dicdc all' Kpiscopalo niolto

priiua delta ds-lini/ione, lo inlorrogava esplic-itainenle appnnto intor-

no a quel senlimenlo nnivrrsale di i Fedeli.

Ora, lenulo ii debito conlo della grande diiroronza cho corrc Ira

lo due diverse materie, qualchc cosa di somigliante. ri pare di essc-

re iulervcnulo a riguardo del soggelto di che (raltiaino ;
inlorno al

quali- e venulou pronun/iarsi un senlimento dei Fedeli cosi univer-

sale, cosi spiiilaii:'o chc, dopo quello delta Concczione senza mac-

Hiia, puo dirsi i-^> >rc oggimai unico. Nc noi neparliamo, come pure

potremmo, per qncllo die un credentc puo incssorisconlrareosup-

porn^ di soprannaluraK
1

: ci baslerfc chc si pondcri come scmplice

sulTragio dei popoli.

Amisurarhe si >eni\a dilVondrndo nel mondo la contczza dellc

ingiuric recale alia Santa Scdc colla spodiarla n laM-iarla spoiiliai'e

del suo, e soprallulto a inisura die si propagavano ed erano Idle

le Encidichcc le Alh.cu/ioni del Santo Padre, acmnipngnalc coniu-

ule e conienlale dalle Paslorali dei Ye>oo\i, eominciarono iriun-

,i Hmn. i. da lulli gli angoli dl Ktiropa c fino dall'nllimo Orinn-

1 il
pii'i

remolo Occidenle, quasi nembo che ai piodi del INn<f-

; addeiiNassc, le pro!f-t i/imii di aflello liliale. le adcsioni agl'in-

segnamenti delta Chies.i. 1 >ignificazioni d' inlimo ronxincinn n! -

inlou ^
l.'i -he ha l.i S -de romana del suo Prinripalo

chile, le lipetute e gagliardo dde>ta/i.m ddle inpiu<ti/ie e delk-
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c-.tlunnie, ond
1

csso e fallo segno; c cio in cosi sterminato numero e

<con si ferma persislcnza, che, comincialo quel nembo ad eflbndersi

ammczzo il 1859, dopo oggimai un anno, non sembra che voglia re-

stare per ora. Sono scritlurc quasi sempre assai brevi, ma deltale

con mollo senlimcnlo ora robusto, ora soave, ora ancora lieramenle

.sdegnoso della nequizia, ma sempre afTetluoso, sccondo la varia

condizione dclle porsone, onde vcnivano. Ouanlo poi alia lord conle-

nenza, avendone lelti mollissimi e corso coir occhio quasi tullo il re-

;slo, troviamo suslanzialmenlc nel fondo di lulli un sollosopra espres-

si o supposli i Ire capi, in che dicemmo convenire tullo TEpiscopato.

Ma il valore di quesla terza maniera di Document! vuol ripetersi

principalmenlc dalla qualila e dai numero dei nomi ond'essi sono

insignili. A non dire degl' innumcrevoli segnali da un nome solo, i

collellivi, diciamo cosi, chc recano molte firme sollo lo slesso scrit-

to, ed il piu spesso rappresentano intcri Corpi morali, mcrilano con-

siderazione maggiore. Capiloli, Collegiate, Cleri, Ordini monastici e

regolari, Congregazioni religiose, Palriziali deH'uno e dell'allro ses-

so, Ciltadinanze, Associazioni laicali di scienze, di lellcre, d'arli,

d' Industrie, Corporazioni di traflicanli e di opcrai, Corpi civili c mi-

lilari, Collegi, Seminarii, Licei c di qualc piu vi piaccia altra deno-

minazione a significare la riuuionc di molli insieme
,
lutlc vi sono

rappresentale nella loro iulegrita cou ccnlinaia e centinaia di sollo-

scrizioni. Ma quando alia grandc manifeslaziono si mosscro le inle-

re Diocesi, le cilia inlere c pcrfino gl'inlcri Slali, come e avvcnulo

in alcuni della Confederazioue germanica, allora gl' Indirizzi < li>:

cosi 6 piaciulo chiamarlij veuivano accompagnali dai due, dai Ire,

dai quallro cnormi volumi di firme
;
ne con mcno si sarebbono po-

lulo comprendere le cinquanlamila, le ollanlamila, le cculumila, le

convenlimila, le ccnsessanlamila e piu ancora che erano lalvolla.

ftoi non abbiamo potulo fmora Irarnc il novero, ne ci siamo affrel-

tali a farlo, vcdulo che ogni giorno, soprallullo da regioni longinque

ne arrivano di nuovi; ma quaudo, nel curarnc la slamj)a, ci sara da-

lo agio di farlo, forse ci accorgcremo di non au-ro asscrilo troppo,

dicendo che esse sommcranno a milioni.

(Ilreslo di qucslo parayrafo YJI col rimanente del Mscvrso sarli

dato nel prossimo venturo quaderno.J
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1 consigli caritatcvoli di rifornn 1

si \anno da qualchc tempo di-

fetribuendo
,
con isquisito senso di dclicatczza

,
alia Turchia insicme

ed allo Slalo Ponlifieiu : benche con ak-uiu- ditTc'rcnzc. Giacclic, mcn-

tre la Turchia scanna i cristiani c si mostra cosi bisognosa di ben

altru clu- di riformc, allo Slalo Ponlificio si a\ \iano invcce gliscan-

nalori dei crisliani perchc cseguiscano col fatlo Ic riformc consigliale

inv.uu) dai diplomalioi. Inollre, menlre per salvarc 1' inlcgrila del

palriraonio ili Maomcllo, si fccc tcsle un inlcrvcnlo di nuzza Euro-

pcr salvaro 1' inlcgriti del palriraonio di S. IMetro si viela

-aiiienle ogni intom-nlo. Da qucste piccole dilTrrcnze in fuori,

la r.irili consiglialrii-c Jci polenli si cslcndc ugualmenlc al Papa cd

al (IranTurco. Verra ci-rlaiucnU1 un tempo, jiiu favorevole che non

-nli- al scnso comunc, in cui non serabreri mollo pcrlinenle

il falto di coloro cbe. facendo a fidan/a con una forza mal fcrma c

no insegnar la morale al Sommo Pontclicc, accomu-

nando, pi-r mag.^ior di.sprozzo, i loro non chiesli consigli al succcssorc

di Maomollo insicme ed al successore di S. Pielro, > icario di Crislo

loro Ponlefice e Padre. Per ora, poicho il mondo non pare capacc

di turbursi di lanla audacia. che ai nostri padri non sarebbc parula

Serie IV, to/. VII. 35 V7 Agotto I860
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neanchc possibilc, ci basli di slare alquanto in sullo difeso, appi-

gliandoci ad una confermazione di quol proverbio chc dice: /.

cum le ipnum. Polrcmmo senza diflicolta Irovare paroccbi di codcsli

mcdici malali Ira lulli i riformatori, o vogliam dire consiirlicri di

riforme d<'l!o Stalo Ponlificio. E moltissimi cc nc fornircbbe T Ingliil-

tcrra, cb<' e piu die mai oslinala. anch -

adesso, in mezzo alle slragi' '

della Siria, a frovar perrctlo il (ioverno del ft ran Turco, <

quello del Sommo Ponlefiec. Ma poiche del popolo inglese, roso dal

pauperismo, gia e nola ai noslri lellori la deplorabilc comli/ione,

sara piu nuovo c forsc anebe piu profitlevole se volgercmo invccc

la noslra aUenx.ione appunlo a quella Francia . dove il Cunslilution-

nel, il Xit'.cfe ed altrellali fogli , piu o mono aulorcvoli in opera di

consigli . si piaeciono di deplorarc ogni giorno con lagrimc di coc-

codrillo T o.^inazione, com' essi la cbiamano, del Sommo Ponteiice,

il quale non sa indursi a riformarc alia francese e alia pagana il

stio popolo ilaliano c callolico.

E cc nc da buona occasionc la Revue des deux Mowhs, in

iin aflicolo del pignor Jules Simon
, pubblicato uel Numero del 1 .

ft

Agoslo di quesf anno. T/arliculo 6 intilolalo: // salurio ed il laioro

delle domic in Francia; c Iratla di molte cose ^ollo Taspello ccono-

mico c filanlropieo. Ma noi no cileremo qui solo qucllc parli cue

provano avcrc la Francia, piu chc non gli SUili poii'

<li chi pcnsi a riformarla in parcccbie cose d' imporlanza. E smi-

ranno quc.ste cilaxioni anchc di conferma/ioiie a quelle sapicnli pa-

role deir Imperalorc Xapolcone 111. il quale. nilla sua A.mcsa ktlera

indirizzala tcste al Pcrsigny, scrisse. iVa le alUc belle cose, quanta

segue: lo 1' bo dclto a Bordeaux nel 18o2, e non bo puulo muLalo

parere : io bo delle grandi conquLste da fare, ma ;'M Franciu. I.a

sua inlerna organizzazione, il suo sviluppo muralo, raccres('.

to delle sue riccbezze banno ancora intmcnsi progress! da fare.

Vi ba qui un vasto campo aperlo alia mia yinbi/ione; cd essoba-

sla per soddisfarla . Noi spcriamo cbe, scguendo un si.nol

pio, anc'ie allre pcrsone meno illuslii non tarderanno a lencr per

s' i loro consul; d: rilonne per lo Slalo i'onli!ici<' ranno in-

vccc a n'onnaiv s <i medesiiui c i loro pacsi.



l\

.ii li'^Uf|-,'i Ir pap.

iK-1 ciu;.- >li ui.tU.i
, l.ipo-

polazi >;i di i'rau ju
qflMJir

i(uaudo si iuihiui tali piaglie da curare in ca*a

si \ttuuo tlaudo alirui consigli di rifonnarsi .'

'>lri laala p; poolilicio, qiidodo

sc in- hanno presso a si- taulc \eiv? K per lermo 11011 It'iuiauio dt

Ira I |MipoUtiiui ponlilioie, nun solo uou si aun-a l.t

tli-lli- pmaiiioui cho 1'aulore IVaucesc dice

a\t r M'chilr coi suoi occlii iru le |)!|><ila/ioni di Frauuia ;
ma ucuuco

. i. E <|ues!a impossibilila na^ce appunlo. clti

ben rtiiiM(lt'i-,i, dalla Icgidazioui
1 clie regge gli Stati poiilUicii; Ic-

iiii laino^o libellu Lc l\ii>e el le Cwuji <
:

.v. s'luilaiuuulc

clii.uno cauoiucu e del mtfd!i vo. quaudo iuvccc si doM'obbe dire

fieuiplieeiueutc callolka e del eei)so coinune. Lcgisla/iouo piti cho

inai u'cosai'ia ed au/i uiiicainenU 1

upporluna u guarirc le pia^he

Uollr MM-iela uiisercdcnli e piu clie mezzo pagane del moudo inodcr-

no : clie avendo, per ijilolla tiupei-biu c coufidcuza nelle sole forze del

pro> vediiueirti cconomici ed ammiuislralivi
,
abbaudonuta ogui nor-

ma di \augulo e di fede uei loro codici si van'iali, si liovuno oni in

preda al coucuhinalo pubblico sollo noiu..4 di uialrioiouio civil

p:i:ip:'rismo mal cur.ilo daii : po\eri, alia M-liia\ilu

dtgli oprtai nelle mani dei ricchi mal freuali da uua nominate iiluu-

Iropia, all' ira del posero conlro il ricco appuna comprebsa dalle m-

^iaia di gendarmi. Ma \eniain<> alia cilaziune dell' aulore iVi.:;

La dissipaziouc <> 1' ubbriachezza
, egli liicc sono luii iu molle

.Ha manufallrici di 1'raiicia, e vi manlengono lale misvria. che I'o-

ji.
iaio (' inrapacr dul lullo di pcusure alTaxM-nire. 11 gioruo di paga

cgll si gellatjubito, uonza ncanco abjM'Uare il dimani, nelle taveiue :

e sc vi nilra il abikk>>MM.i. \i resla la domi i ilvolta ancora

il luucdi. ^iiclle infaiui ta\erik . dimora d i \i/.io, risuonuun

i di .slridi O.M
.'.iosi, di pro\ocazioui. Ogul

>ii : a Lilla ed a Mulhouac si can:

Kou< i scriamoule fmo all' n ,uo r
li

inlanlo >ono alia porla aspellando. Verso la ^edouoiufoib
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qucste infelici ccrcarc il marito alia porla cMla bdlola, per aflerrarlo

sc jl Irovano ,
o alincno per ricevcrlo quando il padrone lo cacccrfr

fuori. In San Quintino i venditori di vino, prese a
pietiSt queste povo-

re donnc, fecero alzare dinanzi laboltega una specie di leltoia, per-

che le raogli possano aspcttare le lunghe ore senza esserc batiute

dalla pioggia. II luogo dove le donne vengono a piangere e ormai

parte integrante delle laverne dei bevitori.

In Amiens si bevono oltanlanaila bicchierini di acquavita al gior-

no. A Rouen
,
mancando il sidro c il vino

, gli operai ricorsero al

Tacquavila e in un anno ne beveltero cinque milioni di litri, oltre al

sidro
,

al vino ed alia birra. I medici sono unanimi nel deplorare i

disaslrosi efleUidi queslo strabbere sulla pubblica sanita. Nullat-
pii'i

lamentevolc che il deperimento delle generazioni in molle cilia ma-

nufallrici. L' oppio non rcca raaggiori danni in Cina che il vino o

1'acquavita in Francia. Dielro 1'esempio dei loro padri ,
i giovanJ

vanno alia beltola, e si vedono alKeta di dodici o tredici anni enlraro

in frolta nolle laverne colla pippa in bocca, e chiedere che berc. 11

Moire di Douai vieto a' fanciulli di fumare : in Lilla e vielalo di

dar a bere ai giovani non accompagnati dai genitori. Ma qual' e il

frutto di quesli divieti ? II frutto e che il priino giovinastro arrivals

serve di padre al fanciullo che vuol bere, e bee inoltre a sue spese.

Questc prave coslumanze spiegano il raisero aspelto di quelle crea-

ture. Concepite nell' ubbriachezza nascono poco vilali : quelle che

sopravvivono sono piene di malatlie fin dalla cuna : si che la mor-

laliia tra loro e orribile. Spesso udileuna raadre dirvi, mi restano

quatlro figli di dodici, quindici o diciolto che ne aveva : giaccho

le nascitc sono molte, benche la'popolazione non aumenti. In qua-

si tutfa la Francia chi assiste all' uscila degli operai dalle fabbrirhe,

rimane costernato del numero dei fanciulli storpii o contrafalli. 1

consigli di leva non giungono a trovarc il numero necessario dei

soldati: giacche, tra i giovani che debbono estrarre il numero, una

gran parle non giunge all' altezza voluta
,
benche essa sia state

ormai tanto abbassata. Donde nasce tulto questo? Dalla miseria. M;\

la miseria donde nasce ? Dal libertinaggio.



LI BrPOBur IN HUNCH :\(9

aiKi in^ini.,- ,-,| ,>iVdln <leirubbii.i< lir//,,

ri"\,melle sono ammun liiale in una lahhrira interne coi giova-

<OD domic iii-itiiiv; i piu scnza moralila. Chi vegtia? Un mini-

slro che non lia cura olio di aflretlar il lavoro : al rcsto non pensa :

chc anzi cgli abusa lalvolta del suo poterc per proprio conto. Le

dovaMrlk lornano a casa ; trovano un |>a<lro ahhrulilo dall'iibbria-

chezza
, una madrc scnza coslumi c senza principii ; possono 6890

riqpgirc alia corruzionc ? Lund dal cuslodirle vi ha an/i delle ma-

dri chc k? spingono al male. Queste piOTanclto hanno
figli

lin dallC-

ta di sedici anni . ed ancho prima. In Lilla nolle case, anchc piu

OBeste, si preferlsce di averc per balia una figi;.
>ln mmlre: giacch6

un marito ed una fanu'^lia sono un impaccio per i padroni t

Sc i costumi seguono a guastarsi e la miseria a crcscere cosi
,
6

dtegrazialamenle ccrlo cho lo donnc si daranno
,
come gli uoraini ,

alFubbhacliozza. In Rouen cd in Lilla essa %\b comincia a far gran

danni Ira loro. It presidentc di una societa di beneficenza in Lilla porla

opinione che in quesla citl& il numero degli uomini dati all' ubbria-

chex.za 6 di venlicinquc per cenlo, c delle donnc di dodici per cen-

to. Lo donnc lianno laverne per loro sole nel quartiero San Salva-

tore. la nocessila di abbandonarc i bambini a casa inlrodussc tra

loro un coslumc chc si trova pure a Leeds ed a Mam-hosier : essc

danno ai loro bimbi la Iriaca , die esse cluamano un ihrmitico o

che ha in vcrila una virtu che istupidiscc 1. Grazic a questa droga,

nardiana ruslodisce nclla slessa camera un gran numero di

bambini. Ouesli poi non isl'u^ptno neanco la Donienica a quesla

barbaric. II sip. Villenne rilcri nel 1810, die la vendila della Iriaca

aumentava il Sabbato presso i farmacisti del quartk-re San Salva-

lore , giaccliv le madri volcano esser liberc a correrc alle laverne .

e c,.ni|i.-iM\ann la liberla di a\vdcnaro scslesse coira\vr!enarc i lo-

ro figliuok'tli.

1 (jiK-.-t" UMI, .'utnc osserva i'Aalori'. .lo iuh' liigbiltcrra, ovfc

ila luii^'o ti-iii|n. U- sveiituralo madri, oh .laic al la\oro le dodici

o lo (|:iinilicl ore cotidiane in forastioro Idoi iiientaiio i loro'par-

P>ldii C.HI bevandc opi'! almcno In quo*to ci b tra i

'rule cordialf.
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In Rouen si fa in allro modo. 1 piccoli vciulilori di Icgnmi lianmo

in un cankiccio della bollega un barile di acquavita. Le dom,

oomperaao, la porlano a casa e la bcvono : a pooo a poco-ne (i

gooo ghiolle piu chc gli uomiui. Un ispetlore di polizia nel 1 834 de-

pose oho ulcunc madri conducevano i loro bambini alia fcu orna c li

balteano quando nod volcano bcre. \n Rouen un medico dei poveri,

il ig. Lcroy, vide delle madri bagnare colFacquavita Ic labbra del

loro bambini da lalte, versarne loro delle gocce in bocca, prep

doli e addeslrandoli cosi all
1

ubbriachezia. '

A San Quinlino,ove la depravazione delle donne in un altro go-

nere e spinta ai suoi piu eslremi limiti
,
esse non bevono pero che

acqua sola. Ma, mentre il marilo si prende ogni settimana un

giorno o due di ozio e di piacere, la donna rimane sempre nella

fabbrica o in casa, e sempre nella miseria : quando poi il marite

enJra in casa, talvolta la balte. Un marilo ubbriaco, ligliuoleUi nni-

lali
,
di raro assai un giorno di riposo : mai un momentodi

qual deslino ! Eppure (
dice qui 1'autore francese

) queste won

gib fe eccezioni; ma e la regola yenerale .

Passa T Autore a descrivere le abitazioni di quesli miserabili o

dice cosi: Sollerranei umidi, oscuri, appestali in Lilla) soN

rotto talvolta di alloggk) a tulta una famiglia : padre, madre, fi-

gliuoli dormono insieme. Ne risultano incesti : niuno ne stupisw,

nitmo ne arrossisce. Appena sanno chc gli altri unmini hanno aJlri

coslumi.

La commissione delle case insalubri in Lilla noto molle di qcslf

grotte come meritevoli di essere distrutte. Ma intanto sono tollcrate,

perche chi le abilanon saprebbe dove alloggiare. E quando ne uscis-

sero, il vantaggio del mulare non sarebbc grande. se cssi. abbando-

naiido i loro sotterranei, dovessero abitare nelle antkhe coxrel'<

Lilla. Quesle couretles sono laberinli formati di lunghi vicoli enlranli

Tuno neirallro, fiancheggiati da vecchie e misere casipole mai fab-

bricate e mai chiuse, dove le famiglie degli operai sono ammuccbia-

te. In quei violloli non si passa die ad uno ad uno, e vi si cammina

in mezzo allc lordure. Le case spargono un odore infello perche ic

latrine sono per lo piu tutte aperlc. Ogni famiglia non ha per lo pia
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la. rUe pagad.i mi" .1 due francbi
;><

r M-llimana.

!. lincslre sono [UK ho r i;.>n .1,11,11 - iic ad un'aria mal

!u niultc i', isc Ir !i; lie in nnulo riie IKUI si possono

neanco aprire.

'ii \i In firau tlilTorenzalralc courelles di Lilla,i /brfcdi Uou-

baix. i .'.? di in Quiulino : da per lull" 1
- *# aauflclii di

ahilanli. la sleasajiisalubrila. Tulle le cilia lavoratrici ullruno lo sto*M>

irulo. In .Vmirn> rcine in IJlla. couio in Uouen.

In llouen i jwvori alinioutano il iuoro cou ro>li ii 1'rulli die lian-

rTiio a far bi^ando: \c nc ha dri niticclii IK lie caim-rc : da

ijin-jli iininondi ainmassi di pulridumo esce una vegelazione ibrida.

Vidi in una casclla il suolo di lavole imputridilc : a due passi dolla

porla \\ era un buco piu largo i-he il capo d
1

un UOBQO. Ouelle povece

donno cbe ahiiauo cola soeo costrelle di avsisare gridando cbi

ontra, di prcndcr ^ruardia al luiro : giafcL ease non hajino oulla

da chiuderlo : neanco un misoro pczzo di lavola.

Quciito cosiiaUe case cuslauo un franco aluieno per sotlioiana.

.Ma queslo pre/.xo e Iroppo allo per povcra genie die non ha si'in-

pre del pane: nis c possibile farsi pagare, percbe in quclle case non

vi ha nulla da prendeiv jp-r giusti/ia. 11 Icllo slesso, citelalegge non

permelle di logliere per for/a, il lello inanca in un gran numero di

Alcuni proprietarii. chc vogli(noad ogni modo farsi pagare, van-

no da se sles-si in giro lulla la stMlimana, facendo il meslicre di OM^-

tori : il
ip; io basla ad li luilo Fajino. La inadre di fa-

mi^lia. che il lunedi noil puo piigare alnicnu una parle del debiio, u

obbligala di uscire suLiito coi iv.uibtu di andaiv a balU-read ailra

. (juando uon sauno do\t- audare, i localarii cacciali resislono;

di coblriugetli ad uscire. I uu-y/i coBsifltoHo nrl

porlar \u l,i
|

fincslre. Vi tra alruni anni la in Lilla un

9Btf>rulai .'..ilix.i il imtlliuo di casa sua con un can

(Juando un i uon lo p. uli cai'ica>a MI! carrollo

PH^ iiuo.sli.i .

p.ulisa. Ou^jo lira\' uomo avea spc&so un grat

car'uo alia lino delta sua giornaki : r umi i nt'lionMJftJl
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Non convicne poi stupirc <li vedcre tanti fanciulli mezzo nudi

crranti Ira le immondez/o dolle counties. La ragionc si < die la

madre non e ricca abbastanza per imprigionarli nogli asili, dove

qualehe piccola spesa e quasi sempre ncccssaria : IK- la madro pun

farla . anche privandosi del pane. Ouei bambini sono orfani m- pin

nii meno che se fossero lore morli padre e madre : -s>i sno abban-

donali nolle vie delle cilia come se fossero in un deserlo sclva^ffio :

giacche i genitori debbono rimanere dalla mallina alia sera nell'opi-

lizio. Aprendosi a caso una camera di operaio 'quelle camere sono

sempre aperle, giacche non \\ ha nnlla da rubare' si trovano laholla

Ire o qualtro bambini guardati da una fanciulla di selle anni. 1- -i

stanno in piedi tutlo il giorno inlorno ad unaslufa spenta.immobili.

malinconici. La loro debolczza
, piu che non T ordine della madre .

viela loro di uscir di casa. II primo pensiero che vi si presenla e che

quei bambini non hanno riso mai
;

il secondo e che essi soffroiio

la fame.

Dir taluno che queste sono esagerazioni : ma ecco come si difende

da tal taccia 1'autore. Non facciamoci vili illusioni. 11 piu gran nu-

mero degli operai soflre privazioni die non conosciamo
,
che nean-

che si possono immaginare quando non si sono vedule le cose coi

proprii occhi. Le noslre dcscrizioni non sono ne abbastanza fedeli,

ne abbaslanza compiute. Mille considerazioni ci Irallengono : si teme

di otTendere : non si vogliono irrilare quelli che soflrono. La noslra

societa, con tutta la sua generosila e con lullo il suo liboralismo .

non ama molto che le si moslrino le sue piaglic.

Si: anche quando \i 6 lavoro e quando esso e pagalo bone, piu

della mela delle donne e degli operai sono nella miseria
; essi non han-

no ne pane ne abili pe' loro fanciulli: essi abilano camere piu stretle e

piu nude che non le carceri : se un loro bambino e mala to essi non

possono ne comperar medicine
,
ne dargli un lello

,
ne accender il

fuoco. Ecco qual e lo slato della mcla delle noslre cilia francesi ma-

nufallrici, in plena pace, in piena prosperila deirimluslria. Rilor-

nate in quelle viuzze infelle quando qualche crisi e sopra\ \onula :

e voi non le riconoscerele piu : voi non vi inconlrerele piu che degli

spellri ;
voi vedrele una Irasformazione che vi colmei a di orrore.
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1 r beur lulla quesld miwria non nienle : queslu luancanza di

, ijii'>liviid. quisle midila di canicic
, queslo carceri uwidc,

c ni.iliiiiii- ribuiinnli 11011 souo nieule a polio della lebbru -In

divura lo anime. Ou.sii padri . i ui ligliuoli muuiono di lame, pas*

*iii'> la nolle in orgia ndl l-m-mo
; quisle madri Mno iudiflerouU

a \i/i dcllc loro lidiimlr; e.v>e ><>iio !< I'diilidculi o lo consiglierc della

prot>tilu/iune. E noi saromo impassibili dinanzi a qucsla curru/.iouc

ed a <ju >la miscria?

1. aulore acccnna qui ,
alia Hue del suo arlicolo, ad un -ran rimo-

dio : ed 6 il rilorno alia \ila di famiglia per mezzo del uialriuioDio.

Maforee I aulore non pensa cho il piu gran ncmico del malt imonio e

ii in.tlriiiiniiio ri\ilc, die la Uik'sa cUiama eoncubinato, die il codice

francesc riconosce per valido
,

o che appunlo 1 riformalori france^i

vorrebbono inlrodollo nello Slalo poulilicio. Del reslo, noi die non

abbiamo qui intenzione di riformaro la Fraiu-ia. ma solo di difendere

le noslre popolazioni ilaliane c specialmenlc le ponliHcie dalle accuse

di dii vorrebbc poi riformarle, guaslandolc con quei bei mczzi che

coopcrarono a condurre a tal miseria uiolle popolazioni francesi
,

n>i mndiiudcremo col prcgarc i giornalisli IVaucosi rilbrmalon dello

Stalo pnntilk-io a \olcrc dar prima una occbiala alia loro palria ,

oonvincendosi ben bene della sapienle parola dell' Irapcralore Napo-

leonc 111: die prima di pensare a conquistarc e riformare gli altri

pae.si . >i lia da pensare a fon(|ui>l,n- <' rilorinart' niolla parU- ddla

popnlaziono di Franda. Ouando qucsli signori giornalisli francesi, ri-

formatori dello Slalo ponlilicio, avranno ben iiuparala quesla leziono

del loro lin|)>
r.iimv .Napoleone III, allora. ina allora solamenlc, non

si point piu dtare a loro proposilo la gran parola del Vangelo:
I.IK. I/, f;g, wlpocrila: Irai prima dall' occhio luo la Irave ; ed

allora a\ \iserai di Irarre il fuscello die e neH'occhio del luo fralcllo .

Dalla I'randa poi volgendoci ai cari noslri concilladini, suddili co-

me noi, di quel Padre unhersale dei credenli, nella cui persona il

mondo amunira qucl modello di cariU iuarrivabile che lanlo si addi-

ce al Vicariu dell' Agndlo di Dio: conlemplale, direino loro , qual

sia lo schil'oso aspello di quella sociclii, donde .xbuoano a sprcnirr>i

in lai-riim- di c< no i i-on.M^lieri dn liluniu 1

. Sollevale
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con due dita un lombo del velo chc agli occhi degli Italiani na-

scond? rorrendo speltacolo, o poi dilo chc cosa dobbiale aspellarvi

se costoro riescono a tradini colle speranze di migliorc a\ \mirr.

Fale che entrino por n giorno colla spada alia mano e la bcstrm-

nwa sul labbro i rigenoralori che vi promcllono riformc, e Tedrcte,

come per tult'altrove, disammorlizzati (vuol dire cspilati) i Iwni dei

pubblici ospizii, spogliato quel clero dalle cui ricchezzc ogni parroco

trae tanta parle per alimentare i suoi poveri, chiusi qnei chiostri OTC

tanli gtovani e giovancllo del popolo trovano onorata esistenza ed

aperta anche al merito la via degli onori. E^poiche pochi traforelH e

mestatori avranno assorbito, per grandeggiare, quanlo polri racco-

gliere l'rario raddoppiando le gravez/e al rimanente del popolello

derclitto, toccheranno a voi in retaggio le bealitudini di Lilla, di San

Quinlino e di Mulhouse. Che ve nc pare? Vi torna a conto di accet-

tare il cambio?
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1. Mncipii seolastlci della teoria. 2. Bello fc cio che place a vedersl.

igni conosciroento pu6 dirsi usione. 4. Oggetlodel Bello ri-

spolto aile qualtro facolta conoscitrici. .'i. Loro coordinan>enlo.

6. Due sono lo inLelligenzeordinatrici. 7. Dio che produce il Sublime

e il Bello in natura : 8. L'uomo che lo esprime con Tarte triplicc
-

9. nei tre gradi di bellezza, espressione e grazia.

\. Priroa di tcnninare, riduciamo in brcvc prospello sinotlico la

Icoria, con cui abbiamo Icntalo di render ragiono del Hello conside-

rate nella natura e neU'arte. II leltorc gia avra nolalo che Ic basi,

donde giamo partiti sono mutuato intcramcnte dalla doltrina scote-

slica: sccondo la qualc Bello e (it) che piace allii vista : piacere e il

riposn di vna potenza nelFobbietto suo proprio: vista c ogni facoltb

KMMfcitrice, qnando yiunge a tin g ratio di chiarena.

Quesli Ire dementi svlscerati nel loro esplicamento ci hanno som-

niinistrato la teoria del Bello.

2. E in primo luogo che Rello si dica reramente c*d ohe d& tod-

disfazione al \ edersi 1'abbiamo stabilito e sul iinguaggk) comune e

1 V. questo volume pag. 440 e segg.
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sopra Ic considcrazioni dci filosofi. Supposta poi una lale definizio-

nc nominale abbiamo dovuto indagare die cosa sia il piacere, chc

cosa sia il vedere. II piacere, abbiam dello cogliscolastici, allro non

& che il riposo di una facolla senzicnte giunta all'obbiello, a cui tcnde

naluralmcntc, c in cui, sc giunga ad abbracciarlo, non puo a meno

di Irovare soddisfazionc e riposo. Qucsto riposo dclla facolla nciralto.

con cui abbraccia roggetto suo proprio, dee ben distingucrsi dal ri-

poso delForgano matcriale, allorch6 stanco ricusa alia facolla il suo

minislero, e cosi riposa, non neH'alto, ma nell'inerzia.

Ma il Bcllo non c riposo di una facolla qualunque, ma solo della

facolla visiva: visa placent. Or che dobbiamo noi inlcndere per

facolla visiva? Qual sara I'obbietto, nel qualeessa trovera il riposo?

Ecco due quesili, a cui siamo condolli da colesla prima nozione

del Bcllo.

3. La facolla visiva non e per 1'uomo limilata all'occhio corporeo:

ogni chiaro conoscimenlo si esprime col vcrbo vederc, anzi 1' cvi-

denza e ormai passata quasi interamenle nell' ordine mcnlale. Pia-

cere alia visla inleriore, esleriore, vale allrellanlo che piacere al co-

noscimenlo. Or il conoscimenlo umano e composlo e procede per

quallro gradi : il primo grado & la sensazione, le varie sensazioni

s'incenlrano nel sensorio interno; la fantasia Irae quindi le sue ini-

magini per inlrecciarle ed avvivarle a suo talento. Da coleste im-

magini Tinlelligenza con 1'atlivila sua propria aslrae il concello uni-

versale. II complesso di quesle quallro manicrc di conoscere costi-

tuiscc inlegralmenle la cognizionc umana: la quale per conscguen-

za allora avra per s6 compiulo riposo, quando ciascuna di coleste

facolta parziali trovera nell'oggelto conlemplato la parle a lei pro-

porzionala ;
e quando coleslc quallro parli saranno fra loro si bene

coordinate, che conlribuiscano a perfezionarc Tatto supremo dell in-

telligenza rendcndolo capace di muovere la volonta a retla opera-

zionc. Di che apparisce che la Bellczza, benchfe sia per se termine ^

riposo delle facolta conlemplalrici ,
e per6 ordinala ullimamente dal

Crealore ad agevolare Topcrazione.

4. Slabilila in tal guisa quale sia quella visla che dee trovare il

suo riposo nel Bello, ci riusci non malagevole rinvenire Tintima na-

tura di queslo Bello
,

in cui quella vista puo Irovare il suo riposo ;
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litiu nun >i rbbr ,i i,nv rli.- inilugare per via ill ragiooe e

u/.i
i|u.iii

Mi-iiii quegli oggelll, ai quali leude ciascuno dei

quallro gradi ili rngniziooo , c in qual nitxlo n>u-.xli quatlru gradi

iK'bluno fr,i lorn nMmliuarsi per produrro la soddisfazione dell' uo-

juo, ossia del eouosdlor ragiunc\ulc.

K in quaulu alia Icndcoza dellc facolla conosdlrid , vrdrmmo in

primo luogo die il sensorio caterno desidera bdlez/a del lono
(
sia

in -I colorc, sia DC! MIOIIO . cbiarezza ncl manifeslarsi
,

\ariela ed

urdino nel prucesso lineure u lilmico, con cui parla al senso. 11 scn-

uriu iulerao tauto e piu soddisfallu, quanlo sono piu copiuse Ic im-

magini cUe in un solo oggctlo cgli raccoglie da lulli i scnsi eslcrni.

La i,uii,t>i,i . ultiv in lie le rondi/iuni delle sensazioui precedcnli ,

auo\a pcrfezioue aggiungo coir inlrecdarle a lalenlo, secondo il bi-

sogno dell' uomo eonosccnte c coir infonderc in lutlo quel Bello la

ttia. L'iulellello fiualuieiite allora riposa, quaiulo in ciascuna di co-

immagini c neir ordinc delle intrecciale loro relazioni Irova

una uiateria proporzionala onde a^lrarre idee vere, evident!
,
com-

laoveoli, elticaci.

5. Tali sono le lendenze di ciascuna delle facolla conoscilrici. Ma

poicbe quesle dobbono cosliluire in un sol lullo il conosdmcnlo iiina-

no, e cbiaro cbc debbouo fra di loro conlemperarsi secondo le leggi

di un qualcbe ordine : non polcndo il Vario senza qualdie ordine

riduri all unila. Quesf ordine non puo esserc altro cbc il volulo

dal Crealore
; il quale non voile ccrlamenle cbc 1' iutelligenza al

senso, ina voile cbe il scnso servisse all' iolelligcnza ,
e quesla pre-

ikcsse la voloiila all
1

operazione. L'ordine dunque ,
secondo il

qualc rello dovra dirsi il conoscimenlo umano
,
ed alto per consc-

guniza a produrrc il riposo dell' uomo conosccnle, puo ridursi alia

ibruiola seguenle : Perfello e Tumano couo^cimento, quaudo me-

dianle la soavila dci suoni e dei colori, e in generale di lulle le rap-

:it,i/.ioni scosibili conccnlrale uell' inleruo sensorio e uiaueggia-

le dalla fantasia, si prescnla all' iutellello umano un clcmcnlo, ondc

itMiaire agevolmeule verila commovenli ed efficaci . Quesla for-

mula
soiuiuinisjra , come ognuu vede

,
I' idea coiupiula c adequala

del Bello cbe puo appagare T uomo conlemplalore : bt-ninleso che,

polcndo <iut-slo allisai>i per \ia di aslrazione uegli atli parziali or
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d' una, or d'altra fra lo sue facolta, potra ilir hollo un colorc, l)(>llo

un suono, bolla una scrie c di color! o di siioni sonza badarc alia

fantasia
;

bcllo un inlrrmo d'immagini fantastic-he
,
sonza badarc

alia vcril& intclligibile,
ma attendendo solo al soddisfaeimento d'una

facoltk pcculiarc. Ma quesli giudim parziali saranno molto vollo fonli

di enrore, come avviene in ogni giudixio analilico
,

allorchc dimen-

tica Ic rclazioni sintctichc.

6. Ouesla definizionc del Bello puo compendiarsi dicemlo. i-li

bellezza altro non c die rordhic deli" vyr/cllo \\e vane facolta co-

noscttrid e delle mrie facolta all inlcllifjenza. Ma ogni ordino ha

un ordiuatorc, da cui nascc, come da fonte ;
o I'ordinatore non pu6

esscre se non un
1

Int^lligenza. Laonde qnanlc sono Ic intelligenz^

ca]>aci di ordinaro gli oggelti conoscibili, tante SODO le ciassi supreme

di bellozza che ravvisar possiamo noil' univorso. Ora le intell
;

ze da noi naluralmente conosciule nolla condizionc presente sono

T intolligenza divina e 1'umana. Le proporzioni ordinale dall' Intel-

Hgenza divina
,

creatrice di tultn le nature, costituiscono la bellez-

za naturale : le proporzioni ordinatc dall
1

inlclligenza umana modifi-

catrice delle creature coslituiscono la belle/za artificialo. Ainondue

queste bellezze dovranno sempre consistere nel cagionare il riposo

delle facolta visivc mediante la giusta propesiaione dcir oggetto

verso le facolU medesimc e il giusto ordine delle facolte fra di loro

rispetto al fine del conoscimento cbe 6 la retta operazione.

7. Lo svolginiento del Bello nella nalura ci fece incontrare prima

di tutlo la terribile idea dell' Infinite noll
:

immensita
,
nell' eternita

,

neironnipolenza, con choilOeatoro padroneggia ed recede immen-

samcnte tutto il crealo c tutta la capacita di clii lo eontompla : e vo-

demmo germinarne T idea del Sublime. Considerando poi o

immensa virtu limitatanegli effetti ereati ravvfearnmo che la bellezza

di questi si trova nell
1

ordine, col quale il Vario e Moltiplico ritornji

all'unila e adombra potonzialmentc rinfinito. Sircome perallro co-

lesto ordine ha soffcrto ingiuria (Kiir arbitrio umano ; e, fosse pur

inviolato, non polrebbc dull
1

uomo^con altuale cognizione pipnamonlo

comprendersi ; cosi non lullo in natura, rispetlo airuomo. puo dirsi

l)ell
;
e per c^nseguenza chi vuole rappresentare 51 Bello , non dee

nella natura copiarc alia cieca e alia rinfusa qualunque modello.
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V dimqin
1

. l):'iu-li.'' ddib.i premiere in naltira le imn;

il concetto dell* arteflce
; pun

1
Ir.i qursli me/xi

i brlli . se Miolc chc culeMe immagiiii traggano 1'ocdiio,

i.i all
1

wvliio manifeslino il pensiero. Cosi adoprando, 1'arle

si fa imitatrii-c del Creatorc, non gia Irai-ndo dal nulla 'die e pri-

<) deirOnnip HI inraricando I.i nulnia di Ira^iltarc in

altrui il proprio pensiero ,
conic I'dcmo Fallore coslilui maul,

trici del suo tulle le creature. E siccomc, al dir di S. Tommaso, in

In Hindi manifesla Y Altissihio all' uomo il suo piMisicro, vale a dire

per via or di vestigio, or d" immagini, or di parole ;
cosl 1' artefice

umano puo muluarc espressione del suo pensiero, ora ai suoni i-lic

ne imprimono un vestigio neir afTello, ora ai colon cue ne dipingono

un' immaginc nellc tele c nei marmi, ora ai segni die lo rappresen-

tano convenzionalmenleairinlelligon/a. Musica, Pitlura ed Eloquenza

sono dunque le Ire classi supreme dellc belle arli, di quelle cioe, die

si Inivagliano ad imprimere ndla niaUTia un coiicetlo inlelligibile ,

laddove le arti meccaniche pcnsano solo a somministrare mezzi di

soddWazione ed agiateua ;!!' uomo eorporeo.

9. Quando 1' artisla e riusclto a riavenire in quci Iro elementi im-

mgini all:- ad allran-r ^-li sguardi e trasfonderc in dii guardaH silo

coocctto, ha furmaio un bet lavoro. Sc in cotesla immaginc sia riu-

non pure a dipingere il pensiero, ma ad iiifnnd<-r\i quella vita,

qu ll.i \iNadt^i
,
con cui egli lo senle , alia bellczzn avra aggiunto

V tspressione . ^}uando (tnalmcnte celesta bellczya
,

eotcsla espres-

sione p-T 1> \ie deirocduo e deH'intclligenza sapranno peiiclrare

ui-1 niorc r taiMinio vibrare le corde della siinpalia . 1* arlisla sari

giitnlo all' aph-e dclla ddiralez/.a e ddla porfezionc ncl Bdlo, avon-

doto inTicChilo dci liori ddla tjrazin.

Tale e in sostanza la teoria dd Bdlo die sccndc spniiluiieameule

dalle dottrine del summo lilosofo d' ilaliri. drll' Aquinate, e che me-

thtate dai stroi concilladini. li tlispouflerebbero, cmttain noi, dull au-

dar biiM-andn Ira lr Ifin-brc di niiM-ivd.'uli Inn-stirri . (judli sli

cbiati artili/ii di aslruscrif nirl,ili>idn, laiito iurapau di n-ndrr ra-

gione del liello. quantu d' appagare c di aiMjnidaiv lr i
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IL CACCIATORE DI VINCENNES

Gli a/fanni del commiato.

Nella cullii dellc nazioni, quando gli uomini alia scmplicita ac-

coppiavano la rozzczza dei coslumi c dclle manicre, veggiamo che

1' iramaginazione c il senlimenlo erano gli organi official! dell' anima

che davano spirito e movimento ai pcnsieri, agli afletti e alle azionL

Eglino son tulli fantasia, la quale quanto e piu vivace tanto c piu

gagliarda e focosa ncll'apprender gli oggetti ; ncirarmonizzarscli in

capo ;
ncl renderli spedili, lucidi e attraenti; nel complessionarli pie-

ni di polpc e nervi c sangue ed ossa massicce e salde
;
ne perche

gli oggetli dclla fantasia non sieno che specie , spiritose si
,
ma in

uno meramente ideali
,
non pertanto ella sa incarnarli

,
vestirli

,
co-

lorarli, e dar loro una luce e una vita sfolgorante e animata da mille

impressioni.

In quogli uomini schietli c nalurali i sentiraenli deH'animo sono

improssionali dalla virtu immaginativa, che li scalda d' im fuoco ar-

dente, robusto e terribile. Ouclla naturamonda, e disvizialadaogni

umore di simulazione, dissimulazione, doppiezza o ipocrisia. mani-

festa i suoi pension e i suoi affetti colla rapidita del lampo c col fra-

gore del tuono, cui nulla resiste
;
e si sfogano coir impoto dolle catc-
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rallc. o\i- IP ac<pir M.IM *o>|.'mit. p ii*liv||p. o piu romorosc s'ag-

gorgano, riboliono, spumcggiano c si pivripitanofuordella rhiiMiv.

Ni'i. rln- apparlrniamo a unarhilla ra\vol!a in millc ambagi,

clip iirrulTano c aggomilolano i noslri aflViii p IP noslre oogilazioni

in iL-iri, P nodi, c l.irci. <

siMpi-jlialurp inesiricahili, non possiamo

piu rondcrci rapari ail infondi'rr la \irlu wdurnle dplle aflezloni ean-

did', pure, soinplii'i r vivp ilciranimo vorginc d'ogni malizioso

o callulo inlondimonlo chc Ic avvolcni. Egli ^ appunto per queslo

chc il c,ni lore del ouore ndlc comimanzc allossicale da cotesta ci-

\illa aslula e frodolenla, 6 avtito in dispregio c in conlo di melen-

sagginc c imbeciilila, sicche un uomo, che manifest! ingenuamenle

<so, c dctlo bambolo, seiocco estupido, lanlo si reputala schict-

!i-//.i opera di fanciullo e di menlecallo. Colui ti astia a mortc o lr

fa bocca da ridrre : quesli 6 roso dall' invidia del luo benc e in visa

li lodu c milria : coslui agogna spasimalamentc una cosa c fa mo-

slra di spregiarla e averla a noia : quesrallro ha in pelto un dolorc

chc lo maeera e strugge, c ha sembianlc delKuomo piu contento del

mondo, c mentrc ha voglia di piangere piacevoleggia cogli ami< i

nelle brigate.

cosi i selvaggi: essi eio che sonlono manifestano aperlo ccon

fopra passionata oho denlro al pflto gli agila e limartella; c o

amino od odino, o sporino o lemano, o vogliano o disvogliano lo lo-

mosli .mo dipinto in viso, alia voce, agli alti
;
ondeche gli afiotli

sdii//an loro dajrli ocehi, dalle faltezsre, dal colore, dalle crespe, dai

Ridonoepiangonocomei faneiulli, accarez/ano come i cagnuo-

lini, fn-mono come le ligri, infuriano come gli orsi. Essi sono esorbi-

lanli in ogni

Pens! adunqtio il lettore Tinlerno combaltimenlo di Ermellina nel-

1'appressarsi 51 giorno dellaparlenza pel conlinenle d'America. Aim-

rcome gio\am' di sj)irili maschi, ardenle di veder nuove coso,

dislratto dalla caccia, comnv-M> da un'immaginazionegagliardachc

pli di|inirpva millp ^Irane avvenluro. Airtme. IMMH-IH'- non fosse dis-

amorato dc'suoi, tullavia non senliva cosi dolorosa quella lempora-

oc. Malapox.-ra Mnnrllina era in un'angosciache non

:na die la po|ps<e dire. TuKo i circondava parlavale-

StrieIV,tol.\II. 36 /7 Agotto I860
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e rkordavalc una dolce/za o un cordoglio della sua \ila.

c nkordandoh' qtie'piaoe?oli o sconsolati raomenli parealerlu
1

i inu-

ti e inak'riali oggelli avossero anima e voce per iinilurla a rimani i

-

ncll'avila dimora dc'suoi vordi anni.

Sta&do sedula sul suo graliccio conlemplava Ic vcslimcnla tk-l pa-

dre dislose sopra Ic funicello di ncrvo d' alec da lei intrecciate
; si

corapiaceva di quci sopragitli a spina, coi quali aveafle adorno gli

orlioci: godea vedernc le scolature aggirate di code di marloiv, i

manicoUi coi ribocchi di zibellHio o di donnoletta: il cappuccio fo-

deralo a idoppio di coniglio biaHCo, c i baveri coi rovesci di lupo

cerviero grigio o pezzalo. Vedea le pellicce della rnadre colic falde a

riineasa<Ii sorice colo-r tileslro, coi paramani orlati di faitta Candida

come la neve
;
coi petli della solloveste ornati di Irccciere ch' ella

avcva inanellato di nervolini di volpe; i berrelli da festa, coi pendo-

ni da coprire gli owcchi, da lei foggiali coi molli e morbidi soppan-

ni di coia4lole color d'argpnlo; di tullo facea la rassegoa, pcrsino

delle DUflopode di lepre, e tutlo le volea pur dire alcuua cosa in

rimproTero della sua dipartila.

Quando veniano le amiche a visitarla abbassava gli occhi
,
e noa

aveva parole: se leaarravano alciina cosa rimaneva distralla. epur

guardandole fiso paveva che le ascoltasse altentamenle, laddove col

pensiei'o andava .errawdo ora per lo slretto di Simpson, ora per le foci

del Gran Pesce, ora per qualchc piaggia doserta che dovea allra-

versare in islilla. Le amiche diceano : che il malo spirilo aveala in-

vasata e tolla della memoria; ocredeano che qualche stranavisiooe,

influssa dalle slelle, la tenesse ratla ed assorta fuoridi se mcdesima:

ma se si fossero lamenlate a lei per la fame, oh allora noil era piu

smemorala, ma correndo alte conche, ovvero ai maslelli, ove seii>a-

va le carai in caucia
, pigliava de' btioni pezzi di foca, di renna, o

di oervio-e le davaloro, e godea di vederle iangiare, e Iccompati-

va di cuore: di che le giovani Esquimose amavaula assai, eavcanhi

in riputazione della pni garbata e compiula giovane del casale, piena

di generosila e benevolenza.

Quando pero la famiglia era tulla di rilurno dalla caccia e dalla

pesca e stava iusieine raccolta a mensa, TErmelliua, faeendo forza a
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moelrava una tort* gaimza c piacnvoliv/a MM natural?

>rrideiidii ai fralrlli. ponendo loro sul laglicn
1 o-rli i

(till iii
ijiul.-li.- bar/ellett* ,

o apparecchiando lorn eerie satee di eui

nrao gliiolli. Martino aveala piu volte ammonita d' esser piu dolce e

atnorevolo colla cognala, laoiulc vincova la sua ripupi

buon viso o linczze aJfottooBe , per la
({iial oosa Akione amaTa la

sorella viemaggwnnenle swcom ilicala o graziosa eolla m-
na. Mnrtnre \w. die per selvaggio. si pui.-va a huona ragione

in conlo d' IMIIIO di i-uore bona^cioso o iinpastato di burro,

i lanlo accarweato dalla ftgliuola, non sapeva spiccareela

dallorno un Manl-- : ''<! usccndo per la cacia o per la pcsca volcaia

quasi senrpro al suo liam o : a Iri la<-ova guidure i cani; a k-i com-

UK th-va i servigctti della sua persona ; con lei congjglia\a>i . di lei

gftdea farellare cogli amici, in lei avoa posto la sua liducia; sicche

I'Krnu'llina avoa in t-inlo a more suo padrv. die il poirsiero di'dover-

lo lasciar fra non mollo oralc d'una spiua si acuta al cuore, ehe per

tfuanlo corcasse di oelarne la ferita ,
non polca vcnirle falto che il

.wo rammarico non fosse in milk1 modi pal-

Mi. poich^ agli occbi matorni non suol isfoggire mai nulla, ezian-

dio do' piii piccioli indi/ii, chc appaiono sovento a un girar d'occlno

do'figliuoli, a un geslo, a un muover di labbro
,
a un incrcsparo- di

faMte o aggrotlatv di ciglio ;
la madre d

1

Erroellina erasi a\^vedula

gii da boon tempo die 1'animo dolla iigliuola era in temposla: per-

die un giorno, menlre tulti gli allri erano usciti alia caccia, cd esse

ippareccbiarc il pranzo scdeano solotte sul loro graticcio spiu-

mando quattro anatroni della (iroelandia
,
la madre

, posalo il suo,

dis*' -
Ermellina, perche piangl?

!., fanciulla
,
oh' era lulta assorta e rapita ne' suoi pensieri ,

alia

vocc della madre risenlilasi, e lovalo il capo, s'av\ide che le scorro-

vaoo due grosso lacrirae per le gole ; onde \..], n ( | far seud)iaflte

giulivo -Non piango, disse ridendo
,

e la (iamma della lampana

rhe mi IrriM-e diritto la pupilla, e col raggio mi fii//a.

Nun .' il raggio die ti picca la pupilla dell .

ripifdin la

madre
,
ma >i (pudche cociore interno ehe li Mimola e punge da

buon tempo in qua. Ermellina, parla schicllo a (ua madre lo veggo
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che cotesla lua andala in eerca di quello Vcsli iierc, asvognathc

da prima DC fosli (anlo smaniosa, ora U rallrista crudelmenlc
;
c piu

s'avvicina il giorno ,
in che dovrai allonlanarli da uoi

, per I'amore

cho tu ci porli, riesce all' anima lua penosissimo. Cio da un lato mi

consola aai . pcrche U vcggo alTezionata figliuola c sorella auio-

revole; ma daU'allro li vorrei piu stabile e salda ne' tuoi pcnsicri e

uelle tue risoluzioni. Chi ha il mio sangue nelle vene non dtr a\nv

un pello lauguido e rimesso : o nou dovevi richiedcnni con lanlu

islauza di melterli a quella impresa ,
raenlre vedcvi tuo padr

tuoi due fratclli contrari, od ottenulo il mio asscnso e quellu del pa-

dre tuo, devi esser costante a raanlenere il proposilo. Non sara mai

che si dica nei casali degli Jluski dclla Boozia
,
che la iigliuola di

Marlore ha il cuore di coniglio, o vuole e disvuole, come quelle fo-

che
,

lo quali rodono la crosla del ghiaccio ,
si aprono il vareo per

uscir del mare
,
e in cambio di salire a respirar T aria aperta , mel-

tono su il capo, si guardano inlorno, e rituffan di nuovo

L'Ermellina a quelle calde parole della madre si sent! balzar 1' a-

nima d' una gioia improvvisa, e con impelo di cuore le rispose

No, madre mia, la figliuola voslra non e come la foca limida, che,

ic luogo di salire dal suo varco in sul ghiaccio ripiomba in profondo;

ma come Torso bianco ferilo, che affronla unaschiera di caccialori e

di cam che gli serrano il passo, ed o lo franca da gagliardo, o muo-'

re da valoroso. Non vi nego, che Tamore mi combalte ,
e non sarei

figlia vostra e non sarei degna di Marlore se non provassi il piu

vivo dolore neirallontanarmi, benche a tempo, da voi
;

lullavia i-io

nou fara mai vacillare rErmellina
,
la quale non si diparte per leg-

gerezza o per giovanile baldanza
,
ma per conoscere il Grande Spi-

rito del cielo, e farlo poscia conoscere e adorare ai suoi piu cari, e

renderli degni di goderlo per tulta relernila. Marlino mi disse
,
che

Dio ha dalo in guardia ciascun di noi a un Angclo ,
il quale ci gui-

dera alle Vesli nere, e lungo il cammino ci campera da ogni male
;

laonde io parlo tranquilla, perche TAngelo di Dio sara il nostro cu-

slode e la noslra difesa : anchc voi avelc il vostro : pregatelo che

insieme col mio e con quello ftAirone ci ollenga dal Grande Spirilo

un prospero viaggio
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la madiv c !.i li^rliuola orano in quosli rajrionam

dinm ;:li urli dr rani. < ln> rilnrnaxann ilalla <a ria ton Mnrlnre

I Kmx'lliiM -..VST ratlamente dal suo graticcio o corsegli incontro

IMF aiulaHo lirar d<-nlro una gr<
la <jualc del solo suo gras-

mpi pariM-Hii maslelli. Uivennero c/.iandio alquanto dopo Al-

Dnmirrf. ma tulti mara\ij:liosi d'una nuova presa clic ave-

Nan<> latto d' un volpone bianco, cui riivondava it ci)llo una gorgie-

ivlia d'cllitin 1 con sopravi iiu-isi ak-iini srjini da loro non conosciuti

-Che sara? S' b egli mai vcduto animali gorgierau"? nascon egli

alnini collf lamina al collo? Ma s'egli v'6 un serrame di fcrro! Chi

I* ha chiuso ? chi ha giralo intorno a qucl corchio gli orlicci rosa ?

vhi \'lia impresso quc'scgni?

(Jli Esquimosi crano in colcslc stupefazioni quando enlro Marlino

con Airone. i quali avcano i carnieri picni d' otlarde c d' anilre

dalle piume cangianli ;
di che Y Ermcllina grido Oh vcdcte che

nuova presa fecero i miei fratelli! Quesla Tolponaccia come ha ella

in colal IMI'KI il collo aggirato? Saprestecelo dir voi? Marlino

piarda il collarelto, ed esclama : Ah! ve' un corriere dei viaggialori

polari: leggiamo Collinson, nave Enlerjn'ise cap. harrow 1852.

Xlrelt. Pnn. Galles 1855. Baia Cambridge 4854 Chiuso ne

tjhiacci. Di Franklin niuna wwora.

Allora Martino, a tutta la famiglla che pendeva curiosa verso di

lui, disse Ospili miei, dovri sapore siccome i bianchi, che vengo-

no sulle case volanti nci vostri man golaliin cerca di sir Franklin, al-

lorche prendono nolle Irappolc alcune volpi vive, cingono loro il collo

<li questi cerrhielli d' oltonc
,
sui quali incidono le parole che dauno

contezza delle ioro navigazioni. 11 capitano Collinson trovandosi col-

la sua navr rinchiuso fra i ghiacci, ove pass6 Tinverno del 1853 e

54, colta qui'sta volpe \i mise la gorgiera di ottone che voi vedrtr.

- li-se nella sua lingua inglese la storia compcndiata de'suoi

Tiaggi. Egli vennc nel mar Polare pel mar Pacifico, c varcalo lo

slnMlo di Iti'hring ^iun>e al capo di Uarro\\ nol 1852: nel 1853

trovavasi ndlo strettodel Prim'i]H'<lillllt
1*: nel 1854 approilo alia

Ham <h Cambridge nella terra di Yilloria non lonlano da noi ;
e fu

in cotesli mari serrato dai ghiacci ,
e pos^ia sepi><'>i

al >uo rilorno
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ndringUillerra, die nrlla disgelata gti vcnnc fallo d'usciro da

catenefl 1'i Luglio, e nel 21 d'Agosto pole ralaiv ml porlo di Chi*-

rema, ne giunse in pallia die ai primi del 1855, cioe quallro anni

Iro, senza pero aver lro\alo nissuna Iraccia di sir Fninklin.

qnel cdebre uomo bianco, per cui cercarc pcrvonne da \..i n -\\;\

scorso invcrno il eapitano Mac Clintok e vi fece si bei doni. Callin-

wi arlunqiiG, com'obbe piglialo akuno volpi, si vi misc quei colla-

rclti coiriscrizionc, c lasciollc in Hbertk, acciocch6 scorra/zando per

molli luoghi Ionian! potessero per aytontura cadorc nolle niani di

sir Franklin, e perlal via sapessc ch' cgli era ccrco, e le uavi sta-

vftn sulfancarc ci tali seni di mare. La volpe colia da Alcione e

una di quclle ;
sicche eir c vccchia maliaiosa, ma pure incapp<) ncl-

la tagliuola. .

Allora T Ermellina iigalluzzilasi tutta, esclarai* Anche noi dal

<nlinenle (V America invieremovi lo volpi colle novellc del noslro

viaggio. si. Abbiamo gia di molle piaslrine di mclallo Irovale

ne'ir isola del nariifragio, e Marline v'incidera sopr.i
- Eimellina

Fiwne del Gran Pesce Compag-m bene Cosi saprote dove

siamo. e in qucl btne
( gia s' inlestlc

)
>oi vi chiarile die il valico

del mare sul ghiaccio fu buono; che sianaosanieprospcrosi; che non

ci manca vcllovaglia; che tiriamo innanzi a buona speranza eec. ecc.

Adagio, buona mia, inlerruppe Mai-lino. Le volpi non hanno

il nido nella casa voslra, oude lasciale in Uberla s'affrctlino di veni-

e a vedern, e in eambio d'ire a tramontana posson volgcre a mez-

zodi : ma io v'indichero un modo infallibite da far giungerc afla fa-

soiglia le vostre novclle. Voi sapetc, cho oltre le lepri e i conigli die

serbate vivi Ik entro quello steccato, avelc olio, o dieci paia di pa-

lombacoi nell' allro canto, ai quali io ho fornvato un po' di colomba-

ia, e voi li Qtttrite colla cognala moHo amorosamenle coi fogali c col

cuori d'alce, di renne, e di bisonte cotli, ben trinciali e risecchi :

ora noi ne piglieremo qualtro con noi : vi perremo un naslrdlino al

collo, su cui scrivorete in lingua Hwka U luogo ove sianao, e sfH-i-ia-

mo eziandio quel Dene, ehe indidii il nostro boon cssere : tl.iremo

indi loro il \olo, e non dubitate, die se fossimo lonlani bon mille

miglia essi tornano al nido. Alcione porta poi la collanuzza scrilta
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ill' \iujekok,
< i fonlcnuld in caga, c

Mil ror,l> ivi-lr . i^:i-T,inn d

Oli hi'Mt'! oli hem*! gridiM' Bnftetllna: ->pp illiamo II

!> di Simpson no lanciamo unu per 1' aria, e \ia die \ola

d'filalt. ;il! -Ininliaia:
'

M>"I .saprcle di noi ognicosa. Deli, cole-

sli biauchi quanlo sono ingcgnosi ! Yorrd proprio che le mte due

!i
'

1' Ollnriln e la /Vowr apparasscro coloslo hcl mudo:

|Mroc('li.' quando i loro fratclli vanno Ionian! alia cacria do' bisonti,

nello sparlirsi da loro li pirghcrnnno di porlar seco due o tre pa-

lombi , i quali vi-lofissiraainonte ne nvhoranno le novellc in fami-

gh'a Da qnd niomonlo TErmi-llma era semprc alia colombaia, c

nulwa lc >uo bestiuolc con isquisila dili^onza. Indi pregc dne cop-

pi* ili pilombine, porlolleall' Oltarda c alia Pcrnice, acciocche al-

letasserle sinchc nidificassrro, a larosscro lc covalc. Inlanlo nioslro

loro la man'KM-a di nutriearle: il flic riusci a nieraviglia ;
e quciMi

Ksquiinosi appararono il niczxo d'avcrc i racssaggi dai luoghi lonlu-

ni come noi usiaino de' Iclcgrafi.

Oueslc cose pcro non dislracvano qudl'anima selvaggia dal pen-

S'UMO di dnuT.si dilungare du' suoi cari, c scntirsone islraziar dentro

T un di piu chc Tallro. Li poverella progava la Madonna chc le sce-

qin-1 dolore; volgcvasi all' Angelo suo bcncdello, c prima di

coricarsi poneasi in ginocchio, c supplicavalo ddla grazia d' addor-

mcntarsi subilo per non aflissarsi in qudle angosciosc immaginazio-

ni : lalora veniale fatlo; ma sovenlc non polea pigliar sonno, c ,illu-

ra si tapinaxa, si crurciava, c lulTava>i in millc cruddi prescnlimen-

ti. r.u> ,i!> <l csser giunla a mezzo lo slirtlo chc divide la Boosia

r I isola del // Guylielmo dal contincnlc d' America, udia solto i

lii.iK iu muggir cupamentc I'occano, sentiasi sotto i pie-

di Iraballaiv qud pontr pauni.so, vedcalo qui e cola ffiid. i>i c spa-

l.iin. nv. * i raliriiuli marosi ri^onliaro, scagliarsi in allo c spunicg-

giare e diflbndcrsi a largo spazio: giu scmbravale esser col Iraino

ii-
ll'ai'xjua, e i can! nuotaro in essa e non peter roggcrc all impolo

ddla corrcnte: in qucsle agilazinni sudava, Iremava, raggreppa\-
>i eulro la siia pdlc (1*1 bi^oufe, e non potea pigliar souno.
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Appona IMTO slanca vclava gli occhi a un loggero soporc, ed co-

co i sogni con mille ncri fanlasmi aggirarlesi per Fanimo conlurbalu.

Quando era un orso bianco, sbucato da un borronc
,
die 1' assaliva

mentr' ella uscia Iremanlo da una profonda spaccalura di ghiaccio ;

dioanzi avea la fiera a bocca spalancata ,
di dielro un abisso, dai

tianchi due muraglioni di ghiaccio, e non avea rilirala, e non avea

scampo, e g& cogli unghioni crale addosso, e col ceffo in sul \i-<> :

un subilo raccapriccio la risvegliava ,
e in tanlo scntiasi un sudor

freddo corrcrlc per la vita. Anche dormendo parealc navigare un

gran fmme, e nella foga della correnle vedea fuggire le ripe a rilro-

so, e Tonda freraerle ai fiauchi e vomoreggiare nelle sassaie ; ed ec-

co s'accorge d'esserc omai vicina a un' altissiina cateraUa, cbe ai

precipila da piu di inille pie nell
1

abisso: un punlar di rcmi affanno-

so, un curvarsi per mcglio arrancare, un volgersi a Martino ed Ai-

ronc, un gridare aiulo, e inlanlo il navicello trabocca nell
1

impelo

del Olone, cd ella si trova pendula in aria e si sveglia altcrrila.

Di colesle e soiniglianli angosce erano Iravagliati gli ullimi gior-

ni all
1

Erraellina
;
che sc da un lato il vivissimo e cocenlissimo amo-

re ai parenli ad ogni di cadulo le facea sentir piu forlc lo spasimo

del dislacco, la vivissima e cocentissima brama di conoscere la pa-

rola del Grande Spirilo la ricmpiva d'una lelizia ineffabile alsoprav-

venire d'ogiii aurora novella. II noslro povero cuore e pur fallo co-

si! Desidcra e lerae sovenlc ad un tempo la cosa islcssa, che logio-

conda e lo allrisla, lo allella e lo rimuove, no sa quale dei due af-

felli, che gli lenzonan denlro, sia lalora da approvare o da disdire:

.sc non che quando sono in lolla la natura colla gra/ia il benc supc-

riore la vince suH'inferiore, e la villoria impenna Taniraa a volare si

alto sopra le umane aflezioni die le perde in tullo di \isla, e si su-

blima nelle nobili sfere delle inlelligenzo celesli ove si trasnalura e

senlcsi divoniro maggior di se stessa.

Marlino in mezzo al lungo pcnare della giovane aminirava i Mioi

sforzi, e non last-Java prelcrirc occasione di animarla, di consolarla r

e d
1

aggiunger spronc a sprone ,
ancorache ella gia per la vigoro-

sa e gagliarda tempera dell' animo fosse di sprone acutissimo a se

medesima. Ora le descriveva le lieto accoglienze che avrebbe dai
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Mttchi. i quali rxsriiil..
i|ii;isi

lull! del Canada parla\ano il franiv-

- rbavano ancora le genlili corirsi maim-rc dHIa nazione

ond'erano original!: in'- pnvln'- MM>xs.-n. d,i mnlli aiini fra \f Hale

spondf del liumc del fiYmi I'csce . del Cnjtptrmine ,
o del l,ii:hi

dello Schiavo e del GnituTOrtOi o nel seno piu fillo ddlc luivvic

t^ra
|

r l,i ( ,IK ia do| r.asloro e dcgli allri animali dal finlssimo jx-l...

or.i appunlo prr nirrralan 1
l

l

polli dajjli Indian! d iirli Ksijuimosi,

!->u f-raim PIM- cin di nalura mono ospilalo e benigna.

Spesso dipingcvalo I'afTabilila, la ciiiila. la pazienza ,
I'amore-

voloz/ra dHIc Vcsli m-iv. r come lo sarrbbcw padri allclt

fOfl^Di delle cure e sollcciludini materne per conoscere e pn)A\<
i -

flere a' suoi bisogni . di guisa cue sollo queslo rispetlo ella non

;nn lil)(> ad augurarsi la palria e la casa dc' genilori e de'fralelli.

Vedra la \ila .slenlalache nwnano per salvare le anime de' redenli,

semprc umani e carezzevoli eziandio cogli Indian! piu barbaric dis-

a\Nt-nen1i. solo per addomeslicarli , e rader loro di dosso quella

cnidtv/a e scabrosila che li rende lal liata piu ruvidi e fieri delle

Wre silveslre.

Siinilmenlo solea descriverle le vaslo pralrrie irrigate da fiumi .

nelle quali paseono le innumerabili torme dei cervi, de'caprioli,

degli stanibecchi o dei bisonii: al rln 1' Krinellina non sape\a ap-

porsi. siceome quella ehe nala fra le continue nevi che copron la

i' rr-i . non polea comprendere uno spa/io verdeggianle d'erbe e di

fiori . o lagbi o fiumi fluenli : ma cio che meno sapea roiicpire era-

no le ampie foreste, delle qnali Marlino slea lenerle ragionamento.

E poiche nella Boozia, e mollo raeno n-||e region! piii boreal! ,

Bon \' lia ch^ qualchc raro ccspuirlio . c qualche maghero arbo-

seello, TErmellina non valea coir immaginazione a iigurare gli al-

bei-i piu alii d'un rovelo od'un salice nano, che solilario barba sol-

tanlo in que' geli : laonde allonila a quel distendere cht 1 Marlino fa-

le boseaglie americane e pigliaiv pia//a -i \as|a. che giri ben le

e du.L'enln iniirlia alia lunpa, la fanriulla da\a in rerli oh ri-

.sonanti. e dir.\,i - Ma dunque egli e un mare d' alberi !

Marlino che voleva pure farnela (-apace. ingeirna>asi di eercare

.ilcuna cMmpara/inn- . ma gli lornava diflicile : dacche nella Boozia,
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non avvi canncli, non av\i cauipi seminal! di grauo ,
o di :

.iggjy^*

per indurre u<-lla nicntc della giovanoqueirimnwu

pianle, per il chc ricorse a cio chc piu polwi iciirlc gli m-hi: e

mi di che crano alia caccia sollo un
1

alUssinaa ripa di maoigni

gliosi ,
da ogni risalto dc

1

quali pendcano ,
a guisa di ima gran srl-

va di punloui , migliaia di gkiacciuoli : ecco, disse, vcdi? Le i'iv-

sle sono formate di lanli i'usli '(]" alberi, quauti vedi lassu peodcre

qucllc guglic rovescie di gliiat-i-io : lu rivolgilc colic punle in allo
,

mclli loro per tullo il pcdalc ramie foglie, c lie avrai una sclvaom-

brosa e verdcggianle.
- Ah, ah

, diceva, ora iulenilo Ma ta. non inlcodeva nulla;

mercccche la prima volla, cue ncl viaggio s'abbullc a vcde^e una

foresia d'abeli e di lavid fu ollremodo sbalordila all' allez/.a di quei

I'usli, alia luughezx.a di quei rami, alia Cbllozza Ui quelle foglie, e a

quello inframmezzarsi e conscrlarsi di quelle braccia noderose, chc

lanl'ombra giltavano,e rcndeano il Jocosicupo e inlralciato, ch'essa

od Airone non osavano di mcllcrvisi per enlro. Ma dalo lor cuorc da

Marlino e faltisi nel piu fillo, crano picni di pnura pel fragoroso

mugghiare de' vonli, e per T agilarsi de' rami, cliv.
1

parea loro come

un marc sovracciipo in burrasca
;
e lenievano ad ogni passo, non

quei Icnlcnnaro delle c-imc e corauiovcrc dclle fronde facesse loro

qualchc brullo rovinio addosso. Tanlo pei due giovaui Esquimosi

queiradunamcnlo d
1

alberi, c quei labirinto di virgulli surli fra loro

era cosa in lutto nuova c singolarc u vcdere.

Gia il tempo della parlen/a s";iv\an/ava a gran passi, e Martino

nulla ebbc piu a cuore chc di unlrir bone e ranDcrbarc i cani, ehe

dovcano lirarli per su tanli ghiacci c tanlc nevi; il valico dclle quali

quando sono mollicce c in sullo slruggere c falicoso al sommo. Lavo

c terse come specchio le due pistole a rivolta e Tarchibugio; forbi c

liscio benc i mctalli del suo buon lelescopio, la bussolella a mano ,

le punlc dclle picche c d'un'alabarda, caro preseulc di Pelersen.

Fece gran diligenza per imballarc c immagliarc blretlaniculc i colli

delle finissimc pelli di sorkc moscalo ,
d' ermellino ,

di donuola c

d
1

allri animaluz/i di gran valscnlc jtcr ddiiarnc agli ospili canadesi

cj xillre vendcrne a rilrarrc danaro necessario in moUe occorreiizc.
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ARro balletie rrano di (<!; i> i! .Hi da rc-

gllariK !>\\ 1. -iadi.)/ .dfc.

--,'. I'iludinc di Marlino fu Yolta n Iriwrc m prim

sopprcssa il pemniican e Ic altrc carat in conria od aflamalc . ;:

;iigliassero nol tratno il nacre spazio possibilc: cosi i sacchi

del carbon fossile : Ic cassette da contcnore i due butliglionl di spi-

rito di vino: le scatote di lalta ov'era il the, lo zucchcro, ed allri

camOBgiari : oosl i vasi. i calderclli, oorte boltiglictle di rfutrn e lan-

lo aitre rosclle avuto in dono dagli inglcsi , cbe gli sarebbero di som-

nia ulilila in quel lunghissimo viaggio. Aveva piogato dostrissima-

mente le pclli per la tenda
, quclle ehc formavaDO il baltcllo

,
c il

de cordami, degli staggi . delle cavigHe, deilc armi in asla,

degli ordigni da rawonciare la tirggia ,
come tanaglie ,

martclli
,

chiodi , coltelli
,
scure

, arpioni ccc. Talto era cosi allogalo, inimar-

ginatn , combtciato, chc parea ualovi drntro, c in cio Marlino co-

me marinnro era ingegriosissimo.

In su (fuesti apparci-chi, falti quanfera possibilc di soppiaito

quando la famigKa era uscila alle cacce ed Ermellina od Airone n-

mancvnno a rasa, un giorno chc per avventura Martino coi due gio-

vani era ftK>ri a visitarc gli ingp^ni da trappolarc Ic volpi ,
ecn.U

venire alia casa di Marlorc YAngckok, il qualo a\<>a fatto appunto

spiarft la toro andala. Quel magliardo, ch'era un anfanonc di sua

nalura, aggiontam Tarlc, parve airentrare nella stanza un osscsso;

tanto avea gli occhi spalancati, strabuzxali e quasi fuor dcU'ocrliiaic :

Hi avra scarmigliati e rilli in capo ,
come chi 6 prcso da allis-

simo ton-ore : le guaiice |)allide . la fronte increspata di rughe pro-

forwl? etaprlirnti: la bocca semiaperta o spumosa, dallaquah- usciva

un liittnn^ a singhkw/i, come chi ha la straza in un cappio scor-

m:uilaca\a o nmlorc^vasi nmie chi li.i la co-

p.
Hurl >i-r e la moplte. che soli erano in casa, voggcndo qndt'aofch

P^fjnrl conlorriM : Ho slrop)n<- mira^inlo slolidi e

<i ixm che linalmcnle .Vr/or presolo per u

ftiltrtl sedeir s>pra VIM li hue mcwoalo Eh bcne,
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die tu sc' si smanioso c quasi in sullo spirilare? Hai disgra/io pub-

blicho a significarci ? Hai qualchc guaio privalo? Su, ra>aci d an-

goscia, Ic nc supplichiamo.

Si, buoni amici, csclam6 qucl ciancione, si, cgli v'e disgrazic

pubbliche e guai privali, e m'e duro il doverlo pur dire; ma io

dirovvelo per dovcre, ancora che siavi per tornare moleslo. Sap-

piate adunque ,
cari miei

,
che essendo io ncll

1

ullimo sonno prima

dell'alba, e ben ravvollo nella pelle del bison tc sul mio graticcio,

mi sento dare un grand'urto nel fianco, e nel tempo stesso una ma-

no che m'afierra pei capelli e mi scuole. Io destomi, apro gli oedii.

e che veggio? Veggo una gran luce balenar nella camera, e in mez-

zo a quella Torigarsuk ,
non bello e ridente come suole

,
ma dpi-

glioso e lorvo e in allo di levare una gran mannaia in aria e volrr-

lami calare di gran colpo in sul capo.

A quella vista io metlo un grido altissimo
,

e voglio balzare in

piedi per gittarmi disteso in terra ad adorarlo : ma rinvolto com' io

era in queH'ampia pelliccia non potei farlo
,
e lesi le mani in atlo di

supplichevole. Allora Torigarsuk spianate le ciglia e acconcio il

viso a maestfr, fra Tadirato e il benigno, disse Angekok ,
tu non

fuggirai 1'ira mia
,

e tulti gli Huski di questa penisola saranno da

me travagliati e diserli
,

se Martore non cessa di piangere la pros-

sima dipartita dell
1

uomo bianco
,

di Ermellina e d
1

Airone suoi fi-

gliuoli ;
e sc in cambio di prolungarla ,

come fa con mille prelesli r

non la sollecila e non la sprona.

L'uomo bianco e il mio piu morlalc nemico
,
e s' cgli continua di

rimanere su questa terra a me consecrala, coslui minaccia di tormi

il rcgno ;
n& io intendo di spodeslarmi di si fedeli e prodi cultori

qual siete voi, per cedere il mio impcrio a coleslo audacissimo de
1

mortali. Gia m'ha rubato la venerazione e Fomaggio di quella fan-

ciulla e di quel garzone, che piu non nVinvocano ne' loro bisogni, e

m hanno a Tile e mi dispellano come cosa abbielta
;

io die scateno

gli aquiloni, metto i man in lempesla ,
soflio le nevi

,
do il volo agli

uccelli die trasmigrano ai voslri liii
,
rneno fra voi col mio cenno i

cervi, gli aid, i bisonli, i caribu c i buoi moscati, ne vi faccio m;in-

care unquemai la pesca delle foche, dei vitelii o degli altri moslii

marini. che sono il vostro cotidiano alimenlo.
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In-
<|iH-l

lomerario MIO! condurli alii- \< >!i i,<'i> 'CcM

loro no un Di
piii Brando di me, c poscia vuol ricondurli

quivi per insegnare agli Iluski ad adorarlo in mio luogo ,
e cacciar

nic nri profondi gorglii del man*. Inland) vadano, mi Hi levino di-

nan/i : io asseeonderd propizio T andata ; pel ritorno poi ,
oh pel ri-

tomo << la \edrerao. Angekok ,
111 va da Marlore, e gli dirai da

mia parlt\ die, affrolli colesto viaggio, che bealo lui.

La cosa era manifVsla. l.'.ingekok \u\e\n torsi quclla spina, ch'e-

ragli Marlino. dagli occhi, o intesse la favola dull' appariziono ;
ma

il buon Mnrlore piglio la cosa da senno
;

e siccomc per lo innaim

[iiando uno quando un allro prelesto per indugiare la dipar-

lita, massime dclla figliuola , rli'i'gli amava d' uecesissimo alTelto,

ruolvolti! di farsi animo e d'affreltarla. Perche tomato Marlino dalla

ia
, gli disse Ospite mio dole*4

,
io crederei cb' egli Don a

Mipra>lai(> di vantaggio il mcttcrsi in cammino; oggimai la stagione

volgo a meglio: le aurore son lunghe ,
il sole gira aH'orizzonte per

qualche ora, il crepuscolo della sera c prolisso, onde fra Talbeggiare,

il meriggiare, e il chiarirc dell'aria crepuscolina voi vi avele parec-

cliie ore di viaggio disteso : aggiugni che ora la lima e nel crescere

e v' allunga sulla neve una buona luce. Sei lu a online ? Ti raanca

egli nulla?

Nulla, rispose Marlino, i tuoi figliuoli ed io siamo presli : par-

la con Ermcllina la parola che parlasli con me

Dopo due giorni i viaggiatori presero commiato dai parent! e da-

gli amid : la sola che in casa non facesse Ic dispcrazioni era la ma-

dre : qucsla donna virile avea gia concepito neiranimo il fermo pen-

sicro di rinunziare olle superstizioni csquimavo , e di riconoscere al

rilorno dclla figliuola e adorare il Grande Spirilo del cielo. Nel mo-

ment" dt 11' a\ \iarsi vereo Y isola del Re Gnglitlmo Irovarono fuori

dc!!. i .-.I .a <li ghiaccio due slitle
; sopra una dellc quali erano lo ami-

die dell' Ermellina , c sopra 1'allra gli amici tfAirone: le fanciulle

\ollero Tamica con esso loro, i giovani si prcscro Airone : Damiere c

(I'ini , sj po.sero su quella di Martino, e dalo il segno partirono tulli

o Ire di gran corso.

1 <ani degli Esquimosi hanno un ningolare islinto d' invidia, che

piu e mcno 6 proprio di lutta la razza canina, ma piu forte che mai
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hi quc' lor vellri di nalura lupigua. (ili Esquimosi si servouo tli civ-

testa ringhiosa passionc come di slimolo aeulo a farli \clo-

cemeulc e souza rallenlo ; impwoccbi
1

soelgcmo dul bronco uno d*-'

vellri piu suclli ed ardenti
,

<? in laccia agli allri 1' accarez/ano per

parecchi-giorni, c gli fan vezzi, e giltaugli budeUacae as&iu. Di ch

gli allri gli rignano adttosso, <5 gualanlo in cagnesco, enon possono

patir di vcdersclo:innanzi, divoraadolo cagli occUi, .poiche non pos-

sono isbranarlo co
1

denli per 1' alia protczione ondo Jo ricapi;e il ca-

Or quundo gli Esquimosi sono in procinto di parlirc allaccano gli

olio o dicci cani.alla slilla di IVuDte, come le anliche quadrigh'

Greciie de'Rooiani
;

i viaggialori vi salgono e il canalliere scdulo sul

dinanzi piglia lulli i guimali nella mano sinistra. Allora un allro ral-

lacca il bcniamino in capo a lulli con un lungo guinzaglio ,
cbe ka-

passa del doppio gli allii cani, i quali al vederselo innanzi arrufi'ano

il polo e digrigano i denli. II veltro fuggc ,
e gli allri dielrogli per

ciuflfeirlo, morderlo e lacerarlo ; sicche dal fuggire dell'uno e dall'in-

seguirlo degli allri nasce un condlalissimo correre
,
cbe fa volaiv i

\iaggwlori sugli sdrucciolevoli campi della neve e del gbiaccio. Cosi

preseso la mossa le Ire sliWe
,
e di gran camera divorareuo paree-

cbie miglia.
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izzo d' un trullalu in'.acno alii .Vonviw'/u fem^onde tk'l Papa ,

perMnns.' L. A. A. P\\v Yescooo d'Alyert Algeri 1S60 1.

'

Conlinuazione e fine)

M',|iula 1'origiue c la logillimiladcl polor lemporaic dei Papi, se-

condoche esponemmo nel preccdcnlc quadorno
2

, passa MODS. Pavy
nella lerza parlo dell a saa opera a ragionare deircsercizio di un lal

polerc, dMdondo il suo discorso in Ire sczioni.

Vila prima sczionc egli considera il carallerc goneraic del Papa-

lo nella sua missions di Principe tcmporale, c moslra come i Papi

perleloro virtu pcivate c politiche hanno raggiunto, per qaanlo 6

coocesso alia debililii dolla noslra nalura, Tidealc dclhi p.-iir/idno di

Sovrano. E a dire il vero, qual allro Irono ncl mondo incivllUo puo
recarc in imv/o egualmcnlc una scrie si lunga di Principi illuslri

per sanlila di >ila . per cle\atezza di mente
, per nobiUa di azioni?

A muovcrc da Leone il grande, vero fondalore della sovranita pon-

Uficale, non mono di dk-iasscllc Papi mcrilarono d'esscre sollo^.d!

t Etfimtr (Tun Iraltf .twr In Sottrfrainftf tcmporellc <hi Papt par M.r

L. A. A. P4vi Ertque (TAIger Alger 1860.

2 Vedi CIVILTA CATTOLICA. (Jnartaserie, >ol. IV, pag. 158 eseg.
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aironor degli altari; c Ira quclli stcssi
,
chc non vcnncro canui;

li, quanti possono rammemorarsi corac modclli di bonta, di sapienza,

di politico rcggimcnto? Un Leone X, die die nome al suo sccolo. uu

Sisto V, un Benedetto XIV, un Pio VI, un Pio VII, un Leone MI

e per lacere di tanli allri . un Pio IX. Lo splendore delle virtu phi

olelte e cosa si usualc ne' Ponlcfici, die piu non eccila meraviglia ;

e cagionercbbc gravissimo scandalo in essi cio che in qualsivogHa

altro Principe appena si ascriverebbc a difetto.

Che diremo poi dclla semplicila de'luro costumi,congiuntaad una

opcrosila senza esempio? Pcrciocche si vedc il Papa nei di soten-

ni circondato della pompa piu abbaglianlc, non si forma faoilmente

un'idea della sempliciti della sua vita. Niente non c cosi splendido

come il Vaticano dov
1

cgli abila; nicnlc non e cosi poveroe inido co-

me la camera dove accoglie ad udienza. II suo vesliincnto, senza

fasto, somiglia quollo d'un umile rcligioso. Parco e il suo dcsinaiv.

e tranne qualche giorno cslivo passato in villa, egli si asside a soli-

taria mens.i. Reslerebbero mcravigliati perfino i semplici borghesi

dc'nostri tempi, se si diccsse loro cio che costa il suo tratlarncnlo.

Non mai spellacoli, non mai cacce, non mai feslini, non mai serate,

non mai diverlimcnli, salvo il rospirare un po' d'aria nel proprio giar-

dino o fuori le porlc della citta, e visitar chiese o comunita, o discor-

rere alquanto co'suoi Prclali domcslicl 1
. Egli e afTiitto privo di li-

berta. Tulli i suoi momenli son riparliti tra gli esercizii religiosi e gli

affari dello Stato. Basli leggore la lista della distribuzionc dilul-

ti i giorni della seltimana per le ofe si anlemcridiane e si pomeri-

diane, in cui il Papa conferiscc coi diversi cap! delle Congregaxioni

e dei Dicasleri ncl ranio si ecclesiaslico come civile, per restare sor-

preso com' egli ollre a lutlo cio Irovi tempo per accogliere le per-

sone che a lui vengono da tulle le parli del mondo, Vescovi, prc-

ti, laici, eziandio acaltolici! II segrelo di cio sla in queslo die il

Papa e libero d'ogni cura di famiglia, mcrcc del celibato ccclesia-

stico
; ascende il trouo dopo di ossersi assuefalto alia vila labo-

riosa in varii oflicji dt'lla camera percorsa; e uomo di virlii eiuiacnte,

1 Pag. 304.
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jualila del su araUciv >' lout.mo da ju.-i jia>sak-iu-

pi cbo lanta parlo cousuniano ddla \ila dr-li allri I'riiripi. Ma

per do sk'o >i richirdr una tirande anm-p/inni- d:

. diguila jxmliliralc nuu puo aavllarsi
,
sen/a una

<Taniiru> Mr., ^lin.uia, c tin graodc amorc di Dio e zclo per la (

; fiifBfiPpM
1

'

1 '' pi"pi'' J
'iii>l;i polcnza e la pad iu;i.'i ;

ij::.
11

cfJW/MWe' 1 dalla ^idila. (Juindi il nome ul i'oulclin- di .W-

tissiwo Ptidre. Patcruila c Suuliti , le due piii iiobili doli e piu

t ,^Cfs> , collrgaU- iu gnulu cininculc DC) Saccrdulc supremo

quollo che foudano iu lui ed ass'^lono la diguila di K<>. Ora la pa-

si mauiftsla iu (re virtu principalmcule : iu una solle-

couilanlc per gl' iulercssi dello Slato; in un' allabilila cbc

renda il Sovruno acccssibilc a lull!
, per quaulo Iu comporla il Inn -

pu t
1

il grado : in una caiila upcro^a verso ogni sorta di svenlurali.

<fjjtf$^ virlu, che beu di r.ulo sorpassanu la im-diumla supra i Iron!

iaicali , assorgono nella Sedc poulifieia alia loro piu alia manifoia-

.
iione c vi U-ovano conic il proprio loro e slabilc soggionio. Trliiuo-

nio 1 sloria
;

la cui vocc non potra vcnir soffocala dai pazzi

mod d; ctTenicridi uieu^ogncrc o di catumiiosi libcili.

Ma (juil cbc e piu singolaro si c che colcslo Sovrauo
,
unico id

moudu, cosla mono di qualunquc allro. La lisia civile del Papa si e

di soli seiccnlo mila scudi all' anno 1
,
dole propor/ionalineute in-

iorioie a quella dogli allri Priucipi : c nondimeno da (ale soni-

uia hi il criMK-rt-bb.
1

? .M pirlr\a il niauleniinculo del Sacro Col-

jMfpi
dci (lurilinali

, qucllo d.-i Nunzii o ajiibasciadori aposlolici ,

M' di-l t-ullo uegli ollicii poulilicali, dolle basiliclie, della cliie-

s.i lit 1 Paulhi'on , di'i pala/./i aposlnlici r loro dipcndon/*
1

;
dci Mu-

tl.lle Bibliolechc e (jallcrie poulilicie; il soldo della guardia

I l^ui I'Aulore cade iovobatariaiaeatc in errore, poiche scri\e che la

ci\ilc drl Papa i
i di mi mllionc i sciconto mila scudi: Lt thiffrt to-

t 'i*^ rirtlt commr fontif, vnirersft et comme Roi rfw Etats ro-

t. nt mijnimrhal rtr *Hzr rent millffrv* par tin 'fl.002.0M> fr. . K non-

Mi 0gli giudica tcnuc coti-l;i ^nmina, ;iltc-f le injretiti spcse a cni -<>|>

-. Or che sari egli per dire, quando sapra che essa dee ridursi a po-

co piii di mi lerzo ?

n>/r, ro/. V/7.
"

20 Agoslo i860
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nobile, dolla puardia svix/era o di Infti gli impiegali di palax

\ia din-mi". Falla la sotlrazione di lullo ci6, chc resla pelPapa'gfl^

so? E tuttavia dal scno di qucsta sublime indigenza escono i-Mua-

mente tesori per sollievo de
1

povori , per sowenzioni a ptibblichc

calamila. per fnndazioni religiose !

La soconda seziono riguarda il Papalo tcmporalc nolle sue relu-

zioni eslernc cogli allri Slali. La diplomazia romana . 1m seinprc

godulo d'una gran ripulazione d'abilila ; ma il suo pin speo.jnl

ratlerc si e la verila o la longanimila. E hello il vedere con qualc

roligiosa persevcranza i Papi, Re temporali, lianno manlenula 1,

tita dell' Kvangplo nellc loro rclaxioni con le Polon/o. Non mm irt

loro, ncppure una sola volla . 51 Principo ha inlievolito il Pontelice.

I^a scduziouc e la violenza non lianno polulo giammai slrappar loro

una sol;i parola conlraria al domina o alia morale 1
. L'Aulorc di-

mostra colla sloria alia mano la real la di questa nobile prorogalira

del Ponlcficc Re. E per accennare soltanlo cose dei lempi noslri
,

chi, sc non Pio VI, oso a soslegno della giustizia sprezzare Hra o la

vendella dolla Repubblica franccsc, condannando pubblicamenle la

coslitu/.ionc civile del Clero. c sfolgorando in pimo Concistoro o de-

nunziarido alP indignazione del mondo catlolico Torribile atlentato

del 21 (lennaio? E quando lulti chinavano 51 capo dinanzi alia

volonta del celebrc Conqnistatore, non fu il solo Pio VII cho oso !-

nergli Irsla
,
c ncgarsi risohitamenlc allc sue ifigiustc prclensioni ?

In quest! ullimi giorni poi chi, come Pio IX. ha fallo senliro parole

<li cosi severa verila a Re fd Imperalori ? Chi piu nll.nmenlc di lui

lia proclamati i dirilli dei Principi ilalinni
, iniquamonlo spodrslati

(lall'usurpazione piemontese ? E mentre in'faccia al furore della Ri-

voluaione e alia colpevolc connivenza di varii Principi tulln scmbra

chc ceda
,
non e il solo Ponleiice Re die lia conservala la piu im-

pavida ceslanza? L'aver Principi di questa tempra ben formevebbc

il nobile orgoglio di qualsivoglia generosa na/ione
,

c costiluiscc

per Roma un tilolo d' immensa graliludine aDiochc lei a prel'civn-

za voile privilcgiarnc.

1 Pag. 310.
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Ud.nii..
|M>i

alia loilgnii<Pl , la lml- .-In- lo Spiiilo >anlo dfaftd*

tt'ttDtitw Roma d'eamgii. tpBMg&iiro il moodu jtuiieniiti

pnulenlM '
. .sirmbra ev^re dimiula rrnlilari.i m- rom.uii rm-

fc*. U Papato,mpiailMj ifrtoimil Papula spiritual.- ; M *,
'

iiiliirma di i. i c sidutMZA < li>: mm ua pari. Fcriuu m lla

di \in.i il Papa Uc uoo cade disperaniBrfiajMuai. gli

ullii'iie i-on uua (MV^liirra , IMHI HIM l.iLTima . r pin cm la

iH'lla prva, ci cfce #li altri I'riucipi nou giungeoo a

neppurc collo gferro piu tlisiistrusc. BeDcbe in appan-n-

2m >inlu lalv^ita, c a Icuipu ticpresiiu e spoglialo. il 1'apa He c ccrto

ci* Irioiifari
1

all<* inn-. >' inaucano i oiezzi, intcrverrunno i proiiigi a

u M * lie i suoi slessi lovrsci ^li si convcrtaoo in esallaziune mag-
_ '.!,. Una (al con(iilon/.a noi I'onk-lici vicnc dall'alto c i I'alli linora

not) I hauno siiK'nlila, in- appir^sn la Miicnlirunno. Ma basli di ciu :

dictum" ik'll.i li'i/.i v.ionr, elu; iralla dei Papi nolle loro interim re-

lazioni ni'
[>roprii Slali.

ri alleuiaoM) uoo/aJlc iuiprunlo declaiuaziuui di caiunniatori sen-

/a puiloiv. ma alia madia della sloria ; niuoo Sialo del mondo in-

civililo puo inoslraiv uu IUIIIKMU di I'riucipi chiari per intelligeuza

govornaliva, eguale a qiiello cko iu> nuila la strie de' Papi. 11 seta

Si>io \ iu'i cinque anni chc solamenle regnu, presenla uu prodigio

tale, chu nun ho\a riscoitlru in nt's>uu' allra parke delia lerra. I

1'api lianiio, per lu piu, 8urp.t>.<.alo il xn-olo in cui vivevano. ancbe

-olio l'a>pi>(lu di mulior.iinriili sociali.

'. f#ffii*whe le accuse dei ncmici della Saula Sedo sono dMMb*

I'.tpi di ipu->li ulUiui tempi ,
alia loro d.f- vi 1 Aulnre prinri-

paliuenle si volge. Egli fa un quadro delle I.UONC ditlicoila sorlo og-

del popolo. dalle meno delle sociela segrele diramatesi da per

tutlo, dal contallo cou alU'i popoli cho si ciedono liberi pri a\> iv

flPMljl ugui influenza religiosa, dalla propa^.t/ioiic d'una stanipa li-

sa e purvuriitrive ; dalle idee dillu.se d' uu progresso al tultu

!ale: dull'ambizioue stessa d'akuni lie die si fanno slruuienlo

1 Macci. 1, V
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o yiinbcllo della rivoluzionc, per essernc poscia cssi stessi vitlima

iliac rimata. A tutlo ci6
,
die osta gencralmcnte ad ogni Govcroo

(-allolico, si aggiunge in parlicolare contro i PonteCci 1' odio alia rc-

ligionc, pin dclostata dai rivoluzionarii chc I'-iulorilii stcssa doi II.-.

c un fanatismo d
1

indipendenza nazionalc intesa in senso pagano e

che per giungcrc alia sua efieltuazione non teme di fare man bassa

sopra ogni principle di legiltimila c di giuslizia. Puslo qm'-lo m-

mulo di novellc difficolta, a fronle di cui si son trovali i Pontefici

drl tompo noslro. e considerando che la Francia ha avuto in qucslo

mezzo tempo il suo 1830
,
1848 e 1859

,
tre movimenti

,
di cui

T impulse si e comunicalo agli Slati papali ; qual meraviglia che

I

1

azionc benciica del Governo ponlificio siasi trovata inceppata ad

ogni passo ,
c non abbia polulo produrre lutli gli cfletli di cui era

eapace? Nondimeno I' Aulorc prende a disaminare r operate dagli

ullimi Pontefici
,
e mostra come cssi

,
altcsa la nuova gravita delle

circoslanze, fccero appunle quello che potcvano e dovevano iare ; e

del non avore fatto di piu. la colpa dee ascrivcrsi ai rivoluzionarii

stessi che ad ogni pio sospinto frapposcro ostacoli ai loro sforzi.

i Venendo poi ad analizzare Torganamento governativo e tulte le

branche dell
1

amministrazione pontificia ;
nc trae le seguenti con-

clusioni :

II Governo ponlificio ,
bcnche sia assoluto neir origine delP auto-

rita, la quale fonlalmcnte risiedc tutta ncl Pontcfice
;
nondimono c

mislo, quanlo air escrcizio della mcdcsima. Ci6 manifeslamcnlc ap-

parisce dalle attribuzioni proprie di ciascuna dellc sue islituzioni poii-

liche, specialmente del Consiglio di Stato c della Consulta per le Fi-

nanze, e sopraltulto dall
1

organizzazione data ai Municipii ed ai Gol-

legi comunali e provinciali. Puo quasi dirsi che nel Governo ponli-

ficio ciascun Comune forma un piccolo Stato
,
avente esisionza ^

funzioni sue proprie ,
sotlo la tutcla del governo in ordinc al bono

gencrale.

L'Agricollura, chccche ne dicano cerli scrittori che mentiscono a

bello studio o non s
1

intendono della matoria
,

vi e sapientemcnU'

promossa e curala
,
a scconda della idoneita dei luoghi ;

sicclir il

popolo delle campagnc vivc da per lulto agiato e felice. Un viaggia-
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lure inclose. Mar-l ;
ailaiu>. nHla rrla/iow rlir smss.- del!.- sin- OSSIT-

Wioni lath' ur-li Slali I'ontilicii ebbe a ilirc Ira lo allrc cose : lo

sarei molto li<-(n tii vedere ncllu mia jialria (
noil' Ingliillcrra cio !

)

i H<>slri pojiolnni cos\ sodamentc veslili come HOI li ceiliamo qwi , e

''a nudrili e yioiosi come ci sembnmo esserc (jnesli nomini
,

queste donnc, e quesli fancinlli
1

. II medesimo parlando dclla

-pigia rom.DM . iluhila innllo so possa farseno allru u-o da quello

oho so ne fa al prcsenlo, c questa opinionc c molto coufuruio a quoi-

la gravissima del sig. Tournuo
,

il qualc do|)o aver lullo diligrnle-

mcnte csamiualo e discusso , conchiuso chc la campagna romana

ra cio chr pni'va ossero.

I/islru/.ioni' pubblica e assai piu dilVusa nogli Slali del Papa chc

in qiialsi\oglia altra parlc d' Europa; la sola dHTorenza si e chc essa

ijui sla sollo P inilucnza delta religiono cd 6 scmprc graluita. 11 Pa-

pato ama la scicnza, Tiacoraggia c 1'unura; c ncssun paesc del niondo

non h.i tonulo ne lienc in tanlo onore i sivii (juanto Roma. Cos! es-

si \i abbondano, sopralluUo nel Clnro, chc inconlraslabilmcnle e il

piu dollo clero del mondo, spocialmenlo in eerie conaunili che in

modo parlicolarc sono addcllc ai lavori dcllo spirilo. Quandu si av-

vicinano colesli uomini tnodesli, si resla nun solamcnlc mcraviglialo

ma confuso ncl vcderc Tcslensionc dcllc loro conoscenze, Tesalli x/.a

o la solidila del loro sapere. Si scorgono in essi dcllc vivenli cnciclo-

pcdie. Non < i aro il senlire parlarc In; c quallro e cinque lingue ad

utn ill preli, i quali nomlimcno non sono mai uscili fuori del lor pae-

ilalc. Dove s'inconlrano, sc non a Roma, dci Mczzofauli c dei

Mai? Ne^li Stall romani e delle case di eduoazione, conic dellc fon-

UDO publi sc lie Irovano daperlulto , e T inscgnamenlo \i r

jootuipuro ed abbondanle come le acqin- La ragione 6 prrche si sla

\icino alia sorgcntc 2.

Delle belle arli non c da parlan- : t >>omlo uianifcslo chc esse in

Roma hanno come il proprio loro seggio ;
onde visi accorre da tulle

le parti del mondo.

Ma NfitiaiiiD al
;

unlo piu drlicalo, al capilolo cioe do\-.- >i parla

per gli Slali roinani.

1 Vedi pag. 333. 2 Pag. 355.
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L'Aulore giuslamente osserva die dovuuqtie sono uoinini. ci sono

rifonnoda fare ; altcsa 1' inclinazione al male drlla \ixiala mlra na-

tura e 1' opera eorrosiva del tempo. Nolle societa poliliche poi c:

qucsta necessita, allesi i nuovi bisogni che si manifcstano col \ul-i -p-

dogli anni, e gli abusi che s inlroducono. Nondimeno non ci h,>

che richieda maggior pondcra/ione e malurita e in ccrta guisa I*n-

le/za, acciocche le riformo bruscamenle introdotle non dep-iHTino

in rifoluzione ;
come una trisle esperienza ha bene spesso mostralo.

Riformare si e migliorare, non dislruggere. Una riforma lemeraria-

meiite pretcsa e furiosamente applicata si couverle in dislru/.ione.

Teslimonio la riforma luterana in Germania, e i politici mutamenli

di Tarii paesi.

II grido di riforma negli Stali ponlificii fu eflello della piu Una

ipocrisia, a cui scioccamente si unirono raolti uomini di buona fede.

Cio e slalo confessalo alia fine dagli stessi liberal!, tra cui ecco come

parla il Farini : II voto piu intenso e quello dell' indipendenza iia-

ziouale. Verbalmente e per iscritto si dimandavano riforme; ma il

grido 7/a/ia, Italia, era nella bocca di tulli, anche nel celebrarc le

riforme accordate dai Pribcipi II cerlo e che si sono grande-

menle ingannati gli uomini polilici i quali nel 1846 e 1847 cro-

devano ehc soddisfacendo ai nostri desideriidi riforme, di codicc. di

slrade di ferro o di tali e tali istituzioni di liberta e dMncivilimenlo,

si sarebbe pacificala I

1

Italia per lungo tempo. Essi s
1

ingannarono

allora; essi s
1

inganneranno sempre , finche non avranno un'allra

panacea l .

Tutlavia sara bene disculere le diverse propostc di riforma falle

al Governo pontificio , logliendole massimamentc dall' opuscolo Na-

poleon III e I' Italic, che meno tanto rumorein principle ed ora in

caduto nel meritato obblio.

Proposta di riforma. Conciliarc il governo della Chicsa con un

governo legale e regolare negli Slati romani.

Risposla. Ci voleva lutta Y impudenza d' un libellisla per daro al

Governo pontificio una si calunniosa imputazione. La Proposta sup-

pone che il Governo ponlificio sia un Governo senza leggi e sen/a

1 Vedi RENCHLIN pag. 3iO.
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..'l,i, i- Hie lullo \i proiTd.i dair ail iii comamla. Orapuo
il u->i una mrn/ogna piu snucr.iia . -..prallullo ilopo i sapienlissimi

ordinamenli rm.inali da Pin I\ ? S<-
p<>i

s' intrude die si procuri che

le leggi sieno mcglio osscrrale, si dice una cosa volgarc die ha luogo

a rispettn (li Inlli i govcrni ; giacche oon ci iia govorno al moudo a

rui non si drblu incuk-aiv la xi^ilanza pen-In'
1

K- le^'i ahhiaoo una

piu perfdta c rpgolare applicazione.

7Vo/Jov/</. Uendeie il I*apa indipcodente dallr (piislioni di nazio-

nalila, di guerra, d' arniamcnlo. di difesa inlcnia cd eslcnia.

Risposln. Oucsla proposizione cvidenk'nicnlc non riguarda il I'apa;

ma si volgc piultosto alia I'rovvidenza
,
ai Soprani , ai 1'opoii. La

Prowidcnza ha fallo il suo cVunpilo cosliluendo la potenza leraporale

dci I'api, e C4>si rend^ndu la loro persona indipendcnlc da lulti i Mo-

nan-lii o per coneegucnza da tulle Ir quislioni elio si diballono Ira

quesli a pro]x>silo di navionalila, di guerra c d' armamenti. Uesia chc

i Sovrani e i popoli fatviano ancor essi il loro dovcrc non preten-

dendo d' indunv per fas c per nefns il Ponlofice a mescolarsi po-

lilicaincnti' di (ali quislioni ; ma procuraiulo piutloslo con ogni.loro

|wlrc di conscrvaro al Ponlefice la sua Sovranila temporalc e quindi

la sua indipendenza . siccome. benc di un inlcivv,.- supremo nella

r.rislianita e chc dt-e prcvalerc ad ogni allro intcrcsse di principi o

di popoli particolari. II solo casoin cui il Papapuo edec intencnirc

romo Pontefice nelle an/idetle quislioni, e quando scorgessc daparle

dei Principi o anchc doi popoli violazione oMdonlc dolla giuslizia o

dei dirilli acquisili. K chiaro chc in simili casi non puo reslaro indif-

ferent e o inulolo il supremo Dirdlorc dclle coscicnzc* calloliche.

Ouanlo poi alia difesa inlcrn.i cd eslerna dcllo Slalo , essa sarebbo

inutile, se i po|)oli diniora ;scro nclla dovula obbcdicn/a. Ma quando
italori interui ed estcrni ne coniprometlono la pace . e dei dirilti

della Sovninila il compriniere la cosloro audacia coila difosa armala

lucilcrr i-d ac.vllaiv il concorso di I'olcn/r aniklic.

I'rnposln. Formare un' armala indigena e sostiluirla all' occupa-

/ionc jslranicra.

Rtsposla. Ouesta proposizione e in aprrla conlraddi/.ione coila prc-

.Ctdentc; ma i uemici del Papato non *ono mollo gclo.>i dclla Logica.
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Nondimeno rispondiamo. I Papi gcneralmenle non amauo d' a\nv

armi-.U pennant nte
,

si perche il loro Slalo dev'esser
pacific'-,

perche per giusle rngioni non vogliono gravare i loro popoli con 1<\ .

forzate. Conlutlocio
, poiche lo spirito rivoluzionario lia rcsa n

saria un'armata, il Papa avca messo mano a forma rla: < sq nm.

avessc dovulo contarc sugl' irapegni prcsi dalla Francia e dair Au-

slria, quest' armata si sarebbe Irovata in forzc sufiicicnli a Hoi

a Ferrara
,
a Forli

,
a Ravenna per sostcncrvi I

1

ordinc c T aulorila

del governo. Presentemcnlc quest' armata e vicina al suo eompimenlo.

Essa si compone quasi per mela di volonlarii indigeni ;
il nslo e for-

malo di volonlarii di tulle le nazioni callolichc
,
le quali non sono

slraniere a rispello del Papa, comun Padre di lulli iFedcli. Essi ve-

nendo a difendere gli Slali papali, vengouo a difendere cio che loro

apparliene ; giacche gli Slali ponlificii sono Stali della Chiesa, c pero

la loro difesa, come allaincnle promulgo lo stesso Ponleiice, e di co-

mune spellanza di tulti i Catlolici. Se nei tempi normali
,

la difesa

del Pontefice c dclla sua Sovranila e affidala ai popoli stessi degli

Slati roiuani ;
allorche quesli per una qualunquc conlingenza non

baslano all' uopo ,
e dirillo e dovcrc di tutli i popoli del mondo cat-

tolico 1' accorrere allo slraordinario bisogno. Quanto piu allorche.

queslo bisogno nasce da mene, da usurpazione, da minacce di peg-

gio per parle di un allro Slalo ? non potranno gli allri fratelli ac-

correre per contencre e punire quello Ira cssi che ollraggia e spo-

glia il comun Padre
;
massimamenle quando coleslo ollraggio c cote-

alospogliamenlo lorna in danno incstimabile dell' ink rafamiglia?

Proposta. Formare un (>ons?glio di Slato.

Itisposta. E ridicolo che si chicda al Ponlefice nei 1860 cio rlu

cgli ha giaconcesso fin dal 1830.

Proposla. Rappresenlare gl' inleressi del paese in nna Consulla,

elella diretlamenlc dai Consigli provinciali, o almeno scella dal Pa-

pa sopra una lisla di Candidali presenlala da quesli Consigli e chia-

aiala a deliberarc sopra le leggi c volarc il budget.

Rkposla. 11 propouenle descrive la Consulla qualcappunloeisli-

luila per le Finanze (giacche le leggi sono discussc nei Consiglio di

Slalo
J ;

e pero moslra gran leggerezza, cssendosi poslo a censurare

un Governo, di cui ignorava le isliluzioni gia esislenli.
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a. (>rL',ini//aiv I' 1's.i/iuii.- dell' imposta >ul lipo i'iau

uio.sa prdm.sione ! ('in di. -<urio si e di-- H
ddlc- impo.slr >ia ivpdaiv >i facda rmnumiram^nlr. I'oslo

tpi' flu 1

qiif-stosi adcmpia, come di fatto si adrmpie. a di' il

liffhio di \olfila sul lipo fram

/'nmosln. Inlrodurrc il (lodicc di Nanoloonc o simile in-di Slali

.

romani.

i. (Hi Slali romani visscro gia, ai (cinpi doll' occupaxionc

franceso, sotlo il rodiiv Napoleone, ne j>cr queslo divennero piu fe-

lifi. Ma per couosccrc la poca saviczza di questa proposia, loggasi

I'cr. . llrnle oi)ora del sig. Sauzct gia Presidcnlc dclla Camera dei

Uepulali
in Francia, dove T illuslrc giureconsullo esamina i gran di-

fetli drl Codifc Napoleonc e ne mostra T inlVriorilk a rispetlo dclla

Icgisla/iono roinana. Porclio dunquo volcrc la sosliluzionc di cosa
>

la cui bonla o aliueno mollo problemalica?

I'n^oKla. Sccolari/zare rainmmislnuione.

flisposlu. Oiksla proposia conlicnc o uirinsinimzione prrfida o

un' acfiisa ingiusla. Conlicnc un
1

insinuazione perlida, sc prelcndc

clie ramminislrazionc ponlilicia sia inlcramcnte laica; pcrocctw cio

Pannullamento dclla sovranila pontificia. Conliene un' ai*cu-

in^iu>la sc intende volerc chc air amministrazionc abbiano parlc

anche i lak-i; giacchi
1 cio li;i luogo in ampia misura negli Slali pon-

lilicii. Infalli i mcmbri del Cunsiglio diSlalo, il C.orpo piuimporlan-

lc di'll'alla amministra/ionc. son lull! laid. I mcmbri della Consulla
7

dfllo rinanzc
,
chc rapprescnlano presso a poco il corpo logislativo

di Francia, son anche laici
,
eccello due soli. Laid sono parimon-

usiglieri provinciali c municipal!, e presso a che Tin-

HCIM nii^Mralur.1. L' islruzionc pubblica per du^ !
>

r/.'
>

pnrli o nello

in.mi d.-' Uii-i. Nt-llc sljssc Congregation! 'iche, la mrlade-

il.i dd' laid; e a dir lullo in breve, sopra seltc-

mila c in'Inipianla suite funzionarii, sd milaollocenin cin(iuanla<|iial-

Iro .sunn l.iid.

Nr .si difa dif i j.d.li piu alii sono occupali da <vdMaslid. Im-

pi-rufdn'' |riinieramente cio o lalso nclla sua pc-ncralila : c'ssoiidoci

Ira i Min;>iri di Slalo non pochi laici, c qnalche laico anocra Ira i

ddi-gati a govcrnar le Province. In sccondo Inogo essendo lo Stalo

w
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ponlificio Stalo della C.hirsa, e laChiosa rssendo rappresenlata dal

pri'ic. come la milizia e rapprpsentala dal soldalo
;
e nocessario die

i carichi piu gelosi per Tinterosse dello Slato ponlilieio siano ouu-

messi a pcrsone apparlonenti all'ordinc oeclesiastico. Al che polreb-

besi aggiungere che dovendosi il Principe scegliere tra gli wle-

siaslici
,
conviene che nelle inani di cosloro stiano le principal! fila

governative ,
si per assicurare la liberla della Chiesa nella ele/iono

del Pontefice
,
e si acciocche T elello non venga al trono senza una

bastevole perizia nel supremo maneggio degli affari.

Proposta. Slabilire la liberty dci culti.

Risposla. Veramenlo il buon senso vorrebbe che si dicesse non

liberla ma tolleranza dei culli ; giacche ,
ne la ragione ne la fede

consente che Terrore abbia gli slessi dirilli dolla verila. Rislretta co-

si la quislione essa esigerebbe un lungo esame per definirc come c

fino a qual punto un Governo cattolico comporla tal tolleranza ; al-

lorche una nazione ha la svenlura d
1

avcrc gran parte di elerodossi

nel suo scno. Polr& la dissidenza religiosa conforlata dalla preesisten-

za di dirilli acquisili ,
far si che non possa conservarsi la pace pub-

blica, senza atlribuire a tutli indislintamente gli slessi dirilli chili.

Ma una tal quislione e non solo imprudente ma oziosa e del lullo

fnor di luogo a rispolto degli Stati ponlificii, dove, incluse anche le

Legazioni ,
i cristiani non caltolici danno un tolale di sole 263 per-

sone 1. Sarebbe cerlamenle ridicolo chiedere al Papa che da so

1 Ecco la lista di costoro

Provincia di Roma c Comarca 151

D' Ancona ... 14

D' Ascoli

Di Bologna 10

Di Civitavecchia 4

Di Fermo

Di Ferraia 21

Di Forli 2

Di Frosinone

Di Perugia

Di Pesaro ed Urbino 1

Di Ravcnua

Di Velletri

Di Viterbo .
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!i di'lla < _-li Slati lai'-a-

li la sola inelultabilr niMvs>ila midr Ii-nl.t; <

p<-r faxorirr impcr-

(clliliiH t'<vr/i.ni apris<e la pnrla ad un sislcma si porninioso alia

doH'aniina e alia pace (fun p:tese,, la cui tolalila e catlolica,

.Vppure a un (Juxvrno laico
,

il
piii lasso, non potrebhe farsi una

simil' 1

proposi/ione.

I'raposla. Accordare la liborli dell a slampa.

Hi*l>nsin. La sfrcnata licenza in cbcbcn presto ha degenerate una

tal libcrlii in allri paesi, il danno che lia reealo alia rcfigione, alia

morale, alia pubhlica Iranquillila, non rendono molto comnu nd \dr

que.^la proposla. Si sa a quali misure si e dovuto ricorrere in JTan-

cia. percbe il Gnverno polrsse difendersi eonlro di essa. E nondime-

no Iraltavasi di un Govcrno forle, die puo e sa adopcrare mezri, di

cui al Governo ponlificio non conviene faro uso. si vorrebbc per

avventura die il Papa las^iassc stamparc contro la Religione, con^

tro la sua augusla persona ,
eonlro i Cardinali

,
eonlro i Yeseovi ,

eonlro i Preli, eonlro le Sociot& e le Congregazioni religiose, contro

la veracila, la sanlildi c la liberta dolla Chiosa le cose vcrgognosc

clu 1

si Icggono tultodi in cerli giornali chc non abbiamo bisogno di

ecgnalarc? Proporro al Papa un tal Govcrno si e proporgli un dop-

pio suicidio; poiche si e domandargli cbo fcrisea d'un eolpo mortal?

la sua autorita di Pontcfice e quella di Re 1
.

fooposla. Introdurre gli ordini rapprosentalivi.

Risposta. Per eerli eenelli e quesla la panacea universnle. Ma i

falti mostrano che essa ha dato benc spcsso trislissima prova ;
e il

Papa slesso che nel 18 voile fame lo spcrimcnlo, si vide assassinate

3 siio primo Minislro. bcnehe illustre ilaliano e fautore degli ordini

rappresentalivi. c per salvarc il diadenw. giJi eoverlo d'ollraggi, do-

vclte riparare r.xiilc in (iaeta. d'onde udi pnvlnmala da' rihelli la

sua di't-adi-n/a. Ogni forma di (ioverno r- btmna inscslcssajTna non

cosi per qucslo o quel popolo, per queslo o qucl cancorso di circo-

stanze. Per pi i Stati papali gli ordini rapprr>cntali\i, nd rigoroso

aonso della parola, son<> haconciliabili colla vera ed effplliva indrpen-

denza del Ponlefiee : il quale. in ogni caso. come supremo Maesht)

1 Pag. 178.
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della morale, non potrebbe spogliarsi no parteeipare con altri la su-

prema potesta Icgislaliva. II popolo degli Stall pontilicii ha lc su.>

verc ed ulili rapprcsentanzc nelle Istituzioni date nel 1850, e di cui

noi abbiamo esposto II mcccanismo, liberalc ad un tempo etompera-

to; andare al di la sarebbe segnar da so stesso senza motivo una

pronla e facile abdicazione 1.

L'Aulorc conchiude il suo libro esaminando da ullimola slranissi-

ina proposta, falta al Ponlefice, di conferire al Re di Sardogna il

Vicariato delle Legazioni. Egli moslra quanlo un lal falto sarobbe

ingiusto, di pessimo esempio, c dannoso non meno agrinlerossi dolla

Chiesa Cattolica che al bene temporalc e spiritualo doi popoli s

di cui si tralta. Noi crediamo dunque, cosl egli, che ne di buon

grado ne collaviolcnza quesla isliluzione non si eflelluera, c cho la

religionc e il pudore faranno rispellare nel giro della pralica la

sovranila, di cui la giuslizia comanda il rispetto nel giro del di-

ritlo 2.

Da tulto quesf esamc risulla che le proposte di riforma, fatte al

Papa, o conlenevano cose gia stabilile, o erano inconciliabili si colle

condizioni poliliche degli Slati pontificii e si colFindipendonza ne-

cessaria al Ponlefice in qualita di supremo maestro e reggitore della

Chiesa cattolica. Cio non vuol dire che quanto alia parte amniini-

straliva ed eseculiva non ci siano miglioramenli a fare, come cc ne

sono in ogni floverno
,

eziandio dc'pift celebrati. Ma ogni ragion

vuole che di cssi si lasci il giudizio interamente al Pontefice
,
che

piu di qualunque altro vuole il benc de' suoi popoli ,
ed 6 in grado

di conoscere con quali mezzi dee procurarsi.

Facciam fine alia nostra rivista con quesle sapicnti parole del-

TAutore : II Piemonte creder^ aver compita una parle deir nll'ran-

camcnto d' Italia con appropriarsl le Romagne? No, esclamava nel

1848 il sig. Lamartine-- la Confcderazione soltanlo e il modo

futuro dell' indipendcnza ilaliana
, perciocche cssa lascia a ciascu-

na delle na/.ionalita si diverse c si giustamente gelose della Penisola

il proprio nomc
,

la propria capitalc ,
i proprii coslumi ,

la propria

dignita, il peso personalc nel governo dei comuni inleressi. La

1 Pag. 372. 2 Ivi.
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iMa c runili. mum- d 11. ilia sollo lo si-rllm pirnumlosc non e

i-lu- un .sogno. Non 6 il Pirmonlr che ruimrnr injrnmilirr ,

'

I Italia

clu- i'onvicnc coMiluirr nrlla Mia librrla <-<l iudipcndenza ,
come lu

iuitur.1 1'liii fatla. . . . .Nulla rrsli-ra di-lia voslra opera sanguinosa

oil rflimrra. L'llalia bensi vuole obbcdire ase slcssa, manoncon-

srnlir.'i m.ii d' obbedirc a cio che vi ha di mono ilaliano in cssa. . . .

11 Picuionlr, qucslo grano di sabbia al qualc era per scmprc iulci-

drtlo ilingrandirsi dalla sua stessa nalura
,
cvidcnlcmcnlc secon-

daria
,
conbiiina Ic sue force sen/a consumarc la sua ambiziooe.

Torino Irasrina 1' Europa uclla sua causa
,
che non r

(juella delta

i llalia. -- La trascinera egli nella quistione dclle Romaguo;

flu- r qih'lla della (laltolicita lulla inliera? Queslo al postullo non sa-

rebbe che un giudizio di prima islan/a. e rcslcrobbc ai Callolici il

iro dirillo d'appello dinanzi a una Corlesuprema, inUnilamenlo piu

giusla e piu clcvala che il Iribunale dei Re e del popoli ,
vale a dire

la Provvidenza. E una domanda ben possenle quolla, che le sarebbe

falla da dugenlo milioni di aniine a nomc dclla Rcligionc, della li-

herla di coscien/.a e del dirillo con quesla seiuplicc preghiera in fur-

ma di conclikione: Signore, e tempo che operiale da voi slesso,

|um-he essi hanno dissipala la voslra legge. . . L'isloria di Pio VI,

quella di Pio VII, la prima parlc di quella di Pio IX dicono assai allo

che se non si ha lorlodi lemere pei Ue Ponlefici pruove passeggere,

lulla\ia non oslanlc lacrisi prescnle si ha dirillo di lullo sperarc pel

Irionfo dclinilivo della Sovranila ponlificale 1.

Noi desidereremmo grandemenle che quest' opera delP Uluslre Pre-

lato venis^i* tradutla nella noslra favella, accio'-cln'- polessc produrre

in Italia, la quale nc ha piu bisogno, quella rettificazione di conci-lli

cho cerlamcnte produrra nella Francia.

II.

Della penu Capitate di PIETRO ELLERO - Vcnczia.

Tipografla del Commcrcio, in 8. di pag. 107.

Dopo tanlo scriverc che si e fatlo dal Beccaria in qua per dimo-

jslrare che la societa dai suoi primordii fino ad oygi, tranne rare

1 Pag. :8).
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rcwzioni e stata ingiusla fpag. \J, pooo puo sprrarsi di nnovo in un

libro cho torna sopra quoslo argomento. OnalHio doolamaziono pin

fervida
, qualchc proposi/.iono pin esagorata , qnalche sofisma pin

appariscento: ... ma in soslanza la quisliono e ridofla a minimi lor-

mini, i due partiti opposti sono rieisamente contnrnaii, o ognuno.

ripctendo il gia detlo
,

si sforza di conquislarc soguaci e millafnla

vitloria.

E i partiti in quoslo come per lutt'allrovo, \ogliano o non \o-

gliano gli aderenli
,

si riducono a qiiei due cho loltano da si gran

lempo per la conqnista del mondo, callolici od clorodosSi.

E qua! c 1' iRtcnUfdei due partiti? Credono laliini die il di.%fib

stia nel volere gli uni mitigate, gli altri incrudelrte le pene e cosi

veramente procurano di stabilire il problema i filanlropi eterodossi

che ci avrebbono buon giuoco se vi riuscissero. Ma il vero i
1 chr

la mitezza delle pene astrattamente parlando 6 <lcslderata da tulti

i parliti ,
i quali tutti eonsentono pena won ntfpxsnria essfre pern

ingiusta. Ma assunta questa come Maggiore del sillogismo, nasc-^

H dissidio rispetto alia Minore. I Caltolici sogginngono or la j)ona

di morle talora e necessaria, talora ^ superflua: dunque tal

giusta, talora e ingiusta . Gli eterodossi airopposto soggiungonn

or la pena di morte non e mai necessaria, dunque fu sempiv

ingiusta .

Posto il dissidio nell
1

asserzionc
,
dee nascere dissidio nella pro-

va : o diciamo meglio ,
il dissidio nell' assmione nasce dal dissidio

nei principii. Infatti donde partono i flattolici per istabilire quel loro

assunto poter la pena di morte essere necessaria e pero giusta? >

Ognnno lo sa : fermi nel princjpio di autorita e di tradixione ,
r ri-

speltando per conseguenza non solo la rivelazione divina . ma an-

che Tuniversale senlimento del genere umano; al vedere che esso,

sake rare eccezioni, sanci per ogni dove colic sue leggi la pena di

morte
;
e che il divino codice diMose, antichissimo fra i monument!

di legislazione ,
acceUo come doloroso rimedio d-lla corruzione ncl-

la societa umana la pena capitale. TIO inferiscono nocessaria di\:T

essere questa pena in eerie congiunlure : rav\i^ano lo ragioni inlrin-

serhc che la rendono talora necessaria e non potendo togliere il di-

ritlo di spada alia giustizia punitrice , volgono colla.Chiesa le loro
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.1 di lullu perche l.i >

>L la ogui occasions di n.aiv il dirilto li . >IT. iulo al Inriljil.

iiirnlu tli moil' l.i pcna capilalc n >la >nilla ud noli"

I terrure cio chc la coscienza cumanda. ma

ita iH'l Ditlo per la Mppiv>Monc del dolilto.

I'rr lull' allra \ia procedono i lilanlropi eterodossi. Fermi nel

prindpio conlrario, di nun rispellare se uun 1' evidcuza del proprio

ponsiero, al geucrc uiuauo die, trannr ran- cccozioni, sanci per 60

jH||li
la pi'ua di ntorte, gillano ardllamenle in lama Taccusa

d'ignuranza o di crudrllu. In (|uanlo poi alia Scrillura Santa, peg-

gJtM^tT lei si- vuole melleisi in guerra conlro 1' ninaniia fllanlro-

pica: clii ci erode la dilenda come puu: cbi non ci erode e seiultu

da ugni briga, e puu scnza smipulu seaunare i earneiici e seuniuni-

i Iriiumali. salvaudu {>rr scinpre dalla morte le lante villiuio

coudanuale dalla spielalczza calluliea.

Tali sono , sviueulate dagli eloinenli parassili. le due seuolc cbc

disnilono intornu alia peua di murte : vugliuse ameuduc di dar soL-

lievo ai luiseri
,
ma eotilrarie nel pi ineipio donde muovooo c uel

termini! a cui dovrauno giungere. La scuula ealtuliea , aeeellandu

IM> coiuunc e dalla riveUuiune una tcrribilu vcrila, ecundulla

M\ oli.-inTr 1'iuloDtu siurzandusi di emcndare i malvagi : la seuula

ckTodo&a eunlida di arhxurc al niQtlesiino scopu aceusando i giu-

rassicuraudo i eulpuvuli. La prima ha per sc lulli i (lallulici o

lulti culuru die nun s' inducono a vilupcrare conic iguorauza e bar-

barie la Iradizione degli a\i : laseeoudaper giungi.MV alia miligazio-

i . biMtgna die otlenga prima dai (lalluliei 1'apostasia

dalla St liilura, dagli uuuiini a.sseouali la m-^a/ione della sloria o la

rimin/ia al M-UMI eumunr.

Eci o i earallori die pi
< ml. la doltrina ddlc due scuolo in quosta

tivui. -nila qm.xliono della pma eapilalr. (liu nun vuol dire chc man-

cUiuo qui quellc iuex./e linlr die srmpre >' imonlrano Ira i mulli se-

guaci di una in. 'donna >cuola : se non aid o i caltolici ingannati da

ju.ildir M.iiMna o >ii,i> inaii da tin . i:.iv il cui aflcUo oscura la

, si sforzano di acccllare la doltrina elerodossa in quella parle

che M'lliiM' I .iilriiu negando o njodificando i principii chc combat-

looo la fede. Ma queste velleila di cooiposizionc chc fauno piu onore
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al cuorc chc alia lesla, nou cambiano la conncssionc logira dci

cipii colic conseguenzc, o riducono chi sc nc lascia dominaro a do-

vor per forza ora travisare i falti
,
ora contraddire il gik dcllo

,
ora

sconnetlerc nel raziocinio : con quel danno della loro causa che

ognuno puo immaginarsi ,
c die e frullo sempre del parlili iuloniie-

dii fra la verila c Tcrrore.

Domandera il lellore a quale di queslc scuolc apparlenga il signer

I'ictro Ellero : e noi siamo lieli di poler risponderc che in quanlor al-

I'afTetlo ogli prolesla di volerc csser callolico, rd agriunge (pay. 66}

di riverire gli oracoli della Chiesa e di ritrallarc sin d'ora qualun-

que proposizionc die olla riprovasse .

Ma se riguardiamo la dollrina del suo libro
, purtroppo dobbiamo

annoverarlo in quel parlito cterodosso, chc piu o meno aperlamcn-

le 1 condanna il scnso comune del genere umano c le dodrine rive-

rile dalla Cliicsa come rivelazione divina. E in quanlo al scnso co-

munc cgli dice francamcntc che mai prima di Beccaria non si dimo-

stro ingiusla la pena capilalc, ne si voile proscrilta (pag. 4). Nc per

queslo doversi manlcncre, come non si maniicne il sisloma tolcmai-

co benche credulo sino a Copernico e a (lalileo (pag. 401 ). In

quanto poi alia rivelazione mosaica egli dice francamenle che il

Pentalcuco ofTre per cerlo una sequela di sanzioni feroci, le qtiali ci

asteniamo e di commendare e di biasimare
,
che senza pro o con

danno ci faremmo campioni od avversarii (pag. 10). E ribadisce le

slessc invellivc a pag. 702 e seguenli dicendo la leyislazione mosai-

ca tanlo cruda chc a ciascun divieto vi sieyue inesorabilmei

minaccia al reo : pern . . . si lapidi. . . . Ed il popolo cd i lesli-

monii, fossero ancfie fiyli
e fratelli, come nel caso di seduzione al-

Fidolalria, ne sono i carnefici. E delitti capitali sono In insubordi-

nazione alia potesia palerna , Fadorazione deyli dci slranieri , la

bestemmia ecc. Cosi TAulorc.

Voi, letlore, che siole callolico all'anlica rimarrelc allonilo al log-

gerc che un uomo debba aslenersi dal farsi campione di Dio e dal

commendurlo: allonilo della conclusione Iralla dal secondo lesto con

1 Badate lettore a non confondere rintellelto colla volouta, Tautore col

libro. Parliamo di queslo non del primo.
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l,irnl.-:
(. Hum >i \.-ili- die il legislalorc non ha altro mezzo

,\,ilui,nv il iliM'flo fuori di-ll.i lapida/ione (ivi); c

forse die rnnnipnten/.a dixin.i e<jui ridnlla ;il \rrde. Ma che volde?

Si r funnaia ojrgidi una rlusao di catlolid die, come Tautorc del

/.-
I'lijtc

c/ /< t'l.H'jri'fi . prondono il nome di kidipendenli cbe

IKIIIO lar^amenle rolesla indipciulcnza Iraltando con Mose, eolla

i o ron Dio medcsimo conic da upualc a uguale.

1 N6 per qucsto intiMidono apos! -premono quanlo hanno di

sHlogi^mi in cnpo prr i> nrdita licenza. In fattil'Auton 1

so allti cilata p(uj. 10, difcndondosi dull' accusa chc prevcde di ar~

dila licenza sc, dice, ingiusla o la pona di morlc, non per quosto

ingiusla la K'^isla/ioiie mosaica chc I'adolto. Vi Irovcrete conlraddi-

zlono? Ma 6 dalo alluomo i divini mistcri comprcndcre ? .... al-

Iri falli ncll
1

antica leggo si trovano incomprcnsibili. Noi fremlaino

allo slcrniinio dcfjli slranicri .... la scliia\ilu, la poligamia ecc.

(pay. 40).

('.he vo nc pare di qucsla apologia ? Non e ingiusta la legislazio-

nc die comanda cose ingiusle ! E quosto 6 itn mistero ! Un mislcro

r per noi cbe uomo di quakhe islriwonc possa scrivcre tali slranez-

y.e e prcnderc per mistero una conlraddizione. Sebbcne a dir vcro

nolla lotla fra 1' inlclletlo e il more di nulla dobbiamo slupirci : vo-

lere associare icde da cattolico e indipendenza da elcrodosso dec

conduire necessariamente a colcsli assurdi.

Oncsle poi-lu' <tsserva/ioni rispondono al qucsilo poc' anzi pro-

posldci : a quale scuola appartiene I'An tore : passiamo ora a con-

re quali si'-no le dottrine dellibro. Egli vuole dimostrare in-

piii>la la pena di morle. E a (al tiopo. percorse alcune dollrine di

pubhlirisli antcriori, slabilisce al . 9.' base del dirilto di punin
1 la

conservazione non dell
1

ordine morale ma del yiuridico (pag. 2 c

24) ;
ed esamina poi al . 10. quali essrre debbano le condizioni

di giusta pena : primo dei quali I'es.xero necessaria. Or la pena di

morte, inlerroga, ^ ella necc>saria. ed ba clla tulle 1<> allrc condi/io-

ni da lui novcr<il<>? La rispn^ta a lal qucsilo puo ridursi a due punt!

principalmcnte : la pena capitale 1. non e necessaria, 2. e im-

Strie IV, vol. VJI. 58 j20 Agoito 186Q
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Se Itu i*l fosse confutations avremmo qui malcria di mi grosso

volume; lanli c&icndo qui gli error! di fatto, luulc le slrane/./.r di ra-

ziociniu die diresli 1'Aulore ugualincnlc slraniero alia sloriu
i

.ilia

logica. Ma dpveudo uua riviMa dare unicauienlc un qualchc luiiie

per far comprenderc lo spirito c il valore del libro, ci conleuleremo-

di dare un saggio del come egli provi le sue asscrzioni ora con fal-

li cue dimoslrauo il coulrario ora eon raziociuii cbcnoa condudono.

I (lilt
'

dunqur come prova, la prima parle deU'assunlo, quella pena

nun ossere uecessariaad assicurare la sociila. Colal necessila, dice,

potrebbesi supporre quaudo il reo fosse lemibile o per se o per le sue

aderenze; ma cbe puo fare un reduso in carcere, in calenc (pag.

%8)1 Ognuno gli sa risponderc coi falli alia mauo : 1' Orsini fu

cbiuso in carcere e poi sparo le bombe del 14 Gennaio. Credele voi

che I urn era mai piu a sparai'le ora die fu giuslizialo?

Un delinquent non polra niai lale influenza esercilare, da pur-

re in repenlaglio il bencssere sociale (ivi) . Se questo fosse, la so-

cieta non polrebbe mai essere in pericolo, giacche gl' inuoceull non

T assalgone, i delioqueuli non la possono viucere.

INapoleone I fu relegaio in un' Isola sen/a die mai hi sicurczza

dei vincilori riccvesse decremento (ivij . tiiaccue Taulore cita un

lal noine siain coslrelli a ricordargli che prima di S. Elena Napoleone

veuiva relegaio in uu' ultra isola, nell Isola dell' Elba e la sicurezza

dei vincilori costo migliaia di vitlinie sui camp! di \ValerIoo.

La sociela e sewpj'e in una condizione superiore al deliuquenle:

e grave error* supporre uu individuo solo far palpitare col suo pu-

gnale lulta una societa (pag ?8). Eppure quanle voile si veggono

quesli palpili ! Un Lazzarini
,
uu Passatore allerrirono per due o tre

anni le Roraagne. 11 yrave errore sta nel supporre che T individuo

solo assalga in alto la sociela lulla iuliera. Essi Tassalgono alia

spicciolala : ma la morle di uno degli oncsli e il lerrore di lulti.

Coll' argomenlo dell' aulore si polrebbe mostrarc non essere possibile

nel mondo la tirannia d' un Monarca
; giacche non e andf egli un in-

dividuo solo?

i>
7

on e difficile cuslodire bene una casa di pena : poche calene

pochi carcerieri o la sociela e sicura come se i suoi nemici avessero
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la I'.inima
7*1/7

. 30 '. Da\\rr. > K il signer Ellero parla sul

serio? E non sa quanti fiiggono dalla earcciv . quanli rin-vono la

i' Ou.inH sono soitraUi dalle ri\<>lu/iniii conic i 2.000 !i

Madrono Icsle dalle carerri <li Sicilia? K cnloro el

non rirevono quindi qiialrhe conforto a tentare piu ardilamenlo il

drlillo?

-. MliT. con quali argnmcnti si dimostra non essere ncces-

saria la prna di morto. Non dirrsto cho chi scrivc non cone

mondo presento, o olio ha dimcnlicafo i fall! nnti>siini rhc (limoslra-

no l'o[>]ioxt,> di rii'i cho egli asserisce?

Voloto ora udire qualcho prova chc moslri la pona di morlc

inonicacc cd immoralc? Ix'ggele a pag. 31 c trovcrelc chc il colpc-

vul.- dannalo alia morlc non pwo piu ponlirsi ; chc qucsta pcna fal-

liscc dunqc ad uno doi Hni prccipni di corroggorc il colpovol

dir vrro il volgo la ponsa luirallrimcnti : in Francia il provorbio di-

cfnt pendus pa* wn perdu : c in Italia vi hanno <l>-i pacsi ovc

il jmpolcllo profcssa ai giusli/iali una colal sua divozionc, quasi a

#ntc che ha poslo in sicuro la sua salale. N6 in cio egli puo dirsi

irragioncvolc ; chA ricorrono a migliaia i racconli di pcssimi malfal-

lori convcrtili in qnrl punlo c morli con singolarc cdificazionc 1.

Eppurc a parcrc dH signor Ellcro un infclicc trascinato al palibolo

non puo formar prnsirro di pordono o di spcranza (pag. 34).

\ I giornali no riferiscono continuamentc meravigliosi esompli spccial-

MMle in Francia, o in questo moroento medes'uno mentre sliamo scriven-

do, Le Monde 2 Agosto 1860 racconla la morte del Gibonreau accoinpa-

gnala dalla continua giaculatoriu Miu Dio pieta e seguila dalla edifica-

ziooe delta folia chc tacita c commossa se ne parliva* il chc mostra un al-

ln. tc.rto drll'AMtore chc paragona , rispettn all' impressione che produce

negli assistenti, il supplirio d'un reo colla morte dl un hue. E nel mede-

simo giornale 5 Agosto raccontando la morte del granatiere Merlingr
fa rr*i<f*alion , dice ,

d la toloutt de Ditu elait entitre. II MOM* di.iait

ivtlquefoi* (sono i sacerdoli assistcnli du- parlano): Qu' ai-;> ^ atlendre

de ce monde ? fai hAle fexpier ma fanlf pour ttre aver I)if\t. E conclude

il r.uconto della morte (vedete see la morte del hue). Merlinge prononca
hit nom tacrts de Jexut et dt Marie

, sfrra tes brat vr sa poitrint, ....

"( dan* sa main ton chapeltt, qu'il ne roulut pat quitter.
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Voltaic ora a pag. 76 .c Icggerolc quc&lo argomi'uto die vi fara

Irasecolaro. L'Autoro vuol dimoslrarc chc conlro i delilli polilici il

disonore e il inagyior gasligo, e il miglior freno. Quest' assunlo e

gia per se raediocrcmcntc ridicolo in un tempo in cui si nega perli-

no che sia colpa nel delitlo politico, c i delinquenti riccvono ovazio-

ni. Ma alia ridicolezza dell'assunto e superiorc d'assai la ridicolezza

ddla prova. Conlro Y infamia
,
.dice

, Ircpida anco Y innocenza
,
c

non Irepideranno le boriose passioni? Che diresle se io facessi

qucsl'allro argoinenlo : palisce di scrupoli una raonaca e non do-

vra palirne una ballerina di lealro ? Si sa che lulli i sentimenti

raorali (c il punlo d'onore e uno di qucsli) sono piii vivi negli one-

sli che negli scellerati. Passale a pag. 78 : Y Autore sta provando

che non e lecila la pena di morle neppure contro i militari: e come

lo prova ? La pena del mililarc non e giusla perche non e neccssa-

ria. Ma come provale chc non e neccssaria ? Perche necessario noa

puo essere se non do che e giuslo. Cosi una tal senlenza non c

giusta perche non e nccessaria, non e nccessaria perche non e giu-

sla. Lo slesso circolo vizioso e ripclulo a pag. 82 con qucslc paro-

le : la pena di mode non e nccessaria ccmc non e giutla. E non e

poi giusla perche lesiva (sic) un dirillo inviolabile . Ma che cosa

e ledenle un diritlo inviolabile se non il sinonimo d' inyiusto?

Udite ora a pag. 83 un argomenlo curioso. 11 supremo Fatlore

pose gli uoraini sulla terra perche guadagnino la vita avvenire ....

Chi puo dunque arreslare Y esislenza Icrrena della crealura pria che

piaccia al Crealorc? Queslo falalismo include nuovamenle il cir-

colo vizioso : chi domanda se sia giuslo chc la societa punisca il reo

colla morlc
,
domanda appunlo se la scntenza di morle sia uno dei

lanli modi coi quali piacquc al Crealorc di lermiunre quesla nostra

esistenza
,
come Y esistenza d' un militare e lerminala da una palla

in batlaglia.

Baslino queste poche parole per dar saggio del come Y Aulore co-

nosca la sloria e maneggi la logica. Oucllo peraltro che piu ci duole

e che caldo nel voler pure oltrncre la propagazione di cole^te dol-

Irine, egli profcssa d
1

avor fatto ogni sfor/o per farle penclrarc nel-

1' ordine pralico : a tal line aver procacciato di animai le colla magia
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dri colon dririmmnsina/iono. con fnllo il mn\imrnlo del!' .ilTt-lt

si ronli-nta d'a\<M- pcrMi ^o o accaloralo il popolo. in;i spingendolo

all' opera lo eonforla e quasi gli moslra il dovere morale quind'in

poi di disiibbnlirc alia legge riciKimlo ogni cooperazione a colesli

jHiksiini leynU, cd autorizzando perfmo il condannato a scannare

ttsuo earnrhYe (pay. 84 ) e assicurando chc egli nc avcva il di-

rillo. Forma qucsto il soggello del . XIX: la cui argomenta/ione

pun ridursi a queslo sillogismo: t non fc lecito ai cilladini pre-

slarsi alia atluazione di giudizii ingiusli : or la pena eapilalo ^ in-

giusla polendosi oltenerc ron allre pene la conservazione delF or-

dirte : dunquo il leyinlatore che la sancisce , il giudice che la sen-

tenzia, il testimonio chc la promuove, il giusliziere che la esegue

ayitrono conlro i precelti elerni del giuslo e del rello ,
e ne sono

resjyonsabili in faccia a Dio: c ai cilladini non 6 lecito il cooperarc

con essi (pay. 65).

N -de il letlore che il signer Ellero non si contenta dei campi della

specolaliva, ma ontrando nell' ordine pralico si direbbe quasi che vo-

glla inseynare In sedizione, ^e non protestasse anzi immedialamentr

conlro cotesta inlcnzione. Ouanto sia valevole cotesta protesla conlro

il fallo non islaremo ad esaminarlo
,
non intendendo noi accusare

1 autore. Sappiamo purtroppo quanto sia assurda la doltrina di chi

pretends concedere oyni liberta alle discnssioni
,
vietando frallanto

che entrino nel!' ordine pralico e sieno seguite dalla realta dei fatti.

Invecc dunqui' di imprecaro alPautore, ricorderemo al leltore qualche

in-, dmid" si potranno inferire conseguenze opposte. E in primo

luoiro pregheremo T autore medesimo di dirci che cosa risponderebbe

al Cohdcn cd allii promolori della pace universale, se cogli slessi

.ir^onif-nti iili dimoslrassero a fortiori essere vielata ogni gucrra

dolla rjnalo pure 1' auloro ha fallo V apol>irii. a Se ingiuslo precetlo,

pulrcbbcro dire, e qucllo di furvi carnelici di uu ciltadino, che in-

iusii/i;i sara sacrificarne a migliaia? So non e lecilo obbedire al

'.ilon* uccidcndo un padrr innocento, come sara lecilo uccidere

nli a migliaia ? Sc il vangelo proibisce di spargere il sangur. '.

|iia qii-'l
rh' 1

si sparge in una l,il!;ii:li,r'

1 -'ini'ln

1

'
I Autore non risponde a quesla inlerrogazione non veg-

giamo com'egli possa sprigionarsi dalla rilorsione del suo argomento.
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Ma rilorcere non e rispondcro. La vcra risposla sta in cio cho I'.Vu-

torc si appoggia sopra \in falso supposto dipendenle dall'idea eloro-

dossa che Tuomo nolle a/ioni sociali non abbia allra guida della co-

icicnza iuori delia propria ragione. Or la ragionc personate e bcnsi

la guida ultima c pralica: ma dec conformare i suoi giudizii alia

rcgola vemota chc e la leggc : la qimlo appunto per queslo < pub-

blioata dal legislator, per ollenero tra i concittadini almcno Tuni-

formila del giudizii pratici. Diro al popolo Se il Icgislatore U coman-

da la lal cosa come giusta, tu devi disobbedire perche io la dice in-

giusta e un distruggerc (in dalla radicc la possihilita slessa dcH'au-

torila c della societa : arroganza die sel oaso presenle arriva al ridi-

colo
, quando si riflctle die i filantropi abolilori della

j

ina di morle

conlessano di esscrc una minorita ncl prescnte e di cembaltere il

genere innano nella perpetua sua tradizionc di sessanta e piu secoli.

Intcndiamo benissimo die si possano dare dci casi
'

e a giorni

uoslvi non sono infrcqucnti; in cui un Magislrato, un decrelo, e perfi-

no una legge ingiuSta, obbligano Tuomo onesto ad un gencroso non

licet. Ma per dare diritto al iuddilo di pronunziare quesla parola,

ci vuol ben allro cheil pladto di qualdie filantropo sislemaliro. fon-

dato sopra tante falsita e paralogismi : ci vuole una legge cenla e di

autorila superiore che riprovi FinghistiTia delP inferiorc c scinLsi

cosi il dcbito di obbedirla : di die puo vedersi il Dollore Angelico

nella SommaN.2, quisl. 104, art. 5. Sen/a tale sullragio, esorlare

il popolo a disobbedire, qualunqne sia Tintenzione dell
1

Autore che

noi acceltiamo per buona dalla sua protcsla, c pur troppo Tincitare

il popolo alia sedizione.

Contcntiamoci di quesle podie osscrvazioni , giacche, come po-

c'anzi abbiamo delto, una rivista non * una confulazione. La quale

se giudicassimo necessaria divcrrebbe hinghissima Irattazinno por la

gran mcssc di proposizioni erronee chc ad ogni passo s' inconlrano :

natural conseguenza di quello scriverc con impclo, piu a colon- di

fantasia clic a punla di ragione, e mirando an/i a coinmuox'i-o il

volgo chc a convincoro i dotti. E forse appunlo da qu<slo intendi-

mento dcriva anche la Irascurale/za della lin^nia o dello stile piu

atto a scdurre la non curanza del rolgo che la delicatczza di chi

itnia il puro e gentile nostro idioma.
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SCIENZE NATURAL!

1. Ecclissedcl 18 Luglio 2. Osservazioni meteorologiche 3. Yerifica-

zionedel calcolo 4. Fenoraeni delPoccultazlone 5. Punti piii rile-

\;inli da studiare 6. Aureola a raggi 7. Protuberanzu rosso -

8. 0>ser\azioni del Leverrier 9. Prova dedotta da misure 10. Al-

tezza dciratmosfera solarc di nuhi 11. Costituzione fisica del sole -
I-.' I oantioni rigatl 13. Comlizioni osscnziali dl loro efficacia

14. Tforica- del sig. di Saint-Robert ~ l.'J. Vantaggi che se DC pre-
Miuiono.

1.1 del 18 Luglio p. p. avvonne in condizioni d'aria edi cie-

10 geueraJmente tanto propizic. dn- mmli-m non si potcano desiderare

dagli a>lrouuini per ma copiosamcssediosservazioni, lanlo piiipregevo-
11 nuanlo piii lungo e 1'iutervallo di tempo che dovra trascorrere (oltre a

mezzo sccolo) prima che codeslo fenomeno si rappresenti in lutta la soa

plenilndino in (juestc nostre regioni. Finora non abhiamo ricevuto che le

prime relazioni, dellate subito dopo 1'ecclissc stcssa. in cui sono acccnnati

i risultati precipui e, a cosi dire, gli element! sopra cui'duvraauo

gli studii comparativi degliastrouomi. Tullavolla auche daquesli,
srarsi c soiuiuarii, si possono ricavare intercssauti noti/ii-. le quail vcrre-

mo compondiando succinlaiuente.

3. Gli rlTetli meleorologici, bench*- di \.niu inLeosilaneid\or-.i luoghi

piii u itii-iHi dislanti dalla linea cciilrale dellazuiiad'oM urita lulale, esog-

fH'tti allc influt'ii/.t' tnpo^ralii lie, corrispuMTo airo-pi'ttaziunt'. 1'rosoTo-

lone il sig. Conic Aguillon noto che il trnmunctro, all'omhra, era calato

jiiainio I'l-rrlisso, ivi parziale, loccava il suo massimo grado sic*

tlif laria, lievem. ni- -cosBa, D'erasensibilDientorinlroM-iiia. II >ifi. Iliad

>ori\<> .In-. , ;i, .1 mi ',<.<
.tnp

. il riiiiiiiici.iinriiio (Icll'ecclisse, gial abhas-

ito delta teiiipi-raliira era .rur.il)il-. .,! il im-n-urin d-l tfinionictro

li 1 grado F. (0,55 C.); pochi niiniiti appresso 1'aria spirava
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Don pure fresca ma fredda; e quaudo il fenomcuo sta\a per fiuire, il tcx-

mometro segnava 1, 5 gradi F. di nicno chc pochi minuti dopo il si

minciamento. Ad Algcri il luogo d'osservazionc era a 385 mctri d'<

zione, e prima chc coniinciassc 1' ecclisse vi spirava vcnto freddo di po-
neule. I'u lermometro csposto all'aria libera cd al sole, c die alle ore 3 c

7 minuti indicava 33 gradi c '/ scese a gradi 21'/, in '-2 miuuti, e M si

mantcnne lino alle ore 3 c 33 miuuli
; quindi ricomincio a salirc M-ada-

lamenle al livello di priraa. Per coolro al livello del marc 1'abbassa:

fu di soli 2* ed in cilia sopra i lerrazzi d'alcuni edificii anche di 3. Quel
si grande abbassamenlo avvenulo nel luogo sopra menlovalo area i-vi-

dentemenle una spcciale cagionc uella sua altezza e postura lopograiica ;

e la prccipilazione dei vapori \i fu si copiosa che Ic vesli n'erano inumi-

dile
,

e le pianle cospersc di rugiada. II sig. Lowe
,
aslronomo in^lcse

osscrvo anch'cgli a Fuenlc del Mar, presso Santander, dove 1'ccdkse

era totale, un rapido e grande abbassamenlo di lemperalura, c quando
1'oscurita giunse al colmo 1' aria divennc si umida, cbe 1' crba ne fu lulla

ingeminate come se fosse cadula di recenlc la pioggia. Aggiunge d'a\er

veduto i polli rifuggirc al pollaio, le farfallc nascondersi, c molti llori

tra i quali Y Hibiscus africanus chiudcre le loro corolle. Finita 1' ecclisse,

alle ore H e 53 miuuli apparve un parelio a 22 gradi solto il vcro sole.

Ma piii sensibile ancora fu sullc vo.ltc del Moncayo , presso Tarragona ,

la variazionc di teinperatiira. Jl sig. Carlo Packe riferiscc che 1' ecclisse

essendovi cominciala ad i ora c 42 minuti, cinque minuti dopo il termc-

metro a bulbo anncrilo nolava 43 gradi ccnligradi ;
ma alle ore 2 e a"',

qnando fu il maximum dell'oscuramento, era calato a 10 gradi. Da ultimo

le osservazioni fisiche e meleorologicbe ,
falte di proposito a Bordeaux,

dai signori Baudriinont, Raulin, Houel
, Rover c Mice, con isijuisiti

stromenti e con somma accuralezza, condusscro alle segucnti concJusio-

ni. 1. Al maximum dell' ecclisse corvispose il minimum di luce oltica

e di luce chimica. 2. Le indicazioni del termometro all'ombra furonoge-

neralmente, com' era da presupporre, infcriori a quellc di termometri

esposti al sole; e fra quesli il termomelro annerito indicava tcmpcralura

piii alia che quello a serbatoio libcro; ma, cosa invero uotcvolo, giunto il

maximum deU'ecclissc i Ire slrumcnli, bcncbe posti in cnsi diverse condi-

zioni, indicarono temperalura scnsibilmenlc uguale, ondc si infrriscechc

il calore raggiante del sole era in quel momrnlo pressoche nullo inquan-
to alia sua eflicacia sopra gli strumenti slossi. E ([iieslo e anche meglio
chiarito dal vedersi chc il tcrmo molliplicalore diflerenziale in quel frat-

tempo (ore 2, min. 58} non mostrava alcuna deviazionc da polersi ap-

preziare, ossia stava allo zero. 3." Le variazioni barometrichc furono po-
co sensibili, ma sufficienti a provare una diminuzione nella pressionc at-

mosferica verso il punto massimo dcH'occultamento del sole. 4. L'igro-

raelro, accuratamenle osservato, dicde questD risultato : la temperalura,7 * L
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in eui avvonne il opndnis.imonto, ^ennodi -'I;M!O n

10,' 6 a 18,* S dal romineiaro lino al i
i \en

.rolarmento diminuendo ; on<! l> l;i l'<>riea <le!l

'

islnimonto

adoperato, si deduce che l;i quantita di mnidita nell'atmosfera sarel>b'

atunentata da I ad 1, nel primo intonalln. o sromata nello stesso rap-

porto duranto il seeondo. 5.* Nulla di gran rilevan/.a fu overrate da co-

tisici in ordineal mairnotismo, ed il ch. IV Secchi, tiittochfe situa-

'to quasi sulla linoa contrail' deU'eerli^r, nerorto die la deelinaziono nia-

gnetioa non erasi cainhiata pnnto nulla.

L'osctiramcnto totale non adcirtio qncllo die I' immaginativa se nc ri-

promcttcva. Anchc ncl momonto del martinum , dove il cielo era Sfiom-

hro di nubi, poteasi lofrgcre e scrivere con facilita senza usar Income,

ed il sig. Levcrrier con la sola luce diffusa della noslra almosfera pote

Ii'irgorc c scrivere i nnmeri osprinienti la durata della Tasi.

1 ra i divcrsi prohlemi spottanti la teorica doi moti celesti
,
che gli

astronomi speravano di poter risolvere collo osservazioni di questa cc-

clisse, era irnportanlissimo (inello che riforivasi alia esattezza delle ta-

volc lunari. Questa dovca essere invincihilmenle provala dalla perfetta

rispondenza del fenomcno col tempo calcolato secondo le tavole. Ma

essa, a quanto pare , non e linora al tutto aocertata. II sig. Calandrelli

Direttore del pontilicio Osservatorio doll'l Divcr.-ita romana, avea calco-

lato i tempi dell'eeclisse secondo Ic tavole lunari dell' Ilansen, e 1'ossor-

yazione conrcrm6, con grandissima approssimazione, il risultato del cal-

colo, come ptio vedersi dai sogucnti nunieri. pubblioati nel Giornalf di

Roma del 19 Luglio:

Prinripio I. m. calf. 2' 1 !Mm 31 76.; Ossrrv. 2h 58m 341 34

Fine 5'- ,'i 29 10.; 5 5" 29 82

Per contro il sig. Hind, tuttoche confess! di non aver poluto osser-

vare direttamentc il principio dell' ccclisso, erode luttavia aver buono

argomcnto di dire cho questo avvonnc 20 o 30 mimiti secondi dopo
I'isianto assegnato dal calcolo, il che essoriferisce ad errore occorso nol-

le lavolc stcsse. Ad ogni modo si scorgc che la dilTerenza e tanto picco-

la, che non sc nc potrohbo inFeriro una prova contro la verita della leorica.

i. Durante il corso dolla oerultazione solare*, dice il ch. P. Secchi <

non potovano aver hiogo eho lo solito ordinarie osservazioni eseguibili

da per tutto. Trc cose mi paiono degne di csser (jui mentovate: la

die le macchie del sole non mostrarono veruna distorsione al-

1 i-tantc della loro occultazione. e solo trovai un poco d' indccisionc

I II .K. P. Secchi J*Ua Conp. Ji liu Mriwe inlorno )!' eccliss* del 18 l.uglio not

Wllis-sinii rclazionc, rbe recilo Jippricna H'ArJfmia Til-rrina: \t qntle i on slampilt a partr,

4 alraoi Iratti Ji cisa furono rifrrili .tal Ciornilt rfi Roma.
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nella occultazione della pcnombra, il die si devo alia loro natural^

sfuniatura ;
la 2." fu chc un quarto d' ora dopo il principio pnlnn-

mo distinlamentc tracciare il lembo dolla luna qualdie pom piu in

la della fase fuori del sole, ma solo per un arco di circa 20, < ap-

prcsso si ritorno pure a vedere ad intervalli, ma non costantcmcntc
;

la

3." che mi sembra non meno importante fu il vedere 1'enorme diversita

di precisione che corrcva tra i due orli che limitavano la fase. L' intcrno

che era formato dalla luna era lagliente c nello, e distintissimo era il

contorno delle sue montagne, che rendevano assai scahro il corno supe-

riorc; 1'altro lembo invcce formato dal Sole era incerto e malissimo ter-

minato, e realmcnte cinto da una vera sfuniatura. Ne qtii (iniva la diflc-

renza, ma, cio che era piu importante, il campo del cannocdiiale era evi-

dentemente piu chiaro dalla parte del sole chc della luna; c cio si ricono-

sceva manifeslamentc pcrfino su la proiczione in carta bianca. Questa
delicala osservaziono anche sola 6 gia una prova deiresistenzadciratmo-

ifera solare.

5. Tra i fcnomoni piu rilevanti dell' ecclisse totale erano da osservarsi

accuratamente 1'aureola che si mostra intorno al disco lunarc, e le protu-
beranze rosse che destarono tanta maraviglia nel 184-2. Di che poteasi
ricavare gran lumc intorno alia costituzione fisica del sole, quando fosse-

ro risolute le seguenti quistioni, che il P. Secchi si propose a studiarc in

modo specialc. 1. Le prominenze rosse, chc appaiono altorno alia luna,

sono essc rcalta fisica, ovvero semplice illiisioa-j oltie.i, originate da al-

cuna dclle lante cause chc produr sogliono frangc color ate e riflessioni

attorno agli orli de' corpi, conoscitite solto il titolo di diflrazione, interfe-

renza, miraggio e simili? 2. Posto che csse appartengano al sole, sono

esse montagne, nubi o emanazioni, e di che specie? 3. La corona che

cingc la luna e pur essa illusione dovuta alle suaccennate cause
,
ovve-

ro e 1'atmosfera solare? i. I lunghi raggi e discontinui osservati prolun-

garsi notabilmente oltre la corona, sono essi efletto dovuto all' atmosfera

terreslre, ovvero una realta di emanazioni solari ? 5. Finalmente entra

per nulla inqueste apparcnze alcuna cosa chc possa attribuirsi all atmo-

sfera lunare, o alia struttura fisica della superticie del nosiro satellite?

6. In quanto all' aureola, eccola descritta dal P. Secchi stesso. La
Luna in mezzo al cielo era aflatto nera del piu nero inchiostro, e per

singolare illusione par?a quasi slaccata dal fondo del iirmamento. Es-

sa era cinta tutta intorno da una brillanle corona di gloria alquanto

piu viva, ma non piu larga dal lato dove il sole si era occullalo; es-

sa la circondava tutta senza discontinuita e, vivissima nclla sua vici-

nanza, sfumava rapidamente fino alia larghezza di un raggio lunarc al-

meno. A questa distanza essa cominciava ad aver varie inlerruzioni,

c varii fasci di luce si slanriuvano in tutte le dirczioni : nclla parte

superiore eranvi almeno tre di questi sprazzi di luce e uno nella infe-
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UjK che stimai in lunghezza alineno uu diaiiiclro e mezzo della luua

in, i dri r.u^i [mi Imiiihi ctl il loro aspclto era perl't-lla-

.

mil-Ill
i-!i'' -i \n]i;iH l.i sci. i u-i'ir dalle nulu ul liamunlo

del sole, e l,i inn impn>-i'>ii.> in ijurl lunmenlo In < '/>sroaj

in causa douiii. II lor<> >plend<>re uniforiue per luogo Iralto e.ur

itr ml rapido decremeuto del lume prc^o il lembo lunarc.

Quelli che vidi io , erann tulli rettilinci e diri'tti sensibiliucnte ul ceo-

tro ; pero il sig. Cope Ja DC! cannocchiale nc > ide uuo oblique e ra-

iio .

II sig. Lespiaull rlie fecc lo sue osservazioni a Brivicsca diet' pure
cbe i i.i-.-i c iratli liumnosi a raggi inturno al disco non eraoo puuU)
iiiiiiictrifi, o il luro spleudoro, Ic dimeusioui, la Ibnuu c la posizioiic luro

si divecsificavaAO di moito. Dove apparivano sprazzi isolati sulla di-

reziouc .!< ra:;-i, dove fascctli couici con la base sulla luua e col vcr-

tice che si dileguava con inscDsibili digradazioni di luce nello spazio.

Eraoo in generate rellilinei, ma alcuui parcano curvi all* estremilu
,
o

spiccarsi dal lenibo della luna, onde la parlc ceutraie od ioterna dell' ait*

rcola era molto piu fulgida che 1'esterna. II sig. Prazinowski poi, direUore

dell' osservatorio di Varsavia si applieo con ^pcciale cura a delenuinare

10 slato di polarizzazione della luce dell' aureola, adoperaudovi uuo stru-

meulo di squisita delicatezza, con cut essa appariva divisa in due sezio-

ni
;

le quali per cfletto di codesto polariseopio riuscirouo vivanienle eo-

lorate di lintQ compleiuentari, ciuc I'una rossa e 1'allra verde : e nou si

scorgeano solo tracce vaghe e sbiadite . ma color! intensissimi . da ima

parte il puro rubiiio, dall* altra il prelto sincraldo. La luee dell' aureola

c dunque polarizzata, ed il suo piano di polurizzuzione fu couosciuto co-

incidere colla normale alia circouferenza della luna ; ma la parte piu po-
larizzata o colorata non rispondeva alia parte piii luminosa

,
sibbeue

a (juella posla ad una certa distanza dal lenibo lunare. Di qui il signor

Prazmo\vski inferisce die codesla luee cmana dal sole ed e riflessa ; c

dalla vivacita del polarizzamenlo rieava ehe le [wrlicelle gazose sopra
t ui i fa la rillossioue, riverberano la luee quasi sollo 1'angolo ma&yiiuo

di pularizzamento. Pei gaz quest* angolo e di 15 gradi ; ma per ri-

fleltcie la luce solto quest* angolo la molecola gazosa deve trovarsi a

poca distanza dal sole. Dunque pare che a tal condi/ione possa sod-

disfare soltanto una atm >>!cra solarc, a cui dovrebbesi percio riferire

11 pofarizzamento dell' aureola. Anche il Secchi, con tin polariseopio d'A-

i!i-l fenomeno poslo in ehiuro dal sig. Pra/o\\ski, ma
non riliuta I' ipolesi che in i|u<into alia diver raggi influiseano

auche la dillVazione e la iioslra alino>;,

~. lo
-111,1

iil' ;dle proluberanze ,
il fenomeno a[>par\e m tutla l.i

rrixione rbe ue fa il Secchi; il qu,i-

!o >pegncrsi dell' ultimo liiello di hue ^olare dirclla ,
!o
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vide vcnirsi cambiando in un arco di luce porporina tcrminalo da una

infmila di punte die ancor esse furono subilo occuluite. - Subito due

grand! proluberanze rosso comparvero presso il punlo di occultazione.

Una la sliruai alta 2' 30" e larga alia base 2'. La sua forma era conica,

leggermente slilata e curvala in punta. Presso di quesla, piu basso <i[i-

parenlemcnte ) ve n'era un'allra.alta la mela circa, ma che si otn

per un arco di alincuo 10 sul bordo lunarr. La sua cima era a forma di

sega a denti fmissimi parallcla agli orli della luna. La loro luce era por-

porina mista a violetto, e si intensa cbe illuminava distintanicnle i till di

plalino. Slelli quasi eslatico per alcuni secondi a mirarela vivacita pene-
Irante di quelle liammc cercando se pure in esse io vedeva alcnn i

nx'iito; ma quanlunquc qualche traccia di moto scmbrasse aver luogo

presso le sommila, nulla io potrei accertare su cio, e solo vidi il loro ra-

pido andar calando
,
e avrei Corse speso tutlo il tempo in quel Irasporto,

se un alto di riflessione non mi avesse fatlo portar Io sguardo alle altre

parti. Corsi adnnque all'orlo opposto del sole, ma nulla viiii ancora a coni-

parire, e rilornaudo per un istante alle prime protuberanze , mi accorsi

che si occultavaoo rapidamente .

Dopo pocbi istanti conccduti al guardare ad occhio nudo Io spell

generate del cielo in quel lotale oscuramento , il Seccbi torno al canoc-

chiale. Ivi trovai 1'aspetto del sole ben cambiato da quel di prima. Lc

due grandi promincnze accennale dinauzi erano quasi scomparsc, c solo

vedevansi le loro sommila; ma in lor vcce dalla parte opposta del lemlx>

c tutlo intorno n'erano spuutale tautc altre, die io mi trovai per un

istante dubbioso quale sceglierc per misurarne la posizione, giacche ve-

deva inutile prenderne la grandezza , die scorgeva a occhio crescere da

un lato e sccmarc dall'altro. Grazie alia costruzione del mio micromelro

in pocbi secoudi ne misurai sei , ma quellc cite vidi, erano assai piu nu-

mcrose e mi parvero quasi regolarmcnlc dilTuse altorno al disco. La

slerminata copia di queste liamme l'n per me afTatto iuaspellata ; giae-

die in tante relazioni auteriori solo di poche vien Catta menzione. (Jue-

sta volta invece pareva tutto il corpo solarc andare in tiamme, e le lor

punte schizzare oltre fuori dell'orlo della lima incapace a coprir quell in-

cendio.

a Un maggior splendore della corona in un punlo del lembo lutinre mi

avvertiva gia die cola era per spuntare il sole; diedi un'allra rapida oc-

cliiata alia corona che non mi parvc sostanzialmente cambiala ma non

piii simmetrica, c tosto rivolsi cola iinmediatamenle tnlta la mia aitcn-

zione. Un gran numcro di piccole prominenze si vedevano vcnir pian

piano spuntando di sotlo alia luna, e audar crescendo visibilmenle ; ma
allrasse la mia attenzione una di esse cln- nnerse interamentc, e com-

jiarve lulta alTalto isolata a guisa di inibe rosata sospesa nel bianco del-

la corona : la sua forma era sotlile ed assai allungala di :JO
"
ndla ntag-
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cior dimensionc pnnllcla nU'orlo hmart, e circa : <ii l.irghezza: la sua

ligura era serpeggttBte ulrtf > >trcmila. Alia \islu di *i <te-

sMeratn fenomeno, la cui prescnza era la piu coiicludente di tutu* I-

prove dell'atmosfera solare , ruppi il profondo silcnzio che regnava
Moltitudine e nc avverlii i compagni, perdu' vi facessero atteozionc, del

<-|ii essi mi assieurarono immediatantente. Son quasi ccrto che quella nu-

be non era sola, ma che avanti e appresso era accompagnata da altri punti

mioori ancor cssi isolati. II suo colore era ancor quollodelle proUiberan-

10, e solo un poco piu chiaro.

lanto I'arco coronate di protuberance si faccva semprc piu vivo c

pin ainpto, c la lor base rivcstiva una tinla piu chiara che sluniava ia

tin bianco deciso..L'estensione totale <ii qu.'-i'arco era almeno di 60*

quando la parle centrale, fattasi troppo viva, ccelisso col sue chiarore tuttc

k luci rotate, e non potendo piu sostcnerne lo splendorc doyetti levar

I'occhio dal cannocchialc. e il sole era gia ricomparso. Esso briilava al-

lora in mezzo al firmamento come un punlo di luce eleltrica, e la corona

fu ancora visihile per 25. m poscia coprendo con an libro la parte lucente

del sole seguitai a vedcrla lino a 40 secondi dopo linita la totalila . Da

questi fenomeni inferi il ch. P. Scoohi die l suddetlo protnberanze spet-
lano al sole

;
e che al sole pare debba riferirsi quel rosso cercbio a pun-

te, che si vide da una parte prima che esso fosse interamentc coperto, c

da!!' altraanche dopo la sua emcrsione. Poiche egli s'awide che nonv'e

subitanea transizione tra la lure vivissinia della fotosfera solare, e quell?,

della sua atmosfera
,
a cui pertanto riferisce la corona porporina.

II si-. Pra/mowski irovo pure modo di esaminare anche lo slato di po-
lariz/azione delle protuberanzc ro^sp, e dispose per guisa il suo pola-

riscopio, da averne una doppia ininia^ne; ma Tuna e I'altra orano cer-

Uiinente del medesimo coloro e d'una slessa inlensita luminosa, onde ha

ricavato che la loro luce non 6 polarizzata, e percio esse, rispetto alia

luce, sono coroe le nubi delta noslra atmosfera.

8. II sig. Leverrier fu condotlo ad analoghe conclusion! , per cid che

spetta la nalura dclle protiiberanze e della corona purporea. Girato ii

canocthialu altorno ai lemhi del disco lunare ncl tempo dell'oscurita to-

tale, cominciando dal punto zcnilale e sccndeudo verso il lembo all'o-

quale vcdrebbcsi a oodiio nudo) egli scorse in prima una mib r

JMl^ii cd interamente slaccata dall'orlo della luna, d'una distanza egua-
le alia <ua propria grandezza . ed aha in tutto un miiuito e mezzo, cor.

Innghezza quasi doppia. Era di color rosa mislo di linle violac^e, e tras-

p*cente cosi die in alctine parti parea quasi bianca. Piii sotto vide altre

ilu.- until pur sovrappo-te I'mia all'altra ; e -irando dall allro lato, all'til;,

i solto il dia met roorizWMl*rtc, Tide due proluberanze al-

te c contigue, le quali e"ri4entetii< I.- medesime di cui parla i'

j)oi<'lie erano appunlat'\ fra^tagliate a sega fee. " Tn venli mi-
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nuti secondi , Derive il Leverrier, prima che dovesse riapparire

appuulai il -de al luogo oude slava per emerge re. II lembo del

disco, cui due luiuuLi prinia avea trovato pcriellauienlr biauco, era

gevasi tinto iuLorno iulorno coine da ua liJello lonuissimo e porporiuo,

il quale venue di uiauo in maao allargandosi in modo die 1'ornio beu

presto UQ orlo rosso, di graudezza cresceate, e beu delinito, che ag^ira-

va.xi per circa 30.* iuloriio al disco della luna stessa ;
ma la luce di que-

sla corona Yeuiasi altresi avvivaudo con inteusitasempre crescentf, tan-

toche io dubitata se quella gia non fosse luco diretla del disco solare:

la quale pero quando spunlo vcrauiente , dilcguo 1'allra della corona .

Di qni deduce il Leverrier die la parte visibile della superficie eiuer-

gente del sole
,
in ttta la sua estensione e lino ad un'allezza di 7 od 8

second! , fusse coperla di nubi rosse
,
che si vedeauo crescere di mauo

ininano che sporgeano fuori da 1 disco della luoa. Onde puo en

die tuito iutero il disco del sole sia copcrlo di codestc nubi rosse, e che

le rosee e spiccate siano conic emanazioni piii tenui di codesla aliuosle-

ra
,
le quafr poi ci appaiono come inacchie.

9. Ma quesla deda/k)ue
,
anziclic uua cengcttura molto prolabile,

sembra un latlo accertato quando si pone raeutc alle osscrvazioui fatie

dai signori Villarceau e Ghacornac, sul Moncayo. Essi s'erano propo>u>

di misurare le posizioui delle protuberanze per iscoprire se fossero ap-

partenenze del sole o della luua. II paso voile che ameudue, con istru-

meuti munili di micromelri speciali ,
si occupassero d'una stessa protu-

beranza, bencbe per tempo diverso. II riscontra dei numeri oltenuli per

1'angoU) di posizione, il quale veniva crescendo di maiio in njaoo die la

luua moveasi dall'uno all'altro leuibo solare, soddisia egregiamente all'i-

potesi che la protuberanza , spettaute al disco del sole, partecipa al mo-

Yimento di quest'astro. La yariazioue dell'angolo di posizione di code-

sta protubeninza, rispettoal disco deila luua, era di circa 2 gradi per ini-

nuto. Onde anch'essi i inenlovati sigg. Yillarceau e Chacoruac riguar-

daiio codesti fenomeiii come emanazioni accidental dell' iavolucro gazo-

so , rosso e trasparentc ond'e tulta ricoperla la superlicie solare T ed

avente iw'altez2a calcolata di 8 o 10 secoudi. Pare anzi ben fondato il

credcrli originati dalla stessa cagioue, da cui dipeudouo le maccbie, colle

quali liaiino slretta relazioue.

10. II sig. Petit, diretlore deirOsservatprio, di Tolosa, scese anche piu

al partieolare detenninaiido la forma c le dimension! di codeste iiubi
,
a

due dello quali atlribuisce 20,000 leghe di grossezza ed 80,000 di lan-

ghezza. Da parecchi fw notalo che una di esse ripiegavasi ad an^ulo

relto, quasi come il fumo che esce dai cammiui delle locomotive correu-

ti ; ed U Petit, valutaudo la luughezza della parte cosi M)>|>I si lino a

6,000 legbe, no argomcula die certamente nou puo esssere moutagna
di materia solida, ma uube gazosa. Aggiuuge aach'eg.li die il cambu-



no:

die dit "jnali ve-

Miinndo da' I lemho Inw
.

dall'opposta , prova invincihilmente die -llano al sole
;

!i rred'- pnter atlribuire a codesta atmosfera gazosa una ;il

normale non minore di .'liiit.itiiii ledie : e la porzione di e<a. die nel

li'iii|io
ddl'tvdi^v- forma la corona , apparente sotto forma di niezza-

luna ro><a a tinte sensihilmente uniformi
,
sottende tin arco di circa

15 gradi, e percio levasi a ISO.Oflfl leghe sopra la superfine del sole,

stcsso. Vertanto, conchiude il sip. Leverrier. 1'ossenazione di una di

i|ue*te protnheran/.e, perfettamenle i>olata dal disco del sole e della luna,

ne ha chiaramenle deliuita la nalnra doe che sono cosa analoga alle nu-

bi della nostra atmosfera : e per I'altra I'apparixione d'una strisdarossic-

cia all'ovcst nel momerrto deH'emersione, e lo sposlamento d'una protu-

bcranza, posta al nord ed osservata dai sig. Yillarreau c Ghaoornac,

prccisamente uguale allo spostamento chc si puo calcolare supponendo
chc la protuberanza appartcnga al sole, dimostrano die eo<i e difatlo;

sii-die a buon diritlo Ic chiameremo nubi solari.

11. Da tutto 1'anzidello puo ricavarsi buon dato di congetture assai pro-

babili intorno alia costiluzionc h'sica del sole, almeno in qunnto all'emen-

dare le idee chc sopra do si aveano. Ci assicuravano, dice il Leverrier,

rhc il sole era composto d'un globo centrale ed oscuro; die sovr'esso

stendevasi una imnicnsa atmosfera di nubi osctire, inlorno alia qualc av-

vasi una fotosfera, cioe un involucre gazoso, luminoso per se stes-

ra sorgente della luce e del calore del sole. Ouando -le nubi della

fotosfera si stjuarciano, diceasi, riesce Tisibile il nudeo oscuro del sole,

e
([ue.4;

e 1'origiue delle macchie. A tntto qtiesto dovrebhcsi ora aggiun-

i:ere un lerzo involticro fonnato d -a delle nubi rose. Or io tc-

mo chc la maggior parte di questi involucri piano pwrefinzioni; chc il so-

le sia semplicemente un corpo luminoso a cagione dell'altissimasua tem-

perature, e coperto d'uno strato continuo dclla materia rosea di cui oggi

caccertata 1'esistenza. L'astro, fonnato cosi d'un corpo centrale, liqnido

o solido, ed involto da un'atmosfera, viene poslo sotlo In 'immc

della costituzione dci corpi celesti. L'osservazioue ha pirsto in sodo non

pure 1'esistenza di codesto strato di materia poq>orina e trasparentc in-

toruo al sole, ma dimostra ancora chc lalvolta essa si accumula in mag-

giore quaulita in rerti pimti; e conic allora la luce della parte corrispou-

dente del sole ne puo rininnere
piii

o meno illanguidita e s*prnta, si ollic-

ne una spiega/ione ovvin e natnrale delle man-hie onde si vede cospersa

la ^uperlicie deH'a^tro. Oneste macdiie si presentnno eon aggiramenli ed

a-petii svariatissimi, e le loro forme dovranno cambiare mpidameiite, co-

i|iunto si o--erva, e come dec accadere poiche sono il risultato di

nuhi. Si nuiovonoc no >~iilla superlieie del sole a quella maniera

die le niibi della nostra atmoslera: e ijnando ?'< vorra dal loro movimenlo
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iuferirela durala ddla rivoluzione del sole, si dovrauno ottenere numc-

ri juolto diversi ;
cd accade per app.unto COM. b v

lacolc, sprazzi himi-

nosi oud'e disseminate il disco solare, rangiando di forma e di splemlo

re, dileguandosi da uua region^ e nioHiplicandosi ncll'allra, si
?j

rcbbero daU'ineguaglianza di densita di codesfatmosfera, \wi.

una chc nell'altra parte, c sopraltutlo dall'csscrc piii illuminate le parti

inclinate verso il corpo solare.

I . Poiche d'ogni parle sentesi risuonare strepilo d'armi c d'armali.

cd oggimai appena d'altro si parla die di guerra, di carabine e di cannoni,

gli c agevole intendere die iutonio a queslo si dcbbano infervorare gli

studii c moltiplicare le sperieiizc. Di die avvienc die conn 1

le sort! av-

verse e le prospcre si vanii.) altemando iVa gli uomiui, cosi aiu-ora lear-

tiglierie di varie foggie si dispulano prosso i maestri dell' arte il vantn

d'csserc le piii lerribili e micidhili. Or fa im anno appena, e il trionfo era

deoretato ai cannoni rigati france.si ;
ma la rivalita inglcse invcr.lu i suoi

cannoni dell' Armstrong e del \Vilh\v.orlIi ,
die subilo feecro poco mono

die cader di pregio i \inciton di Solferiuo
,
e gittare tra i fcrri vecdii le

arliglierie a cauua liscia. Ed ecco die ora gia si comincia a rivocare in

dubbio il merito dei cannoui. rigati , perclie 1'espcricnza ne chiari parec-
chi noa piccoli difetti. Per \erita cssi sono piii leggeri e capaci di luu-

ghissimc gittate a dislante poi tcntose : p.ia innanzi tralto sono pure ,

jnassimc sedi bronzo, facilissimi a giuu- tarsi e divenire inulili anzi pcri-

colosi
; poi 1' euorme distauza del tiro rendc iucertissimo il cdlpire nol

segno, perche oltre modo diffioile I'cstiuiarc giustamente ,
a occhio undo

in aperta carapagna, la vcra distanza
;
da ultimo se nou siano mam .

.da uomini spertissimi ,
il pid dellc volte mandano i loro proiellili

a Ian-

inutile guasto e rumore a piii cer.linaia di passi fuori dallo scopo. Sul

(mire della breve gucrra dd 1839 molli dei cannoui rigali dell'eserdlo

..IVanccsc erano ridolti in istato da dovcr esserc mcssi da parle. Di die i

professori ddl'arte furono tralli a ccrcare altri modi con cui e conservare

all' artiglieria i vanlaggi della leggcrczx.a e della hmga gitlata ,
ed ag-

. giungerle i pregi Bella durala e dell' efiicada
piii

sicura. Sembra die >ia

pervenuto alia soluzione dell' anlno problcma il sig. di Saint-Robert ,

segnalato uffiziale piemonlese, con idea veramcntc ingcgnosa comprovala
a punla di soda teorica; e noi riferiremo qui una sticdnta analisi del suo

sistema, che si riducc a due sommi capi : dare una forma lentiotlare al

,proiellile, ed una delerminata curva alia lisna canna del cannone.

I :l. Quatlro precipuc condizioni richieg::on>i a fare d'un cannone uri'a'r-

inc veramente formidabile in guerra. I.
1

la ;:iu>!ezza; 2.Ma li'ii-ii>ne dd

tiro; 3.' il peso relalivamente leggierc delle munizioni; i/rappropriazio-
nc avomitar mitraglia. In quanto alle due ultime difeltavano assai i canuo-

ni rigati; poichfc il proieltile oblungo riescc il piii spesso mollo pcsanto.
-i costringeva le arliglierie a strascinarsi dietro molli carri, con mielv

%%> AVf ,^o
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in guerra codesto genero d' mgomhri chc i Roman! chiama-

^^HflBlBMAi; c per altra parte ognnno intrude di lefrprri chc i can-

;M) male acconci a gittare mitn^lia. si per la piecolezza del

ilihro. e >i perdu' la niilra^lia stessi in poohi liri deforma Ic righe

MI- del cannone, massimc s'fe di bronzo. Resta a vedere quanto

tfiglBO per la giustczza e la tension^ del tiro. I.a giuslczza si misura

dal il-'\ i.imento piu o nico grande d'ogni colpo dal punto di inira , ossia

i d.il punto medin, in eni s'im! ro-ra con un gran numcro di colpi.

del liro si misura dall' estcnsione piu o mcuo grande dello

spa/io ballnto
;
c dice>i battuto o pericoloso 1o spazio in cui il proicttilp

non si alza al disopra dell'oggetto da colpire, come sarebbe un cavalicre

ml un faulamno. La giustezza c la qualita pin stimata nelle scuolc di

liro, o poligoni, dove le distanze sono appieno conosciutc ,
e dove per

/a non rimanc alcuna incertezza sopra 1' indinazione ,
che

d-\ e dar>i all' arme
;
ma il raderc col proiettile a poca altezza il suolo per

Umgo tralto, e la qualila che la rende piu utile in guerra ; perche le dt-

i polendo essere estimate che all'occhio, imporla sommamente

;i
jiiccolo errore di distanza non nc produca uno grandissimo nell'al-

Ora i cannoni rigati, (inali sono in generale al prescnto, possiedono
nimo grado (quando siano nufneggiati c diretli da artiglieri molto

i-trinti e peril! )
la giuslezza, a cagione del movimcnlo di rolazione re-

j^lare impresso al proietlile intorno all* asse del piu piccolo momento di

incr/.ia; ma la loro Iraiettoria e una curva mollo arcuala, attesala dehole

carica di polvere chc si deve adoperare, scnza di che o il cannonc scop-

pierehhc o si deformerebhero le righe. Per consegucnza avviene che lo

spa/.io batlulo sia minore di qucllo che con arm! liscie a palla di egual

peso, alle ordinaric distanze di guerra. Per verita, sotto qualche riguardo,

le arm! rigate si vanlaggiano sopra le liscie nello distanze straordinarie :

ma allora lo spazio baltuto 6 si piccolo, chc poco & pure I

1

cffelto che se

jie olti<'nc ;
e per crescerc lo spazio ballulo si vorrcbbc accrcscere altrosi

la i ariea, il chc riesce molto difficile
,
come si prova dal Tatto. Di duo

,H di diverse calibro e di cguale grosscxza di pareli ,
caricati con

Ja >le.-sa i|iiantita di polvere c di ferro, il piu esposlo a scoppian >i ,

appunto qucllo di calibro minore ;
il che dimostrarono moltissimi spen-

i; juio averscne ragione d.i eiu , che vi e minore lo spazio occu-

./. della polvere nel mooiento della massima loro lensione.

che non si potrebbe , senza pcricolo di farli scoppiare ,

li pohere ai cannoni rigati chc siano d' un calibro pic-

colo ri-pelto al peso del loro proielto.

li. Stimolalo dalla brama di superare (

piesi. difllrolia il sig. di Saint-

Robert cerco altra via per risolvere il problema della sicura eflicacia delle

arnii ill-lie ( /j prfcisione. K.-co il suo sistema. II proieltile da lui id.

un corpo di rivoluzione scliiaccialo ai poli, ossia un corpo di forma len-

ScrielY,rol.\IL 39 25 Agotto 1860
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licolare
, cone a dire un.i piastrella rigonfia sulle due facce. La sc-

riooe retta dell' anima o canna dell' arrae destinata a scagliarlo, e <id-

la stcssa forma che la sezione nieridiana del proieltile stcsso ; rna la

canna invece di essere/eltilinea ncl senso dclla sua lunghczza, e curva

ad arco di circolo. Cio posto s'intende che il proiettile spinto innanzi dal-

la virtu della polvere infiammata, avendo per la propria inerzia una ten-

dcnza a muovcrsi in linea retta, deve premerc la parete dclla canna ctir-

Ta, cui e costretto di segoire; cotesta pressione o forza cenlrifuga fara

nascere uno sfregamenlo contro la parete slessa
;

il quale sfregamento,
esercitandosi sopra 1'equatore del proiettile, gl'imprimera un moto di ro-

tazione intorno all'asse dei poli. Se la concavita della curva, descrilta

dall'asse de'la canna, e Tolta in basso, ne proviene un movinsento di ro-

tazione del proiettile intorno ad un asse pcrpendicolare al piano di tiro,

c di cui il senso sara tale che il punto anteriore del proiellile si muove-
ra di basso in allo, Avulo riguardo alia grande velocita impressa dalla

polvere ai proiettili, una lieve curvatura del cannone bastera a produrre

grandi velocila di rotaziouc. Per un fncile una curvatura di 15 metr't di

raggio imprime alia palla una rotazione di 167 giri per ogni minuto se-

condo. In un cannone da 6, una curvatura di 8 metri di raggio basta a

produrre uaa rolazione di 100 giri per minuto secondo.

1 j. Dal sostiluire il prok'tlilc scbiacciato all'oulungo ilsig. di Saint-Ro-

bert si ripromette i seguenti vanlaggi. 1. Rotazione
piii stabile, ed equi-

librata. Quando vuolsi ottenere un moto di rolazionc stabilissimo, si pro-
cura di dare al mobile un grande momento d' inerzia

,
c pcrcio la forma

schiacciata od annularc. II proicllile proposto risponde a quesle condizio-

ni
;
di schiaccialo diviene quasi annularc qwando lo si fa cavo per empirlo

di polvere che lo laccia poi scoppiare ;
e dalla stabilita della sua rotazione

deriva la maggiorc probabilila di colpire ncl segno. 2.' La resistonza dcl-

faria, relativamente al peso, c molto poca. attesala forma letrticolare del

proiellile. 3. II movimenlo 6 vantaggiato dalla forza che si genera per la

rotazione del proiellile dal basso in alto nella pai tc anleriore di esso
;

il

cbe essendo un fatto accertato, rende la traielloria piii tes;, ed accivx-c

cosi lo spazio baltuto. i. Riescc possibile adoperare cariciie di polvere

piii forli cbe nei cannoni rigati, proporzionatamente al peso dclla palla .

perche e piu grande la sezione dell'anima o canna. I quali trc ultimi van-

taggi riuniti assieme producono traiettorie pressoche retlilinee
;

di die e

ineslimabile I'imnortanza in guerra. 5. II tiro colla milraglia ric^ce piu
efficace che coi cannoni rigati , percbe, la canna e

piii ainpia e capaci
1

, <,

meno dannoso pel cannone slesso, perche .<enza scanalature.

Quesli sono risultati leorici e ben Ibndati
;

resla a vederp che
I'esjie-

ricnza gli suggelli con quel marchio die rilinto a (ante altre invenzioni

teoricaraentc pcrfctto.
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CONTEMPOUANEA

Roma 25 Agoslu fSSO.

I.

COSM ITALIA

STMI I'ONTIFICII. 1. L' opera del Hanaro di S. Pietro stabilita in Roma -

2. Triduo e KeBla di S. Lorenzo 3. Strode ferrate 4. Escreizi sco-

l.wlici 5. iteorelo aposlolico a fa\orc deir Imperalore d'Austria.

1. Allc tante pruovc die la cilia di Roma ha chile o sta dando di

afleziono sium-a o ledolo Middilanza at suu 1'onlclicc c Sovrano ,
ha

novellameat* aggiutilo questa di aTcro slal/iliu l'0/>c/v rf<-/ Danaro (U

,'r$. BiwirtOdi JUT qm-slo effelto, pel zelo s;ni!aiieo di |Krcci hi

ciUailuu, coililuiU na Coiumt^tonf, i coHi|)oneoli di questa imlirt's-

U al>iuiuli di i^tosta itictrupuli il M^ucnir lucilo iue^so a slain|>a.

RUMAM! Tulle lo uazioin calloliolie raecol^Oiio
I'Obolu di S. Pii-tro. L I-

lalia noslra lo raccoL-i-. o rarcoglie audio hi duve >i coulraria cd osleg-

j;ia il
pi.> dJMV 1

' : i-
l''

-' (1 ' M>i|/il ^' ' ni'"'HJ| li l'll oli alia >

olTctrlc lanto piii ainmiralnli, die sono fat to in un tciu-

H i di tin .1-1 ii'n\rr-,ili anmi>lio. in- BMMno aspellari allro compeuso
die i'applMM >delia c*s la MMdaiowB di Diu. Roma pone,
com' era suu debito, le priuu- c pin ltT\ i uii pro>e d aaioro al >u<> 1'on-

U'licc e 1U-. ii-.a uon ancora quosla ;
undo inolli \o>tri roiicittadini j>eu-

,)|ai tpn-sla . lYn>arono die Roma la

la i,i lei la M-de di Chi bul-

rappirew iso die la dovcsse a Pio Nono ,
die

mil f!H>nn del so t'oulitiriilo MIH ai nnvM-nli ad allnt nnn ri-

au cuore, die a benefiovla. Inlli snui ligli, tut.

Mkldiii No^liiuuo coacwrer . lulli. loue, tu ipu--

ddl Uilti ,

nicn-

nua >olla dai soMTilturi tjnalunijno piii
tonne >omma,
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oflerUi, non indecorosa perche fatta al Vicaiio di Colui che lodo e bc-

nedisse i due
(juatlriui

della Vedova. Roma provera ancora una volta

esser dcgna delta celeste prerogativa chc Iduio le coocesse.

Roma 1." \gosto i860.
LA COMMISSIONS. Presidente, Principe Domenico Orsini \ice-Prm-

dente
, Principe Sigisraondo Chigi Tesoriere, Marchese G. Patrizi

Monlorp.

Consigtierij Mpnsig. Francesco Nardi Duca Pio Grazioli March.
Ermele Cavallelti March. G. Parracciani Ricci Sig.Mencacci !

10 D. Giovanni Bifani Fra Carlo di Monle Carmelo de' Carm. Scalzi.

Segretario, Alarchese Girolamo Cavallelli.

Poscia per ciascuua delle 47 Parrocchie della cilia sono designati i

due o Ire Depulali, secondo la rispelliva loro ampiezza. a raccoglie-
re le offerte

;
ed il Barone Enrico Schroeler ed il Conle Edoardo Lu-

bienski per raccogliere quelle dcgli slranieri che in tanlo nuniero so-

gliouo convenirc m Roma.
2. Col ricorrere della fcsla di san Lorenzo si voile quest'anno celcbrarla

con maggiore splennila del consuelo pel raedesimo molivo, onde si fece
11

iridup alia Minerva . e si leunc esposla nella chiesa del Gesii la sacra

Immagiuc di santa Maria Maggiore, ed in tante allre guise s' implore dai

Romaui nelle prescnti congiunturc la prolezione di\ina. Ed il indno c la

lesla celcbrala in oiiore dell' illustre Marlire romano non la ceded >

,

tiuanto a dcvolo concorso di popolo, alle allre. Eccone i parlicolari tolli

Jal Giornale di Roma.
II solemie Iriduo, che nei giorni 10, 11 e 12 del correnle mese

compiuto nella insignc Basilica di san Lorenzo in Damaso
,
ha aggiunlo

novella
prova

alle allre
pressoche

innumerevoli offerte a quesli uliimi

tempi dalla nostra Roma di quanlo nelle preseuli condizioni siasi in essa

rinvigorilo lo spirilo della Cede e della preghiera.
II reverendo Capilolo di quesla illuslre Basilica

, togliendo occasionc
dalla festiva ricorrcnza del giorno sacro al glorioso martire Lorenzo, dia-

cono della Chiesa romana, penelrato dal bisogno di ricordare ai Romani
1' eroismo di lanto invilto campione, voile ravvivare con una tridoana

preghiera la devozione verso qucl Santo noslro concitladino.

II SaiUo Padre ollre all' aver aperlo il lesoro delle Indulgenze ai Fcdeli

che v' iulervcrrebbero, permise pure che per lal circoslanza si trasferissc

cola e si esponesse alia puhhlica vencrazione 1' augusto Capo del sanlo

Marlire, couservalo nel pontificio Sacrario.

II concorso immcnso e conlinup per visitare la preziosa Reliquia ha
moslralo quanlo opporlunu e gradila riuscisse la concessione. Monisignor
Don Calisto Giprgi, canonico di quella Basilica, fece in ogni sera del tri-

duo un sacro
discprso, in cui eloquenlenicnle sponendo la sloria del glo-

rioso Diacono addimostro come la preparazione, il processo ed il Irinnfo

del suo
martirip rappresenlassero, lino dal lerzo sccolo della Chiesa ,

quella jpersecuzionc conlro il Clero e conlro i possedimenti sacri , rhe
sollo I'ipocrilo mauto di false progresso oggi rmnovasi

; ripelizione
le-

dclc di quanlo conlro i primitivi Crisliani operarono i liranni pagani. Al

ragionamenlo lenne dielro la rerita di afielluose preghiere al sanlo Mar-
tire che appositaniente ccniposle e nicsse a stampa si distribuirono ai de-

voli. La sacra funzione chiudovasi con la benedizione dell'augn?ti.<sirao
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Sagrauiento, rhe nolla prima sera fn impartita dall' Ktfio e HiT;o n^nor
cardinal l.ui-i Vmal vi.-c-cancrllirre di S. H. C. . iu'lla Mvnuda dallfirtio

e Kmo si-nor cardinal Ludovico Allicri, camerlengo della S. H. <:.

II maestoso tcmpio con mapnilica apparatnra e splendidioirna lunii-

'ia stall) messo nelT addobbo richiesto dalla solennita straordinaria,
duviia ad implorarc la intcrcessione di un Santo , il culto del qualc fe

e-it'Hssimo in Roma, oyc moltc chiesc sooo state erelte in suo onore.

:l. IVr Ic mioye provvixioni fatle dal (Joverno nella fasione temporanea
dclle due socicta delle stradc ferrate. >i ri[.n- TO con molta lena i lavori

per quellc. Parve
poi opporluno dare puhhlira contcx/.a di no clir1

si era

latto , del tanto piii
clu- si c in via di fan

,
col sp^ucnle arlicolo comu-

nicato al dinriHilr di Roma,
l.incada Roma al confine Napolitano. In (jiiosta linea i

layori procc-
dono colla inassima operosiiii, in ispecie poi nclla parte supcriore, ycrso

.1110, ove per gli olio del prossimo seltcmbtv, la Societa si ripro-
molte di dare compiuti ben 25 chilometri di slrada. In questa sola parto,
sono gionialnionlo occupati circa iOOO oporai . tri movimenti di terra ,

iiflla posa del biuario, nelle opcrc J'arte, e nHIa costruzione dei re-

cinli , ed in quella dolle case di guardia e dclla siaziono. L'Imprcsa Sa-

lamanca avendo fornito all' Intraprcndentc di qitesta linea abbondanti
mczzi d'ogni sorta, si rende indnbiiatn clie i lavori di essa si andranno
anche magcioroientc svilunpando.

Linea da Roma alf Aariatico. Sezionc 1* da Roma a Monterotondo.
Sono oc^upati in questa breve seziono circa 600 operai, ad onta che la

stagionu sia sfavorovolissima ai lavori. (iiiuilo appr-na raulunno, i lavo-

ri di quesla 1* Sezionc notranno essere alt i vat i con assai maggiori pro-

porziooi , in maniera di darli compiuti verso il line del presente anno
;

come pure si porra mano a quelli dello sezioni successive nellc
quali

gl' Higegneri dell' Impresa si occupano senza interruzione a slabibrc i

canticn.

* Da Monltrolondo alt'Adrialico. NVI sotlerraneo del colle dei Balduini,

prima di giungerc a Spoleto, ilcui traforo rimase iria compiuto da parec-
cbi mesi , lavorano giornalmenle circa 150 operai al dilatamenio ed allc

opere di rivestimento che gia si trovano bene avanzate. Nel solterraneo

di Fossalo, sono imnicgali di conlinuo all' in circa iGO operai. Nclla linea

poi da Ancona ai Bologna , rinlraproridcntc siir. Hriuu prosepuc alacre-

nu'iite i lavori si nelle Romagne ,
e si nel tratto da Ancoiia a IVsaro pve

IrOTaSA pieteoche couipiuU) il s<ntfrranco ddla Clatlnlicn. Ouanlo prima
si porra mano alia cosiruzione ddla Sta/ione di Ancona. I. a Socirla ,

mirando ad aspeliarc il compimrnto di qin-sta lim-a voile largbeggiarc

aU'lntraprtMidfiitf o^ni mezzo atlo a larlo proc.'d.-rr con maggiore spe-
dilezza m-i la\on. Vila linea di (imlavecrbia la Soci-ia la rsc^nire da

pin gioroi lutli i lavori di compimento, sia sulta slrada . >i,i n.-lla Sia-

zionc di (iiMlaNcccbia. L' opera procedcra con ma. ure, appena
lerminalii la slagione allnale . che rende iiupn^ildlc nnpieirare in tutte

le parti di qiicsla liiiea quel numero di operai cli' si desidi-rerebbc ado-

perarvi.

Ipfttooigwnmmitii. Riguardo agli approvigionamenli -ia Millicient.-

accennare conic, a di>ei>i- nprese, faroii" n i c;.te . -liarcalc in Civifa-

vcccbia . da di\ersi lia-iinn-nii
, circa 11,000 rolaie, dal 2 luglio Hno
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al 1 agoslo corrcntc ;
548 sacchi di arpioni , rirca fiOOO stafle, il tntlo

fornwiiite un carico del peso complessivo di oil re 2,000,000 di cliilo-

gramnii. Allri hastinienti fraltanto navigano dalla Francia a Cm 1

chia, de'
(juali

In gia nnmmzialq come imminence 1 arrivo in qneslo

porto. Essi recano niiovi e grossi carichi di material!, da OHMV minie-

diaUmiente adoperali neD'armameuto delle Imee in plena costruzione.

Da! fin qui accennalo risulta, come si disse in
principio,

rhe la Sociela

non manca a se stcssa per bene e punliialmente compiere i proprii obbli-

ghi; che gl' Intraprendenli con lei garcggiano nel soddisfare con uguale
solleciludine agl'impegni che assunsero

;
e (inalmente

,
che il Governo

Pootih'cio dai lato SHO fornisce alia Societa tutti quegl' incoraggianieoti
che valgano a facilitarle il buon procedere della sua impresa.

4. Venerdi 17 Agosto al Collegio Romano dei PP. dclla Compagnia
di (iesu fuvvi nn pubblieo saggio di Fisicx)-Chimic^i. Per ollre a due ore

le illuslri ed intelligenli persone, che v'intervennero, ftirono intrflttenu-

tc COD grande soddisfazione, ascollando cintjue giovani studonti ragiona-
re con niolta giustezza di linguaggio e con picna cognixione scientilica

delle svariate materie, anclie delle
pifi

recent i scoperte, che essi si offer-

scro a tratiare in prova deH'eletlo mgegno. Tre di qnei giovani appar-
tengono all' almo Collegio Capranicense ,

cioe : Filippo Dil'ava. Enrico
(iualdi e Pacilico Manganelli ; gli altri due sono Camillo Barluxzi e

Gustavo Piccoli.

L'Efno e ReTiTio signer Cardinale Camillo di Pictro sullo ore pome-
ridiane del di 21 del corrente Agosto, si porto con nobile treno all'Archi-

ginnasio della Sanienza per assislerc al solenne Atto |)ubblico di Sacra

Teolopia, die nella chiesa di qnella Tniversita da\a, sotto i suoi alti au-

spicii, il rev. sig. 1). Carlo Menghini, membro dell'Accademia Teologi-
ca. II (|iale, dopo aver recitato una cloquenle analoga prolusione, so-

strnne le argomentazioni cho gli vennero fatte contro da quattro Censori

dell'Accademia, che furono gl'lllmi sig. D. Raimondo Pigliacelli, Cano-
nico dclla Patriarcale Basilica Liberiana; Monsignor Jacobini, Canonico
della Patriarcale Basilica Lateranense; Moosignor Tortoli, Cerimonierc

Pontificio; ed il Rfiio P. Papi, Procuralore generale dei Chierici regolari
minori. La disnuta riusci a provare I'ingegno e la dottrina del valoroso

Accademico, che nellc ore antimeridiane avea postenule, secondo il co-

stiuiie, altre tesi nell'Aula Massima dello stesso Archiginnasio: e P:

1'uno che nell'aHro esperimenlo riporto lode grande e dai snoi coi

Accademici, e dai Censori edal numeros uditorio che vi cmr.-

L' alunno dell' Almo Collegio Capranica sigiior Lorenzo Mariani di

Pisa, marledi 21 del eorrenle nell'l niver<ila (iregoriana d<'i Padri della

Compagnia di Gesu, ove egli da opera agli sludii Teologici. tenne una

pubblica Conchisione, in cni si espose a difendere chwiunilfrwi tesi, ri-

guardanti la Divina tradizionc e la Sacra Scriltara.Questa !>i^puta v;!U:

intitolarla aH'EiTio e Reyiuo signor Cardinale Cosiinp Corsi, Ai

nella sna natria, e la
epigrafe

latina onde significo I'atlo risper
che lo dedica aU'Efilo Porporale abuniti, suornm auclwi et fait tori ftlu-

(linrum. I (juali argomenli di gralitudine ampiamente lurotui .-vilnppati
in una leltera, slaiiipata nel libretto delle Tesi, ed in etii, eon molla vi-

vezzn d'immagini e Imnta di latino dettato, si magnificano e/iandio le al-

tre preelarissiine doli. che adornano e fanno riverili il nome e la persona
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l illuslre Arcivcscovo di Pisa. II giovaue si .11 uiollu valeu-

'.i delta dottrina catlolica dalle MliMr/iniii

in^i-iino r lo sludio durulo sin '1 Vpoln^isli Jella

-Ii M-II. ronlm da tic tloth ar^
liTilmif di applaiM, (I. ii

ijiiali -;I|M,I ! .lament'

limi.ir-i iic^li >lu<lii luiluli^iim cui si t; laiilo alarrauu-u ito. KM

idtalifico cscrcizip
fu decoralo daila preseoxa degli Din

'

ffn >i^iii;-i

' nali Allieri,d'Audrea, Marioie Caterini; daqualtro KliTiii

vi. da iiiohi Prelati. c da i:randiiinn numero di colte ed enui

onmo d'uii Divivto delia S. Coogregazioiic dri Ilili, cuinpi-
lalo pT ordioe del Soramo Ponlelioc, >i Ic^c ipiaulo se^uc : Splnidc
gia ni-i I'.MI dflla (Uiiesa, o in tutli i UMUJM a\\( > nin> s[il*>iidora riccaimMi-

^ialo di gloria, il iHtnic aujiiisto di IMMIUTH-D (iiii>cp|)c I, Inipcralore

.|iicslo (!u-. a|)|cna assunto I'lmpcro, imitaudo i doiucstici

uti siini antcnali Slcl'ano dTii-hfria ed Enrico cogoomi-
natn Pio. init'si* 80[)ralutto con o^ni ciira e pcnsicro a pruclamaro, nei

suoi Stati , inviolabili i diritti della cattolica Chie^a; e, seeverando Ic

rauioni di Dio da qudle di Cesare, a rostituiro coii pronlo e Ik'to aniino

iHiuijmti'iitf. |R'l >pialo roguauu i Need i Legislal >n dt-cn-Unia ^iu-
>Ur le;_

r
ui , (}iit'lle

co&o <
l

i.c a Dio apparti'rn
-

, iaiito iii.^^i.c picta
' DIM e U sua (Uiirsa, che tutto <(uanto si stcudc T Orln; caltolico

nrctdsc con grnndc applause , inorila ccrtameulc non solo cbe La Sedc

Apostolica si glorii di lanlo Imperalore, conic di piis-iuia ed a se carii-
ino ii^liuolo, ma volouterosissimaiiuMile abUracci auiii occasionc Ic si

ofTra di fare a hii cosa urata, per (juanlo puo ncl Sitrnore . Liquaicoc-
.!* >i [in-scuto dilVallo alia Santa J^edt 1

,
o tie prolilto d'una inauiera

solenne. (Jual- >i lossc, et- ue i.lruiscono Ic pirole clie se^uoiio nel cila-

loDecrelo: Desideroso ardenlemeiile lo slesso Au^usti.^-iiiu) Imp<;ra-
lore die le puUhliclu* pr.-u ,

le quali da tempi reinoti<>iiiii in tutto I'liu-

pcro Austria*'^ -c in n-i >ino al pn-scnle pel supremo Imperalo-
rc, tanto nelle \l l^nni tra 1'aiuio non r-rln-ii la Mra d<'i Pn^an-
idirali in'l V< nridi Santo, quanlo ncl Preconio Pastjuale drl Sabato San-

to, e nelle Liumie dci Sanii , fossero ratiGcale daUa Sede Apeatoiico ,

aflinrlif col i oiKHirso dcU'autorila di c->sa riccvessoro o^ai possibiN- ;*Ui-

bilila , e NCIIJ-MTO ridotlo a inelodo delenninato e co-lank: , cbbe cura

per mex./o di-1 suo Legato in Hoina , alia Santila di N. S.

'.i|a IX i .Midi vnti suppiicbevoli ii.t'nio a (|iic>tu alTaic. Kd in (juc-
avt'iido :

: niedo-

siou) suo Legato, afl'tnchc il i.
i jiimdi

inn,in/i agfiiuuto nel cauoin 1
d.-l!.: .1 iiorina dell'uso in-

\aUo .],.l!,i i..iui /loin' dell'liup.",,, .

^iuUo.-i.H-Iic di-11' anterior

iMi\i!r_io ( ..i.e. ->o (lal Sointno i

1 - \III alia Imperalric^
i Teresa cd ai >uoi Mic<v--ori con Letlcrc Apiolnlirbe dale

1' anello del Pcscatorc m>i jiiorni "t c ii di Ma^'io di'U'anno 11il
;

la San-
tit.t Sna . pn-messa inatnra delibera/ionc, Milciulo d.iic .1 laulo Iiupera-
|..ic tin |i'-uo dflla siogolaree M-ramnitc |Kilcnia beiie\olni/.a >;

ita, coll \ ' bcniiiiiMa . di anmiire ai \oti da Ini porti ;
o

. If piTlalr mvu sotlo il inodo e la lon.ia clir

in apprcsso ,
scnza clu- Mbbl ostare Btenoniaiuenlc qualsivoglia

i.fppuM- ! st( -
I ,c di Cli-iiH-nh- Mil
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sopraccennate ,
alle qtiali esprcssamente dcrogo al solo cffello ddla pre-

sente concessione .

Oracttiamo, per esser brcvi, di qui rifcrire il nietodo ddlo preci qual
si legge nel citato Dccreto e Ic relative prescrizioni ed avvertenze. Da
ultimo e ingiunlo ai Vescovi cd a tutti gli Ordinarii dci luogbi sogirdti

alia Signona Auslriaca il curare, nella
spllccitndine

del pastorale

ministero, la piena e pcrfetta esecnzionc di quanto e sta'o prcscritto.

REGNO DELI.E DUE SICILIE. 1. Programma del Ministero -
-2 Nnta del r,n-

\erno sopra Tesnortazione del Cereali 3. Concordia <lci Ministii. cd

annunzio dellp
snarco di Garibaldini in Calabria 4. (lircolarc supra

le elezioni dei Deputati al ParUmento 5. Smentita di false noli/.ic

6 II \clocc a Castellamare 7. Slalo d'asscdio a Napoli 8. Mission?

del conte d'Aquila a Londra 9. Elezioni prorogate
-- 10. l'ili/i di-

plomatici a Torino; lettere di Vitlorio Emoianuele II c del Garibaldi -
11. Lo Statute Sardo promulgate in Sicilia 12. L'appetito vion niau-

giando.

1. II presente ordine di cosapubblica nel Regno delleDueSicilie fu pcr-
linacemente combattuto da molte avverse fazioni, come puo vedersi per le

polemic-he sostenute dai molti giornali d'ogni colore politico, dai quali
e inondata principalmente la capitale. Tra le dicerie divulgate coll'inten-

dimento di crescere lo sgomento nei pacifici cittadini, e dare
appiglio a

disordini, correya anche quella della dimissionc data dai Ministn
;

il die

recavasi come segno di condizionc tanto piena di pericoli pel Goverao
da doversene temcre la compinta rovina dello Stato

;
e chi ne presagiva

una rcazionc sanguinosa, cbi up proronipere agli cstremi eccessi della de-

raagog_ia
mazziniana. A smcntire codeste voctcd a rassicurare gli animi

sopra i

proposili
del Minislero, vcnnc pubhlicato in Napoli, la domenica

5 Agosto, in un supplcmenlo al Giornale Costititzionale del regno delle

Due Sicilie, un programma del Ministero stesso, cui riferiremo
(jtii teslual-

mente, come documenlo ulliciale di somma imporlanza.
Cittadini. Allorchfe con la proclamazionc del Ministro dell'Interno fu

data promessa di un Programma ?ul!o indirizzo politico del (ioverno, er.T

dessa la cspressione unanime del (lonsiglio della Corona, alia quale ora

il Ministero non crcde porre altro indugio, nel momento in rui la Nazione
si prepara a mandare i suoi rapprcsentanti al primo Parlamento. I'opo e

che il paesc conosca le norme general! con cm lo Stato cammina, sappia
i principii cbc il Goycrno i.itendc aflidare al presente come cementu (fel-

lo avvenire, vegga il primo ordilo del nostro essere nazionale libero nd

indipendente. Per tal guir-a la pubblica opinione illuminatn do^rli atti c

dclle intenzioni, proceacra allo esercizip del diritto rlettorale con calma
tiduciosa nella fennezza de'nuovi ordini, econ coscienziosa deliberazione

nella scella dci suoi Deputati.
Una delle prime cure del Ministero, convinto com'e die non

jmssi
esservi

prosperity
nazionale se non sia basata sui principii incrollabili

della rebgione c della morale, sara (;uel!a di proteggere con fermezza il

cullo de' Padri nostri, espressione grande, sulemic. imperitura di quel

Vangelo che primp proclamp la
fratejlanza degli upmini. In emnncipazio-

ne dei popoli. AH'interno poi 1'attuazione
piena

e sincera della Costituzio-

ne del 10 febbraio 1848, e la forte e legale repressione di ogni av verso
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' "ii.ii". i"rn,i ranno il sostralo immntabilc del Gpverno. Nel lavacro sa-

liilti e de' <lo\en i\ ,-ai, vuoUi rinveuire la rip

p'llitica dd p,ic-c, il (

|iiale giuslamente aspetta di vederne li

la virtu aniinatrice in inltc le >in-ole parti dell' organismo goverualivo,
ilia (jnale iulendera il Mini>tcio.

1. cominciando dalle ril'ormc cardinal! di i principii lcgi>Ialivi, il Gp-
verno \a preparaiulo, per soggclUrli al Parlamenlo, anal tti in

\aiie brandie di pulililico interest-, e nrccipuamenle per fondare nel (Co-

mmie una \ ita numa
piii rispondenle alle istiluzioni politidic ; per richia-

.1 benelicen/.a a principii di piii
ordinal, i aiumiuislrazione, e die

meniro in- -pamlano il sollievo per le classi vcramcnle miserabili, le aiu-

lino a niiuliorar.-i nei sentimenli morali, soltracudule alia inerzia ed alia

ifflprobilu : per i.-uilgm- rallivazione de'lnvori pubblici in ouelfainpiez-M di miMira die
peniicttera

lo stalo de' foudi provincial! e (inanzieri, e
: t'uli sempliei e rapidi ; per liberare-il pubblico inscgnamcnlo dai

i ci'c il e.istrmgonn. e renderlo allamenle educatore, consonp al

eittadiuo, e commie ad ogni cpndizione sociale
; per ista-

bilirc Ic forme generiche di un piii fclice avviamcnlo di tutti grmtere$s|
i :i. ill -rial i, Ic quali mirino da un canto a restaurarc le linauze co' uietodi

piu utili allo Stalo e men grayosi airuuiversale, e aaJl'altro a promuovcre
quanto e possibile i coiumerci, le indn^ti ie, le graudi iutraprcse, special-
m< /ile delle vie ferrate produttrk-i di quegli inuueiwi vantaggi che lul-

(i saimo.

DiM-cndendo poi a'miglioranicnli sccondarii che rientrauo ue'poleri
'MH nti\i del Governo, esso uoii farii die proseguirli con aiiimo pronto e

deliberalo. Nella giudiziosa e buona scelta de'pubblici uffiziali slando in

gran parle 1'arra de'U'mpi migliori, il Governo ha tolto cserberii a regola
'iilcriniento degli impicgbi la capaciu'i e le provale virtu ciltadme,

i-rio ,lie (ln\e esse albergano si trovera amore ui giuslizia, di reltiludi-

ue e di ordiuata liberla. non mai seonoscimcnto de'dovcri o dispettp del

regime costiluzionale. A qual proposito il Governo cceila il
patrioitisoajo

di
quaiiti v i banno uomini ouorandi ad agevolarlo con 1'opera loro, c ri-

corda le parole di un grande ilaliano: Non dichiuo gli uomini : io non
'

feci, io non dissi; pcrdie comunemente la vera laudc e poler dire: io

feci, io dissi.

Per
1'cstcrnp

la condotta del Govcrno e ncttamente delincala. Essp
ii -..>io a leiicr alia c feruia la bandiera ilaliana, die il

MIC Principe allidava al palriollUuio ed alia devpzionc del \aloro.-o

e na/.iou.i!c oercilo. I'na mi--ione del Govcrno sta in Torino per negO-
i I'iemonle, ed il Miui.slero ne proM--uira con ogni >lor/o

le Irattalivc nd doppio scopo di veder presto congiunte da viueoli indis-

soluljili le sorti della grande Italia, e quesla nobile regione abbanilonar.^i

i. lidente e sen/a oslacolo di nemidie pas-iutii allo a>seguimenlo

no pari alia lealta e il valore coslanle die spieghera per
(htlicolta dei tempi, fond a re c compiere le sorti della palria

roniune Mii'a lia><- di liberla. e piu ancora di na/.ionalc indipendeu/a ,

pen>iero Mipiemo di lutli gli aniiui italiani. Oiule il Miui>lero e pronto c

a tutto inlraprendere. tnlto ope rare per ra_. il grande.

scope del consolidamenlo della Munarcliia co>l:tuzionale e della Italiana
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indipendenza. E frattanto sostcnuto dall;i cosrienza dc'suoi dovcri .-pera

gli sara continual!) I'appoggio
dclla puhhlica confidenza e dell' ordine

;
c

chc nolle prossime elezioni nohile e \iva gara sorgera in tulte IP <

degli elcUnri per far sortire dalla nazionalc rapprcsentanza I'npiiiioiic Ic-

galo dclla vcra maggioranza, cui solo c datn j-perdcTe definitivamente le

inccrtczzc, annultere fin 1'eco imporluno del passato, e farsi truida dclle

giusle c Icgali aspirazioni Napoli 4 Agosto 1860. Finnato Sfiinrlli

Giaconw dp Martim Franc. Saccrio Cnrofah Principe di fo-

rdid Pianelli Liborio Romano A. M. I.anzilli.

2. Questc spiegazioni del Ministcro furono arcolte dai huoni con lidti-

cia di vcdcrc atluati
ppi

codcsti disogni in modo da rassodarc fop
sicurc rpsscrvnnza dei diritti dclla rcligione e la njacsta del tron< s: ver-

so quclli di dcntro e si verso quclli di fuori dello Sl;ilo, e conipinla JKJ-

cificametitc 1'opcra di rifonnazionc iniprcsa dal Re. Ma questo non tor-

nava a rontodi qwl parlilo chc -vuolc disfalta la Monarcnia napolilana,

per via d'anii ess-ion? , a favore d'altra dinaslia; c mollo menopotea garha-
rc al

salellizip mazzinianp chc handiscc 1'unita italiana inccntrata in Ro-
ma come Capitalc. Ouindi si spioga il

roycllo
chc ne mostrarono i molli

giornali dclle varie setle, e le critiche \irulente, con cui dilarerarono il

uomc e la lama dei Ministri sottoscrilli al prpgramma, nc rivocarono in

(lul)hio la buona fcde, ne ccnsurarono gli alti sludiandosi di far credere

die (juel programma corasse disegni perversi. Ne cio haslando al lore

fine, si diedcro a disseniinare pel volgo che il Ministero leneva in pronto
un decrcto

per togliere il divieto d' esporlazione dei cercali
;
di che, di-

ceano, verra che il popolo sara affamato c
ridptto agli estrcmi. Peropporsi

a tale perlidia il Govcrno puhhlico ncl diario ufliciale la nota seg;
Fra le agitazioni che talimi individui, i nimici dclla puhhlica tran-

quillita, si sludiano di continuo insimmrc nellc moltiludini, niuna etanlo

lontana dal
yero, qnanto la voce sparsa a discgno, che 1'atluale gpvcrnp

intcnda aholire il Dccrelo del di 11 Luglio 1853, conteneiite il divielo di

esportazione all'eslero dei grani, arene cd orzi. Con si fatte dicerie, ir-

ritando le passioni ed i hisogni delle classi piii poyerc,
si cerca far cre-

dere che la lihcra eslrazionc, faccndo mancare le (jiiantila dei grani in-

dispensahili al consume, ne faccia difeltare le ponolazioiii del rcgno, c no
dehha oltrcmisura aumentare il caro. Per tranquillare gli aninii siarao au-

torizzati a dichiararc formal mente due cose; 1'una, chc il governo non ha

ycriin pensiero nel niomcnto altualc di render lihcra IVslra/ione dclle

granaglicja (juale continuera a rimaner soggctla alia proihizione giade-
crelata; 1'altra, che da tulti i

rappprti
delle autorita, pervenuti dai diver-

si
punti

del rcgno, giungono soddisfacenti notizic sulla uherlosit'i del ri-

colto, etali da proinettcrc delle masse vistosissime di grani, che delil)o-

no romperc i divisamenti di qualunque monopolio dannoso al
p<>:

Ci6 pud seryire
a tutti di avverlenza, per non nreslar facile oreccliio a

(jncstc osimigliaoti hugiarde insinuazioni, con die gli agilatori sistema-

lici intcndono esaltare Ic passioni popolari, faccndo assegnamento sulla

puhhlica credulita. Dehhono invccc esser lutli convinti, che il Ministero,

ligip
indeclinahilinente al sno programma, nonpolrehlieinai aditllar pror-

Tcdimenti cpsi
dannosi c contrani aH'interessc altuale delle moltitudmi;

e che si studiera perl'opposto di aumentare i mex.zi di vita delle classi

piti poycre, promovcndo ccm lutti i mczzi le opcrecd i lavori puhhlici*.
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3. Litautn \ . ,

,

..
, . !i Si .ill di tcrra-

'

.'.I I'M I M
do. II

i i > che
i a\ \er . dei (iariltaldini; il di*

due >/< clie qni riloriaint) dal diario ullidale del hi

. ;oni insorle nel (im^i^liu de'.Mi-

'lii.Miro da adollarsi per la Hcnrer/a ddla (

segjiatami ;;>!<> delta (luardia Na/.ionalo. .\

.11-11(0 fal>o. die il:: vordo
;ie \i e Mala in propnsito.

lizie da Heggio die udla nolle, dogli S al !) era Matorol-
to il lilodd lelegrafo in B-unara; che il Coinamlaiile di Altaliuniana av-

i wannra di Matinili sopra Caunilello (Idle masse ne-

iDicfce. Alle 2 p. in. >i riallivava la linea I'loitri.-a. e tntto si Uis^oneva
per far fronte a! ro

potuio vcrificarsi. In efloito il

\o
d'imp.idroiiii->i ddla p, r-i/ione di Altatininana hi respiuto dalle

trup|H> rogio i\i >(anzialo, >i. oome furono del
p:iri rospiiiti energicninen-

te ultri .l),irclii par/iali tontati a Can lilollo. ) rin-ciii asbarca-

.ire neH'intonin son falti lla trup[xi die

ad insognirli c .uia e disperdorli '.

Quelle popolazi tiiain.nito eoiamosse serhando nn

DQteguo lode\(kli>siino; in t'ltto i) ro>lo delta provincia I'urdino pubblico
i e nello slcsso distrelto di Reggio la tranquillita DOB si e pun-

to altcrata.

'. . r,li agiiatori annessioninti da una parte, i Mazziniani dall'altra, per
milla dire d, t crti dein;i-.>-lii. la cni politica ha tutli i eolori dell' iriue ,

si diinrnavano per appre>laro le elozinni doi Deputali al Parlaineulo in

niodo propi/io a' loro lini. Quindi radunmue or ptihblichc or dais :

ne, programnii mandali in giro, lisle di candidali , lisle d'oslracisino

cootro queslo e quell' altro eer. Solile arti dollo fazioni Immiltnario. II

Minislro doll' Inlerno non crodclle di dover penueltere che gli elellori

fossero viltiina di qnosle mono tanlo avverse alia vera libi'rta, qnanlo
oslili alia maesla del Sovrano legitlimo. P>reio scris^- a.-rl' lulondi-nli la

SQgucnl' ciro.olaro. Signoro. 11 giurao dello ole/inni do' Doputati al

Parlaiticnio si avvicina, od e d n po die il '. !;> dia istruxioni ra-

paci di dirigere la stia oundolta in i e LSI iniponcnte pel nostro

avNoniro. I'runa di Uilto cbe il paos*' >ia liboro inlii'r.nnonto da ogni in-

fluenza fslranea allc proprio convin/.ioni dogli <
>letiori. II <iovorno non

inleiule di proporrc candidali. nia intonde ed ha il dovoro di <'\itar<

.dm.|iir pai'li nlla \olnnia doi votaiiti. Klla

ipiindi vigilerd alii:; m >

intrigo si formi
, iressima conso;

. a line d'iinporro nn noino an/.idio nn altro. Quello die il

(ievenio dosiderii, qnul die il pae>e attonde e die dall' uriia elellorale

Mcno nonu di pcrsooe specchiate per la loro onosta , inrapnci di viha

iali r<rro roiiiia .li Iiri ibarcbi ai \rnuli H PiinU drll' \rnu ,
1 Sad di

;
Ji a(ri ton U Upp ReWi, di cui coo i roros.o aniora l't>it.
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poliliche, e sourattutto atlaccatc a'
principii

della Indipcndenza Italiana

e della Monarchic Cosiiiuzionalr cho ci rrggo. A tal lino Ella adoperera i

siroi consigli, hadando alia slrella esecuzione della Ici^r Hctiornle
,
e

mantcnendo intatto I'ordine pu!>blico senza di cui nessuiia liberta puo
rsislerc. 11 Governo sa che varie lisle di nomi corrono allorno per esse-

re raccomandate agli elettori : senza voler cntrare nienomanienle a di-

scutere il merito delle personc proposte ,
sente nondimenq il debito di

dichiararc che esso e stato lolalmente estranco alia formazione di quelle
lisle. Merc6 la solerzia che ella usera, inerce soprallullo il Inion senso del

Paese, il Governo ha quasi la rerlezza die il giorno delle prossime elezioni

sara benedetto come quello che avra dalo al Rogno una Camera onesta ,

prudenle, indipendenle e monarchicamenle costiluzionalc. Napoli 11 A-

goslo 1860. 11 Minislro Segrclario di Slalo dell' Inlerno. Firmato Li-

Mrtb Romano .

5. Non pertanlo si rislavano i perlurbalori dall' altraversare 1'opera
del Governo

;
e ben conosceudo 1'indole del popolo cui volcano sommo-

vere, procacciavano soprallullo di esaltarne la fantasia con un dihivio

di nolizie atle a sollelicare le passioni sfrenate d'alcuni, a giltare il lerrore

negli allri, a manlencrc 1'agitazione in lulli. Laonde il Governo pubbli-
co nel diario ufficiale dc-1 13 Agoslo quest' altra nota. Si [anno circola-

re di furto per la cilia, a slampa e manoscrilli, immaginarii lelegrammi
e nolizie che non hanno altro elTello che quello di mellere lo spavcnlo
Dell' auiino de' pacific! cittadini, i

quali
non considerano che sollo il Go-

verno cosliluzionale tulto cio che si avvolge di tenebre e mislero e men-

zogna, e infamia. Eppero ci vcdiamo nell obbligo preciso di richiamare

a lale idea gl' inesperli e i limorosi
,

c di dichiarare che tulto quanlo si

6 andato spargendo dopo le nolizie dale da noi nel foglio di venerdi . c

inleramenle falso. Slieno dunque Iranquilli gli abitanti tulti del Regno
e quelli in particolare della Capitale, e vivan sicuri che il Governo e vi-

gilante non solo per la loro sicurezza
,
ma ancora per wcoprire e pu-

nire le bngiarde mene do' tristi che vorrebbero gillare il paese nello

sgomenlo .

6. Un audace tenlativo dei Garibaldini diede finalmente il tracollo alle

cose ,
ed obbligo il Governo a pigliare nrovvedimenti piu efficaci per

manlenere il buon ordine e rivendicare airaulorita sovrana 1' esercizio

dci suoi diritti. Ecco il fatto dei Garibaldini, quale si racconta dal diario

ufficiale. Intorno alle ore 12 della scorsa nolle (13 Agoslo) la lancia

di ronda nel Porto di Castellammare, e le senlinelle del vascello il Mo-
narca intravvidero un vapore senza fanali, che tentava di approssimarsi
al detto vascello. II secondo comandante di questo, capilano di frcgata

signor Acton, fu sollecito d' ingiungere a quel vapore di prendcre il largo ;

ma vedendo che alia voce esso semnrepiu tentava di abbordare il M-
narca, dispose

di
aprirsi

ii fuoco. Le lance del vapore intanto sludiavansi

tagliare gli ormeggi e dare al vascello lo abbordaggio; ma vinle dal fuoco

vivissimo aperto contro esse, ed il vapore stessq
da quello del Caslello,

si ritirarono, prima mascherandosi Ira altri legni cbe erano nel porlo, c

poscia prendendo il largo. In Vico Equense si e trovala affondala uua

lancia, apparlencnle
a qiiel vapore; altra e stata calturala. Tutte le trtippe

di guarmgione in quel Canliere ban fatlo gara di zelo, di energia e di va-

lore in siffatto frangente , pel quale concorde si 6 mostralo il voto di ri-
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dei t itt.idiiii ih
.|ii.-l

!u.'_.>. La Guurdia Nazionnle poi si (;inl<*

Miiiiiu-ntti ;,i . <!.i m,inl'nere salda

i l.i
piilililu-.i ti.iit.jiiill.t.i.

11 capilano Aclon nell'azione ha ri-

Irrila lion pern uli.-, i . r ferili lnansi dd pari i due marinai ,

.>-a \ella e Donato Fatiano. Sol deplorasi la niorte del roarinaio

.iiido C.iriu.) .

. \ IMIKI ^.iiv-^iaiu di alacrila c di valore le mili/.ie rcali, la marina,
. uaidia na/ioiiale in respingere (|iii'U'

a>saltu : e hen nieritavano

K maiiil'estala la sou-ana graliiudine, c la liducia posla in

lor.i dal (ioveriio; il die >i five in un online del f/iorno del iMiuislro

ddla ^uerra. .Ma a sinirare vicincglio i ciltadini fu crcduto necessario

liiMili vigorosi e det
-

i>i\i. IN-rrio fu
pDOQiul^ilOjfe

stale

|;D c<in li.nnlo del (iMiiandaiito di Napoli ;
al qualc il diario uflicialr

l/rcinctU
1

<|i)o>tc parole. <i (ili avveniinenli i;ia da noi anmmziali noll'estro-

.Mli.ia . il tiMiuai\o d' impadronirsi del vascollo il Monarca in Ca-
unare accadtilo la scorsa nolle c inleraineale lallito, porlaado 1'al-

nella capitaic , liawio moslrato la neccssita di ricorrerc a mezzi

M.lU-riti per lulelare la pubblica sicurexza e tranmiillarc i cil-

. Quindi il ron>ii;lio dei Miuislri ha delenninalo di dichiararsi lo

>l.i'm di .issedio per la capilalc c per la proviocia di Napoli, a* termini

drIKi real Ordinanza di Piazza dei 26 Genuaio 18:H , con le nonnc con-

teniile ncl segueute proclaiua ,
la cui esetuzione e, allidala alia Guardia

naxionalc ed alia Truppa. Uu laic sialo eccezionale cessera non appcna
~,u,i l.i neccssila .

11 li.indo per lo slalo d'assedio couliene (juanto &egue. Per eiTellodi

i/ina/.ione presa dal coosiglio dc'Minislri, dielro dip.ioslrazioni e

hilt, n-tili gia avveuuli in Caslellaiuinare ed in altri punli, viene dichia-

ralo lo >taio di assedio uella Capilale e provincia di Napoli, a norma dei

corrispondenli arlicoli delta reale Ordinanza di Pia/za , die avrauno il

pieoo loro vigore dal moinenlo die il puhhlico ne prende conoscenza con

'[!'-(') alto. Dovendo in consegueuza io prcnderc I' assieme del comando

per lulelare 1' ordinc pubhlico, sono nella liducia die lutli gli abilanli di

i nobile
capitate,

nella loro avanzala civilla ed
inclinazipne pacilica.

coucorreranno a I bene del paese volontcrosainente c con lull' i loro mezzi,

evilando il sofllo raalelico de' neiuici della pace, e si ullerranno all' ese-

cii/.i UK- d./d.'itaini della legge, a cui ogni ooeslo ciltadioo deve cssere

ul)l)'nln'ulo. K cu.si la in-i.-itc ritia di Na|ili splendera, auche ueU'aUuale
di quella gloria ddla.quale si e seniprr coverla. In consc-

j;ir-n/..i i < ID -DUO a disporre: 1.* K inibitoogni allnippanu'iiti) nia^giore
di di\i p TMMif. il quale, veriljcandosi, dovra esscrc subilo sciollodalla

fur/a, sia di truppa o di Guardia na//mnale , che dovra preventi\ainiMiti'
avveriirl-j per due volt" 1

, per far USD delle armi se dispiacevolmenle non
i

; i. E proibita non ineno ogni riuuione dandcstiua
in 11' iilolodi connlalo o altro, i cui trasgressori saranno

arreslali ; 3." K proibilu I' asixtrla/.ione di anni, tanlo da fuoco chc bian-

i li o che saranno
cplli

in difello, comuiKpie ! a-.jnrla>- TO, sa-
"

arreslali
per

essere giudicali mililarmenle ;
4.' E proibila

del pari

me uei grossi basloni . e >i pniceder.i come si e espresso per
I. us.) delle pielre sira Iratlato in ii^nal modo; 6.* In tine i

. ix i sediziose cd allro da produrrc tumulti, vcrranno represse

ocoi
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colle precitate norme ,
ed i promoion o esecuton arreslat!.

14 Airo-io IS'Mt II Maresciallo di rflwjio cumnntlrtnte la Provinria e

Piazza GIOSLB Km:,< i.

Ho stesso giorno il diario ufliciale anmroziava die S. \. H. il omle
d' A(jiiila, coniandanle generate delta real Marina, era >!ato incaricalo dal

real Governo di una missione per Londra relaliva alia il Marina,
fd a tale oggetto si era gia imharcato.

9. II (jionifil*' ('<>*fitn:ionaledv\ Regno nel n. 179 rwa una relazionc

del Ministro dell'lnterno, si^.
Lihorio Romano, in cui espone al Re i nio-

tivi che consigliano la dilazione di alquanli giorni ollre il termine prelis-
so per la convocazione del collegi elcttorali alia nomina dei Depulali ;

i

quali motiyi spno precipuamenle la necessita di hen accertarc gli cletlori

e gli eleggibili ;
sicche quelli possano aver I'agio d'intenderei prece4e-

temeutc snlla scclta di persone fornite dei requisiti necessarii a sosi-

I'alta missione di rappresentanti del paese ;
e la clezione di quesli non,

cada indarno. Se tal
provvedinienlo,

dice il Ministro, inteso a<!

nirare la maggior possinile perlezione nelle elezioni, fara indugiare di

soli olto giorni la convocazione dei collegi eleltorali, non pern Mr\-i\ di

mi sol giorno indugiala la riunione del Parlamento nazionale, voto st'.pre-
mo e comune del paese non meno che del Governo, desiderosi nHramlu
di vedere la costituzione divenuta la piu splei^dida delle realta la merce
della convocazione dei legitlimi rappresentanti del popolo.

Ma perche cosi nobile desideno divenisse un fatto, si rende eziandio

necessanp determinare il periodo, enlro il qnale si avranno a cpmpiere
le operazioni dcllo scrutinio de'suffragi raccolti, fruelle operazioni appun-
to, che son contemplate nelFart. 3 del decreto dei H Maggio 1848. A
tale scopo e indirizzata I'ultima disposizione delVanm- n ,j , reto.

II Ministero non lascia mezzo vernno per dare latiludine piena al li-

herp voto del paese ,
che assicuri la piena e sincera atluazione del piii

antico e del piu lihero degli Statuti coslituzionali italiani, econfida che il

popolo sapra valutare la lealta delle sue intenzioni e lo studio che inces-

santemente adopera per recarle ad atto. V. M. degni secondarlo con I'ap-

porre la sua
spttoscnzione all'annesso decreto.

Segue poscia il decreto reale, di cui 1' art. 1. ordina che la conyoca-
zione dei Collegi elettorali per 1'elezione dei Depnlati, stahilita gia pel

giorno 19, sia prorogata al di 26 di Agosto ;
il 2." che le operazioni pre-

paratorie prescritte dalle legge del 29 fehhraio 1848, siano compiute de-

finitivamente pel 21
;

il 3. che dal 22 Agosto sino a tiilto il -I'l sia stam-

pata e dilTusa in ciascun comune la lisia degli eleggihili ;
il i.che la

scrutinio debha farsi secoudo il prescritto nel decreto"del -21 Maggio 18'i8,
e cinque giorni dopo la convocazione dei collegi elettorali, cioe il giorno
31 di Agosto sicche non si debba impiegare piu di tre giorni <.

10. Sopra le cose di Sicilia nulla ci dice il Cinrnale Costituziona

"Nappli;
ma da quelli che in Piemonte e in Francia sono riguardati come

semiufficiali ricavasi in sustanza quanto segue. I signori Manna c ^

srpeare , tegati del Governo ISapoletano presso qiicrlo di Torino, furono

I Un Bocrato posterior?, in data del 20 Agosto, clie rifcrinsmo nel prossimo

froroga a tiilto il pn^simo Sciiembrc la convocariooe Jt-i Cnlifjji elettnrali, attesn lo stalo tli

turUolenza clic ancora si fn senlitv ml li.'^no, e che impedireMe la libora c sincera csprcs
sione (fcHii volonti nationu'c. IVrci" I'apertura delle Camerc c prorogtta al 20 OttoLrc.
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a iidii-n/a dal Hi-. I* piu voki' trallarono col Conte di Cavuur
! iulavolare pratidie uf-

liri.di ! allean/.,i ! ^mm- il ri.nnardo in

lenere dal sig. di Cavour 1' opinionc che d.. -i pubblica, e
ill i

cjuell.t
i' ora prevalente negli Stati'soetti al

Sardo. Ma gli uflicii di Polcnze amidie <<! .nulir. di

TliouM-iicl da Pari^i , indii-sero S. M. il He Villono

in Sicilia uu suo ufll/iulc d'ordinanza, il Conte Lit la

>re d'uua lettera al Garibaldi. Di questa lettera recheremo qui
in nostni lingua quella die il Conslitutionnel publ)li>
Aclr dal to.slo autentii'o, c da essa intcuderaiiiin i noslri leitori qual fosse

il risullalo dalle
pratichc

laiir dai Icgali nnpolctaoi. a Caro Gcnerale!
Voi

s;i|
M .t( che, auorquando partisic per la Sicilia, non avoio Li mm af>-

prova/i"nc. Oggi, nolle gravi cin-ostanzo [inscuii , in \<^!io darvi uu

f'Misirlio, conosoendo la sinrerila dei scnliiuenli vo>tri per nie. Afline di

far <T>-aiv la guerra tra Ilaliaui c Italian!
,
vi consiglio di rinunciare al-

li'li'ii di
|

:i lc
vpstre valorose truupe sul coutiuonte napolela-

no, purcfie il He di Napoli conscnta a sgomoerare da luila 1' Isolu e lasci

i Sifiliani liberi di deoidere c disporre delle sorli loro. lo mi riservo pie-
na liherla d'azione rcJalivamcnte alia Sicilia

,
in caso che il Re di Napoli

non potesse accettare quesla coudizinne. Gcnerale, seguile il mio consi-

glio, c vedrele che esso e ulile all' Italia, alia quale voi renderele piu
le poter accrcscerc i merit! suui , niostrando all' Europa che sicco-

mc ella sa vinccre, =a del pari bcne usa re dclla \ittoria.

QueMa lettera Tit pcesentata al Garibaldi a Milazzo, d' onde rispose su-

bito, alii -27 Limlio nclla forma seguente ,
secondo una corrispondenza

scrilta da Torino aHa senn'ufliciale Perscceranza di Milano. Sire. L;i

Maestu Vostra sa il profondo rispelto e la devozione cbe ho per
ma lo stalo attuale degli allari d' Italia lion mi permette di obbedirla, )-

rrt-i. Cbiamalo dalle popolazioni ,
io le n nieani lino a qnando mi

fn possibile; ma se esitassi ora, ad onta di tutlo cio die mi si chiede,
mancherei al mm dovere c coiuprometterei la sacra causa d' Italia. Per-
n( llelonii, dun(|m\ qiiesta volta, Sire, di disobbedirvi : allorrh^ avro

adempiuto il miorompito, e liberate l<- poitolazioni dal giogodetestalo, de-

porr6 la mia spada ai vostri pied! e vi oboedir6 pel resto della mia vita, t

La capitolazione di Messina dovellc rinfrancare^ieine^lio il Garibaldi

net suo proposito. Anni, soldali , navi, innnixioni. denaro uli si inanda-

rono senza indugio, quasi ogni di
,
da Genova, da Livoruo ed eziandio

da qualcbe porto francese. Egli se nc valse. ucr rizzare batlerie, formare

reggimenti, prepnrarc bardie a ceulinaia, cu allestire ogui cosa per I'in-

iie del Contiuentc
Napolitano. Quindi avvenneru i

priuii
sbarchi

nelle Calabrie ,
lnr>e col sul) inlcndiniento di trarre cola il uerbo delle

truppe re^ie, C poi di botto [iiinibarc su qnalrbc ;dtro puuto piu impor-
taule -o delle schiere Garibaldine. e pmbabihnente col disegno

..Here i! d> Napoli fosse in subbuglio c sgueruiUi , e nien-

i fortuna cbe sorrise cosi propizia nel caso di Palermo e di M<-s>iiiii.

h N.ip'ilelani dovettcm peri ii intcndere a qual seno lossero efli-

Inio uflioii a Toriu; quindi 1' un d'r>M. il >i^. Manna, jiarli ally

>olta di l',iri-i. rnnane; . \Vin-|r;ire.
11. Intantii il sig. A Ii|i!'!i-. !)(. i:!;i'.i ,i! 1'arl.miento sardo, gia Go^

vernatore di Brescia
,
e presenlemonle Commissario del sig. Coute di
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Carour in Sicilia, c Pro-Dittotore di
quell'isola pel GaribaMi , pubblicd

sotto il di 4 di Agosto un bando con cui, dclto che lo Statuio del rc^rno

italiano, i) patto inviolabile cd inviolate che unisce I'lUilia e Vittorio Km-

manuele, sara proclamalo in Sicilia
;

in virtii dell' aulorita a 1m

gala, (npn dice pcr6 sc dal Garibaldi o dal Cavour), uditj il parcrc
dei

Segretari di Stale ccc. decreta: Art. 1. Lo Statute cosiiluzionale del

i Marzo 1848, vigentc nel regno d' Italia, e la legge fondamentale dclla

Sicilia. Art. 2. Esso cnlrera in vigore nclle diverse sue
parti

all' epoca
che sara designate con dccreto dittalorialc. Art. 3. Sara pubblicato il

(Miq Staluto insieme al presenle dccreto in ogni comunc e nol (iinrnale

nfflciale di Sicilia. Art. 4. Tutti i scgrctari di Stato sono incaricali dclla

esecuzione del presenlc dccreto. Palermo, 3 Agosto 1860. 11 Prodittatore

Deprelis. T>

12. Onde si vodc che il
valorpso Commissario ornieggia mollo !

i Boncqmpagni, i Farini ed altri tali egregi campioni del sistema defla

annessionf, per
lo scopo finale dell'unj/a ilaliana. Al quale proposito srri-

vono al Deoats qnanto segue : Gli unitari prctendono che Garibaldi

non voglia lasciar fare Ic clezioni, ch'egli aspetta delle armi comandatc
in Francia e in

Inghillcrra (12,000 fucih e 2 mila revolvers) per passare
nelle Calabrie. Noi non crediamo che il Governo abbia sicun

ra^guagli
sui mczzi di cui disponc Garibaldi e sul punto in cui atlacchera ; esso

pero
non pu6 dnbitare della sua intenzione. In confercnze che ebhero

Itiogo avantieri Ira Garibaldi e il generale Clary, il prinio ha stabilito il

suo ultimatum. Npi abhiamo qucsto raggiiaglio'dalla migliore sorgcnte.
Garibaldi ha dichiarato di non acceltare alcuna tregua. L' Italia dev'es-

sere una, egli e dcciso a invadere il rcame per attaccar quindi le Mar-

che, liberar Yenezia e dopo riprendere Nizza alia Francia, e restituirla

air Italia .

STATI SARDI (Nostra corrispondcnzd) . \. I misleri del viaggio di Farini a

Genova: nola doirAustria al Plemonte 2. Risposla del Piemonte al-

TAuslria 3. Preparativi e timori di guerra 4. Modificazione miui-

sleriale, e dittatura S. Scioperq de^li arligiani 6. Sequestri di

gioruali 7. Imprestito di 150 milioni 8. (Giunla dei contpilutori)
Circolare del sig. Farini. 9. i

T

na sciocca ipocrisia 10. I'na mani-
festa menzogna.

1. I misleri del yiaggio del ministro Farini a Genova, c del barone

Ricasoli a Torino, di cut feci cenno neiruHima mia corrispondenza
4

, sonq
oggidi svelati. Si stava preparando in Genova una spedizione contro gli

Stati
ppnlificii,

che dovea esscrc capitanata dal colonnello francese Char-

ras, gia famoso per le rivoluzioni parigine del 1848. Senza dubbio che il

Minislero sapeva tutto, sccondo la celebre frase del
sig.

Rattazzi
;
c non

solo sapeva lutto , ma dicesi che aiutava di sottecchi i preparati^ i. \nzi

si aggiunge che dalla Toscana le si dovea daredi spalla, perche rinuzione

negli Stati pontificii dovea farsi dalle fronliere toscane, come punti piii

4 Ani-lio rndcsfa prccrJi-nle rnrrispondcnza cui qui si acccnni, fu traller.iitj ni'jj'i uffizi

.Irlla Ccnsura prevcnliva poctalc dllo Stain Modello, sapendo nui con Intta r>>rtr//.i i! ;;iorno

I' in.lii i//n r, ii rui fu nicssa alia I'osla. Hanno tanto da fare, i povrrctti, nello andar lirac-

cbeggiando in cerca d'alcuua cusa the poua inleretsare le vittc fitrali, the sono meritcroli di

compassionc tt nan si spicriano piu prosto.

II
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vuli a^li niicnii ddla iiMihi/iMii. 1 di correrc dililato a Roma.
U'l-ui ' nnla ildl'AiMna. (lin-Uii alGmernu I .iidiiai.i tn

termini aai forti die un assallo i-onlro ^-li Slati ponlitirii per parlc dd
ii!'

1 sirdihc ^tiito j| sc^nalc ddla 'ardir lAiMna nmi per-
tettercbbe dielarivoluziime andasse piii

oil re. l.a notaaii.-lriara lardibe.

vsc didiiarazioni riguardo ad ono sbarco di Garibaldi Mil continente

napoletano, die sarchbe un casvs belli. Siccomc la nota e accoiupa^nala
d,i podenM pn-paraiivi di gucrra die 1'AuMria ha fatlo e stalutta>ia la-

i-cndu iK-l \enelo, r,i-i Napolcone Ml iTedctte ron\niiMite. di darle .

to. Massimo dopo il colloquio di Toeplilz ed il volo ddla Camera dei (lo-

muni d
'

Iiif.'hilU'rra JKT pli ariuamcnti di qucl paese,
chi rcgge la Fran-

cui scmbra molto impcnsiorito dri risultati prooabili d'una guenra euro-

pea ; e qm^ta panchbc incvilabile. o\c I Austria fosse nuovamenlc sfpr-
i scendcrc in campo. Quindi vennc da

Pari^i a Torino 1'ordinc

d ii.ijiedire la spedizioue tautp conlro gli Slati ponlilicii, quanlo coutro
il continculc

nappletano. II sig. Fariui dovette recarsi a Genova per iii-

durrr allc buouc i

capi ed i promolori della spc'ijzione. Dopo raolti cou-
tra^li

,
i rivoluzionani doveltero cede re. La spedizione fece vela per la

Sardegna dove sta allendendo p;li ordiui del Garibaldi. Inlanto il depu-
tato Bertani die a Geneva e Y itHer r</o del Garibaldi, e che con graude

.ito di dicasteri tiene aperto Tufliziodi arruolaraenli , ed ordina

ogni cosa per le
spedizipni

di uomini e d'ariui, dovetle parlire per ia^.
r -

fiiun^cre Garilwldi , e wgAifieirgli gli orrfini venuti da Parigi. Queslo
spiega il percbe il Garibaldi, non oslanlc la sua audacia e la sua forluna,
lion lia ancora traversato lo strelto di Messina. II Bertani

partendo pub-
blico con una lettera diretta ad Acliille Mauri, chc egli s'allontanava per
pochi giorni y c chc dclegava lutti i suoi

poteri
al sig. Antongini, il quaJe

prosiegue con ardorc 1'opera dclla spcdizionc.
'2. Come risposla alia nota austriaca

,
la Gazzetta u/Kcialf del regno

puhblico il 13 correnle una circolare ai Governatori ed agii Inlendenti ecc.

del ministro Farini relativa alle cose dell'ltalia meridionale. Basta il get-
tare

{;Ii
occhi su uucslo documento

per
vedere die il Minislero si trova

tra ruicudine cd il martellp. La rivoluzionc lo spingc innanzi, e qualche
ultra I'ntenza gli inlima di indiclreggiare , od almeno di far sosta. La
Gazzclla del Popolo che e tullo cosa del Minislero diceva nel N.* del 14

Agoslo : c' inganniamo a partilo, p lo slcsso incerto fraseggiare del

Miuislro indica 1'arrivo, e 1'influcoza di note
diplomalicbe

. Ecco in so-

stanza che cosa dice il Minislro. Premesso cne il moto nazionale si e
estcso alia Sicilia, la qualc c venuta in c^ndizione di esprimere libera-

meiile i proprii voli , il Miuislero proclama che il Govcrno solo del Re
vuol regolarc gli alTari di qudl' isola , c non vuol lasciarue \\ governo
alle Sette. II che siguifica in buon vul-art! che e il Minislero che ha fat-

to la rivoluzioue in Sidlia, e chc essc iiilcMule di reiigerla e governarla.
! in (juesle parole : Piu volte il sottoscrillo ammoni non po-
U-i>i. ue volersi tollerare che nel Regno si facessero preparazioui

di vio-

lenza ai Govern! vicini, ed ordino chc fossero impeditc ad ogni costo .

Ci vuole una fronle di bronzo
per

osar pnlihlicare siffallc menzognc.
E proprio il fare di quella tale di cui parl;i la Si-rillura die M a^mga la

.
e

pui dice non sum operetta malmn. II resto della circolare an-
nuuzia die il ( I;, \rrno rcprimera con ogui >everila le di>erzioni deH'cser-
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cito ed i faulori dclle medesime ;
c che si occupa per compiere 1'ordi-

namnito drll.i guardia nazionale mobile e preparare la forraaziooe doi

corpi composli oe volonlarii . Cio signilica che il Minislero M pn-para
alia guerra.

.!. Del reslo non sono quest! i soli prenarativi bcllicosi. E incrrdi-

bile 1'allivita chc regna in lull! gli arscnali dello Slalo. Commission! srn-

za numcro di fucili, di proiettili e d'altre muniziom da guerra sono daU
alle olTicine tulle del paesc. Anzi arrivano di conlinuo arnii c provu^io-
ni da gucrra dal di fuori, e specialmenle

dalla Francia. Voi pololf prn-
sarc quali e quanli liniori si aeslino per quest! apparecchi che accenna-

no ad nna.gucrra immincnle. Quesli limori sono \ieppiii aumontali dal-

Ic voci corse in auesti
giorpi

che il Minislero e sul panto di convocare il

ParlameoLo
per cniedergli i

pieni polcri durante la guerra. So di buon

luogo che tal 6 appunto il divisamenlo del Minislero. Intanlo i giornali

stranierj
del 13 e del 14 ci recavano la notizia positiva della nola dcirAu-

slria, di cui ho fatto ceuno, c queslo pose il colmo al lerrore dell' uni-

versalc. luvano i giornali ministeriali lentano di quclare code^li timori
,

diccndo chc la nolizia della nola auslriaca non ha alcun fondamonlo.

Queste rassicurazioni non fanuo che confermare, ed accrescere il limo-

re. Aggiungele a tutto queslo la chiamata sollo le arm! di due class! dei

conlingenli, ed avrele un' idea dello slalo d'ansiela in cui si trova il no-

slro paese.
4. Insieme colla convocazione del Parlamento si annunzia e si da per

certa una modificazione del Minislero. Rallazzi,edil General La Marmo-
ra cntrano nel gahinelto, d'onde uscirebhero Farini e Fanli. Tl Farini era

destinato a rLoidiuare la Sicilia ed anche Napoli come fecc con si fclice
esito ncU'Erailia. II Fanti poi ha dalo lali prove di iuetlczza nell'ammini-

strazionc del suo dicastero, che e concordemenledichiaraloautoredeldis-
ordinamenlo dell' esercilo. lo non posso enlrare in questo tema troppp
doloroso, perche \i sarebbe troppo da dire. Vi basli il saperc cho il

pacse non puo fare nessun assegnamenlo sui reggimenti di nuova for-

raazione. Queiche nonpossono diserlare collo scppo o col
preteslo

di rag-

giun^ere Garibaldi, sono indisciplinali, e poco disposli alie faliche, ol ai

rigori della disciplina mililare. Varii process! vennero falti a Savona, a

Genova, ad Alessandria, c di recente a Brescia, contro i disertori i quali
sono tradolti innanzi al trihunale a dieci, a venti, a trenla per volta. Ma
cio non rallcnta

per nulla il furore delle diserzionj. Massiiuamenle chi
talvolta i Irlbuiiali dichiarano innocenli i diserlori, perche disertarono

credendo che il Gaverno do permettesse ! Intanto si e
preso

un buoq
proyvedimento per impcdirc lediserzioni, ed e la formazione di Camp!
inilitari i quali hanno n doppio vanta^gio, di allonlanare cio6 il soldalo

dalle citla dove Irora piii facilmenle di che corrompersi, c di tonerloeser-

cilalo ed addeslrarlo alle fatichc ed alia \ita dura del mililare.

5. Losciopero degli operai dura da Ire settimanc; o piullosto durano
le trattative per metlere d'accordp gli operai coi padroni di officiua: giac-
che dopo nno sciopero di pochi giorni gli arligiani si rimisero al lavoro

persuasi dalla fame a cedere per il momenlo; nia coirinltMidimontodi pro-

scguirc il loro inlento per ollenere la diminuzione delle ore di lavoro. Si

fecero di molti lentulivi, ed ehbero luogo varie riuuioui per nominate

commission! da una parts e dall'allra. Ogni giorno si annuuziava imini-
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nrnte
'

:^ta
: I.' Ill.-llli

ponsan
'

dfllr runxrgurnze chf posstmo ijuelli irn i I'mnipali
fhe nO:i -

'

"in:" i p.idiulii ill

, '111111 r Dim \(.l!ri.. '.o di

hlanoed inallre < iu i ddla Lombardia, ove gli arti-

.K.rni \i t'u un po' di recradescenza del Ministero contro i

li. \; 1'nitii di (Icii'na, giornale di Mazzini, fu se<pie>lrato quattr
:i iina x-Uiiiiaui. Vennew seqwMraii andie il Cnftulicu c \' Iclinusti

'iari.

7. II Mir.isU-m divise in due parli il prestito di I.'JO inilioni. Quatlro
milioni e IIU-/./M di rendita propose alia pnbblica soscrizione ,

cd fl riiua-

iH'tilc riscrva allr private trattatiM 1
. La

ptibhlira
soscri/ione inven- di

I inilioni r nic/./.o i;itlo lirr 2T..'!i.-2i< di rcmlila. Di (|ut'sta somina la

ritta di Torino form per lire 1(i..'i'i.'i.T.'in ; Milano per lire G, Ml, 840; Ge-

nova per lir, 1 ". : sio : Virenzc c Livornq per lire l,lG'i,<}':0 en
p a dire quaulo IVaeasso facciano i Diurnal! libeitini di (|uesto /tftobuo

risullato, traendone la ronse^ucnza che il paest- ha una lidueia illiniitala

nel flovprno, e parleii.uia per la politica rivoluzionaria. Voi sapete ehc

i banchicri i

ipiali
sono i M>li ipiasi ebe sosi-rissero sapeudo cbe sul to-

lello soscrizioni si (anno It* riduzioni dHle somnie eccedenti la cifra %
riebiesta in pruporzionc dcllc siogole soscriziuni, domandano 10 iK'ravcr

?J o i, od ancbe meno. Del rcsto nasla 1 die aiuhe il Minislero

annuiizio che la tassa del
prcstito

era di 80. 60, i banrliieri aununziaro-

no che rieeverebbero le diebiarazioni a 79,9J> cd ancbe meno. G6 pro-
dai benefijM accordati dal Goycrno a coloro cbe soscriveano pei

somroe di 100 inila e pin lire di rendita. Insomma t'u un giuoco di borsa,

e non nna diinostra/.ione pubbliea.
8. ((liunla dei Contpilatori, 11 nostro Corrispondenle ha dato un ccnuo

delta circolaro mandata attorno dal sif.
r

. Farini sopra le spedizioni allesli-

te, arniate e mandate da^li Siati Sard!, e nrincipalrncnte da Cieno\a, per
dar mano a\\'annesxione di Stati, con cui il Governo Sardo era in relazio-

ni ufli( iali di pare, ed il cui Sovrano per istrctto vincolo di parenlado col

Re Vitiorio avca diritto ad ottenere dai Ministri suoi alineno nuei ri-

pardi cbe imp(ne 1'oncsta. Codesta ciivolare e un documeolo di tale

impnrtaiixa.
die noi ciediamo di doverlaqui rifcrirc distcsaincnte. Essa e

dal sepiente tenoro.

Torino 13 Agosto I860. Sollevati, orsontrc mcsi, i Siciliani allo

o della bbort.i ;^o in ainlo il gencrale Garibaldi con pochi
\nloro-i, I'Europa fu plena della fama di sue vittorie; tnlta Italia lie fu

roiu'.noasa e grande fu 1'entnsiasmo di ipie>to Regno, dove gli ordini li-

I il libero rostuine non pongono impediniento alia nianifestazionc

ntiiiienti della pubbliea
< l. Indi le -rncm-i- collelle di dana-

uide niiniero di volontari
partiti per

la Sicilia. Se in tempi ine-

ssi andarono lodati i popoli cbe diedero fayore
e soccorso alia

liberazione di na/ioni >tranii-i rni nlibidienti, diremmo, alle

nntorita del M-ntiinento uni\er^ale. dnvc non favorirono apcrtamcntc, la-

uo soccorrere le Americhr, la Grceia. il Portogallo, la Spacna^chc
corabattevano per 1'indipendenza e per la liberta, fe a credcrsi che 1'Eu-
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ropa civile pqrli giudixio equanime sni modi tenuti dal governo del Rf
in questo accidente dello irresistibile moto nazionale. Ora la Sin'lia 6 vc-

mita in condizione di csprimere liberamente i propri vpti,
ed il governs

del Re, che devc cuslodire tutle le prerogative coslituzionali della Coro-

na edel Parlamento, e deve adcmpiere eziandio ciucirufficio di suprcma
moderazione del molo nazionale chc a lui s'appartiene, e ncr le prove cln 1

ha fatte c per nubblico consentimcnto, ora il govcrno ha il debilo di mo-
derare ogni azionc scomposta e di correggere gringerimcnti illcgitlimi
nelle cose di Stato di chi non ha le costituzionali e le morali rcsponsabi-
lila, che esso ha gravissime verso la Corona, il Parlamenlo e la Nazio-

ne. Altrimenti potrebbe ayyenire che, per consiglio ed opera di chi non
ha mandate ne

responsabilita pubblica, lo Slato yenisse a pcncolo, < la

fortuna d'ltalia simstrassc. E posciacbe negli Stali libcri 1'ordine e la di-

sciplina civile, piuche nel rigore della Icgge, hanno presidio nellapulibli-

caopinione, il soltoscritto la invita a dare ogni pubblicita possibile a

questa lettera circolare.

Piii volte il soltoscrilto ammom non potersi, ne tolersi tollerarc chf

nel fiegno si facessero preparation!
di violenza a governi ricini,ed ordi-

110 chf fo.tsero impedile
aa oyni costo. Esso speracnc la pubblica opinione

basli a frenare gl impeti sconsigliati; ma in ogni evento si conlida nelle

podesla civili c mililari per la pronta esecuzione degli prdini
che ha da-

ti. Raccomanda pure nuovamcnte, che con ogni maggiore diligenza sie-

no ricercati, e con ogni legale severita pnniti coloro che, cospirando e

Irafiicando ad ingiuria dcH'onpre nazionale e della disciplina nulitare, si

fanno fautori e procurator! di diserzioni. E
perche

il sottoscritto dcve

compiere Tordinamento della guardia nazionale mobile e
preparare la for-

mazionc dei corpi composli di
vplonlari della guardia nazipnalc che la leg-

ge abilita, non vuolsi altrimenli permetlere che altri faccia incelta e rac-

colta di soldali volonlari. Conchiudcndo, il sottoscritto deve dicbiarare

che, se il governo del Re e costante nella volonta di acceltare il leale

concorso di tutte le parti politiche, che intendono a liberta, unione e

grandezza della patria, esso e pur fermo ncl proponimento dinon lasciar-

si soverchiare da chi non ha dal Re e dalla nazione il mandato e la re-

sponsabilita del governo. L' Italia deve e vuole cssere degli Italian!, ma
non delle sette. // Ministro FABIM .

9. II piii certo risullato di qnesta circolare c delle pratiche del sig.
Farini per impedire nuove spedizioni contro gli Stati vicini, si fu che
il Bertani

, come riferiscono i diarii della sua
fazipne ,

si
parti

con
oltre a un niilione di franchi per fare le spese a circa 8 mita volon-

tarii, che si ace >Isero in Sarde^na; d'onde il Bertani stesso dichiaro
che calerebbero su

qualunque lido fosse ordinato dal Garibaldi, i cui

soli ordini saranno da lui redelissimamente eseguili. Questo stesso 6

promulgate in un documento curioso ma importante. Sotto data di Tori-
no fu scritta una lettera , e stampata sul Conslitulionnel con la linna

solenne e riserbala alle cose grandi : pour cxtrait
,
A. GRAMXH-IUOT.

II che signitica esscre codesia lettera scritla da un personaggio d'alto

affare an altro suo
confratcllp

in
politica.

In cssa si fa una comica
ma artiticiosa sposizione dell' impiccio in cui fu posto il sig. di Cavour

per
la estrema piegheyolezza dei legati Napolitani

in acceltare eziandio
le durissime condizioni loro imposle per 1 alleanza, e si dice chiaro
che il Cavour non polea aderire a tale alleanza

,
senza romperla affatto



col partilo unilario. che oggimai >ovrri IIM di t.mto I .intent, i legate
.11 da far tnnere gramli rovine. > ii"ii M tralt-i con ogni

In. I! in pro\a di tin recaM I' iiu)>i,-n:n in cm >i tro\a d'nn-

!' piitni/e dc Nulunlarii. < M dice flu- d (lavmir e ni'dlo im-

!'.->la influenza die gli crc-ci- d' allat-j e
mdijinidfiitr .

he inui accetta lie direzionr nt oiJini. Di die H ricava clu: d j^ran di-

fdtn di i|iir-to partito si e di mm >oler acccttarc la direzione die il

1 noiir
'^.Yi

M>rrehbc imprimcre. E ccrto deblwno cssere molto in-

tloi'ili cuclcsli miitnri . e niollo putnili , dajinoiclic lo scrittorc dclla

It'ttcra al GrandfjuiUot comincia con dire che I' Italia impc^uala nella

via, in cui la
precipitblfl .^pfdi/iniic dd Oarilialdi . li'.i due oicsi o sara

libcra o al tntto indipcndenlc, oppun- I' Austria torucra a re^rnan', (jucsta

volla, tin Mrixina a Torino t
;
r !ini>rc con dire clic tulli gli sforzi del

1'ariiii per opporsi al Bertani riuscirono appcoa ad nna mezzu som-
iiit^ioiH' , iiiaci-lic- la spcdizione sla sullc coste di ^ardeena aspetlando
-r li ordini del Garibaldi, perche il Bertani non cede a quelli

del uoverno
Sardo (sul cui

lerritqrio
sla alk'slila ed armala la >|)cdizione), se non in

qunnto sono conformi agli ordini del Carihaldi. Cost si scrive ai Grand-

quilht JMT giuslificare la manifesla violazionr del diritto delle genti. Ma
jiM-^ta Icttera I'u proprio scritta a Torino? Dai piu si crede che no: ma
che cssa sia slata deltata a Parijii, c che vi si dehha scorfiere un a\viso

dato dal si^ Grandyuillot al Cavonr per ammonirlo 1 . che non conti so-

pra 1'aiuto di Francia
; 2. che si guardi dai Mazziniani.

lo. Ma I'ipocrisia ha le {jam he- corte, come la bugia. Appunto lo sles-

so di in cui pubblicavasi dal Conttitutionmi a Pari^i la tiritera delle im-

:<, eccoli che
YOpinione, portavoce del sig. Cavour, D.' 17 Agosto,

ipiasi vergognandosi aella impotenza umilmeute coufessata al sig. Grand-
' '

y c per cessarc 1'onta di scusa tanto sciocca e piena d'ipocrisia,
' ien fuori a dare allra ragione della manifesla coniplicila, con cui il Pie-

monlc a into i fatti del Garibaldi. E qucsla si e il bisogno di accorrere

pronto alia diresa contro le orde jtapali! Delto cho il Goveroo
ponlilicio

comincio a rifornirsi d'esercito per opera dej Lamoriciere, e bandi un pre-
stito di 50 milioni, aggiunge che la rivoluzioneavrebbe dovuto cedere a

(pie^te forzc prevalcnli allestite da Roma e Napoli, e queste rese piii

ardilc sarebbero a lempo opportune ripiombate piii pericolose su di

noi . Avete capito? Per questo, continua YOpinione, il Governo, ben-

he, vincolato dalle relazioni diplomatichc, non potesse patrocinare

nperlamente queU'eroico tentative del Garibaldi che se fosse slato

lioero avrebbe poluto dirigere esso mcdcsiroon; luttavolta ci vodeva

il grande yantaggio di prevenire un attacco che induhilatamente a-

vremmo dovuto subire - nnente in coodizioni assai pegL
r iori per

nnr-to e chiaro. Non fu impoten/a di frenare il Garibaldi coi

ma fu )>anrn deyli assalti meditati da Homa , (jtiella
die coosi-

glin di valer^i, solo per propria dilesa, dei tenlati\i del Garibaldi; ed

Ognuno intende die qtiamlo eodesti siLM.ori \edino uu utile, uon guar-
dano per la sollile nella scella dei me//i. (!he caricature : II \erosic
che sono raenzogne I'una e 1 altra scusa, t'impotenza t lapaura; e cbc
il Piemonle die di spalla al Garibaldi, penhe -!i ioma\a a conto; ed
avn-lil (

scopertamenle aiutato le masDMe del Garihaldi conlro lo Stat>>

Ponliiido, come fece conlro la Sicilia, se non fosse btalo vincolato dalle

relazioni diplomatiche.
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II.

COSE STRAWERE.

ILI.I;M<,Y\. 1. Dichinra/.ioni ddl' Austria soprn la rivolnxiono italiana -
2. IIH (intro di Sovran! a SaHsburgo 3. Congetture probabilt.

1. Da oil re a una dedaa di giorui i diarii pubblici d'pgai parte polili-

ra ridondano di cottgeltore, di ijwtesi, di dichiarazioni c di prngranimi
oi

%

bellicosi or pacific! , a pronosilo d'una >\ol<i, die dicesi spedita dal-

I'Au.-tria, sopra gli ;;\ M-iiiim-nli delta Italia meridionals. Chi la din: man-
data diivltamente a Torino ,

e chi a Parigi oude fu coiuiwicaUi al Gabi-

netto di Torino. >4a lull! sembrano convenire nella sihstauza di codesta

dichiarazionc iaiperiale. La I'alrie, (e tuUi siinno die
ijues,ti) gioruale e

una specie di portavoce, d'ordine inferiors alGfaiidguillol del Cw<

tionncl, ma cbe pure soventi serve di sfogatoio a certi H-^irti die si vo-

glioao far palcsi dice appunto cosi : Siamo acctnlali die il (ieveruq
A.striaco ha dichiarato dve sc il Garibaldi s' iaajwssessasse del Uogno di

Napoli e vi
pveparasse, toai'egH I' ha annunxiato ne'siioi baodi, \ma spe-

dizione contro le prorince austiHache suH'Adrialico, cssa nan si slarebbc

ad aspetlare I'assalto, ond'ella sa d'esser divenula lo scopo, e chc aiuo-

verehho contro le
truppe garibakline, qualnaqjue si fosse la parte degli

Stati di terraferma d Italia ki cui si trova^sero accolle . Altri gioniali

piii sHccrnlajueule spacciayatto die 1' Austria dichiarava caso di guerra
im semplice sbarco di (iaribaldini uella peuiso!a itaUaua doviuique cio

accadessc.

Cotale dichiarazione dee forse ammelter^i cone uu falto cer4? Fu
cssa fwinolata in una Npta dipbinaUoa? Indirizzata a Torino o a Pa-

rigi? L' Opinionc di Torino, organo del si^;. di ("ayour, confessando
die qucste notizie aveaiio cagionala Hiolta pi-eoccupazione ,

e dovea dire

piii verameute graode angoseia e nwlto sgomento in PiemoiHe, uego ri-

cisamentc il fatto: 11 governo 11011 ha ricovulo alcuna nota austriaca .

Tan to basto percheda tutti si tenesse per certa la veriu di cotesta nota.

Imperocche tale e la
rrpulaziooe

che si meriuirono co' falti loro certj uo-
iniiii di Stato e certi

polttici ambidcstri, che quauto piii es >i ^liataao a

dire di no, lanto pi it le persooe di senno e I'liuiversale de' popoli si rou-

fernia nel credere vero il si
;
essi giwano di voler pace, e U popdo cre-

de gia conipiati gli anprestamenti di guerra; es.-i protesUmo di mm \>\-

lersi raescolare del tal fatto, ed ogiuino e nersuaso die essi per appuuto
riianno architettalo, condo I lo sotto mano, favorite a [wtero per iugoiurne

px)i il frutto. Ma olln- di tpioslo argonientoa conlrariis se ne ha pmv uu al-

tro direttit, ed o che 1 Ost-Dewtckt-Post disse chiaro : 11 giorrw prereih-u-
te a qnello in cni Garibaldi sara calato co' snoi in lerrarrnua d' Italia, sara

anche stato I' ultimo negli annali deila pace curopea . La (fdzzetta

g\tsta aminn/ia cbe la Nota fu diretla al Conte Gavour, e die |ii(-4i si

affretu') di mandarla al potente suo alleato e sicnore a Pafigi . t-d agiiiun-

ge che e compilata in termini da far capire a Sapoleone Illclie 1' Austria



i oMEMPORAM V T3I

lion pensa a ripigliarc la Lonibardia, conqnislata dalle anni francesi e ce-

<luta
IM.I

in ilnno al Pieroonle ; ma che, -entendosi svincolalada ogni 1111-

pegnorispetto Ue alln- |.r.>\ii;,
r.iduJr n,

,

"a rivohi/Mi.r nun

ir nassare per esse ie sue iruppe onde respiogere 1* altaeoo

ntrc* l.i Yenezia potrebboi
inu>vere dalTIUlia 1111 ridinntin inndo

questa soggiacesse all'invasione roeditata da I (iarihaldi e da chi ^h da

llu. La (J(t::i'lta /'ni.v.s /;/</ iiuece din- die il Condainento di tutli

commenli si e uu inrtnor*ttdum
spedito

a Parigi
|>or

didiiararc

che ('Austria e fermamonie d ,-,i .1; :r-j,:ngere con Uille le sue forze, a

qualuuque coslo, un atUirco cimtro la \rnrxia, < che essa , rinianciido

scinpn- IVrina iwll'n^n'Vimza dfi palti di Zuri^o, aspetla diilla lealta dd
!io lr,i i !(- . che si asteoga da ogoi iolerveolo a favore del Pie-

inontc.

I. tuttavia <-<>-a <l;i nolar>i . die (inora niun giornale no alciuaimo, nc
. nc iUiliano iol' daro MTIID (^iralto p conipendio di un Uil do-

cunuMito . come suole semprc awenire in casi soinigliauti ;
c nucsto e il

solo argomento di qualclic valore che al>l:iasi ncr conservarc alcuo duh-

l)io sopra la veritu di <iucsio dii-hiara/ioni dcll'Austria
;

al
quaU;

lutta-

via si puo contrapporrc cio ciif rcca^ano nutizie vniuto da Parigi , acv

cenaando ad una n-p.-ntina i hianiata del sig. Muustier, ambascraoore di

Trancia a Vienna, per dare Fpiegazioni intorno ad importantissimi di-

-p.u-i i del GOTCTIM) anstriaco al (*ahinetto delle Tuileries. Ad pgni mo-
do, ipiando pure non ci fosso mrtla di vero in tulto codesto discorrere

dfi <riiirnali sopra le inlcnzioni deH'Atislria . inanilcslate a \oce o per
iscrittu, ufllciahnentf od odkiosaniente, a Torino o a Parigi ;

sarebbero

sempre
cortis-iinc lo dicliiarazioni

, inolto piu cloquenli od efliraci, che
risufUino dai falti. K i falti dicono die il quadrilatero delle l<

* divciuito |iiu rlif in.n iormidahilc, con talc
^iuota

di niuuiziont

c con tal corn-do di arti^licria c d'argomenti di dilcsa d'ogoi gt-nere,

die n^iiuai aurhe i pin <;liiotti di
i|iiel boccone credono di non dovcr-

sene forbire le labbra , se non per via d'nssalli j>oderosi sul lido dcl-

I'Adriatico
;

e pen io il ( iaribaldi , tra i motivi che lo coslringono a fare

uj;ni sforze
per conquistare il rcame di Napoli , adduceva anche que-

sto, che j:li hiso^iKna una p.nk'rosa marina mililare per liberare Vc-

i. II colloquio avuto da Napoleonc HI a Baden col Principe reggente
<li Prussia

pare
che abhia avuto per sim precipno. e I'orsc non inU'so nfe

bramato (Hletto, di far -entire a tiilti i Principi alcinnnni il btaoOM di
raiinodare pin die mai slretlamcutc i vincoli di aiuicizia e di alleaaza

die soli poesono ask'urare alia nohilc nazione gerinaeica la pad. il

mantcaimento do' snoi diritli verso le Polenze occidental! e la gitisla io-

iluenza neH'ordinanu'nto delle en-c
I'.uropee. A Teeplilz fu suggellalo

rdo fra i iiiii polenti SON rani dell' Alcmagna, e quest' mpre
pin consoltdamlo unche colle minori Potenze di

quella
uazkme. Di che si

ehlie dii;u ,cnto dell' Impcratorc d'Aiistria col

Re d, . il 12 .\^u-i(>. |)i la scrivono quaulo segu.
I H \|>stolica giungeva slamane idle ore (1 nella sta-

\ liina di ! ilia >an(a M<- s i proaegflk
' iiiiiniii -Jit d TM^gio per Salbburgo. AHc ': 11 < nuimii iiu

Sna Maesta I'lmpci Saliaburgo c riccveUc poi Suu Matslk



632 CRONACA

il tto di Bavicra giunto nd piu prospcrp stato di salute allc ore 11 mi-

nuli ::;. lWi;i coniinciarone !< t'cstivita. Dopo il loro tenniue le loro

Macsta si recarono nel palazzo di residenza di Sua Maesta I'
Inpera&iioq

niadre, e parlirono allc ore 4 '/, cn treno speciale per Monaco. La so-

lennita d'apertura della strada t'errala di Vienna-Monaco ebbe luogo con
un tempo magnilico. Durantc il banchelto Sua Macsta 1 Imperature s-i

rompiacque di fare il seguentc brindisi :

La solennita di qucslo giorno inaugura un'epoca di possenle slaneio

uelle cpmunicazioui ui vasti e riecbi paesi. Possano essi nella fervorosa

cmulazione e crescenle prospcrila
fruire i beaeticii delta nuova coiuuni-

cazione ! Ma questa solennita ,
voi tulti Io senlile come me, lia di-

ritlo ad un'importanza ancora maggiore. Gli e un popolo di fralelli tede-

schi che da oggi si avvicinano mapgiormente I iigli d'Auslria si ralle-

grano di stendere la inano ai loro Iratelli di Baviera e di ringraziarli per
it loro araore e la loro fedelta. E gli slessi sentimenli di unioue coi quali
ci salutiamo noi \icini , noi li dedicbiamo audio a tutli i nostri conlede-

rati tedeschi. Pensando a cio in queslo circolo, non posso astenermi dal

rivolgere con piacere i miei pensieri al giorno in cui , poche sellimanc

sono, io prendeya la inano del Principe reggente di Prussia per confer-

mare i concord! sentimenti che ci portanirao incontro. Io sono
persuaso

che yi unirete con me di tulto cuore per un triplice solenne saluto. Un
ewiva al mio real fratello ed amico di Baviera. Un evciva al fedele e

valoroso popolo di Bavicra. Un evviva all' unione dei Principi e
popoli

tedeschi . A questo saluto Sua Macsta il Be di Baviera rispose cofle sc-

guenli edificanti , concordi parole. Innanzi tutto sento il bisogno di

ringraziare dall' iniimo del cuore in nonie mio e del mio popolo pell' ele-

Tato, solenne saluto or ora udito. Per certo 1' opera, il cui coniwmento
noi celebriamo, e d'un'importanza inuiieusa; essa avvicinera delle slirpi
affini. Possa su cio posare la benedizione di Dio ! Con eiUusiasmo c spe-
ranza fu teste salulato 1'amicbevole incoulro dei Sovrani d'Austria e di

Prussia. Questo inconlro e una guarenligia per 1' unione germanica , cd
in questa e riposta la nostra forza e possanxa. Io faccio (juindi dal fondo
del mio cuore: un brindisi al mio imperiale fratello cd amico d Austria!
Un brindisi ai feddi e

prodi Iigli d'Austria! Uu brindisi all' unione dellc

due grandi Potenze leuesche !

3. Da queslo e ragionevole iuferire die dove la parle politica governa-
ta sotlomano dal Mazzini e rappresentala militarmente dal Garibaldi (che
del sig. Cavour cbi paila ancora come del capo del movimento itaiiano?)

riuscisse davvero a far suo il reame di Xapoli, c fosse, come dice la Re-
vue des Deux Mondes, tanto avventurata e tan to forle da passare sul cor-

po al Lamoriciere per spingersi sotto Vcnezia, nonvitroven hhc I' Austria

sola; in quantochc se la lotla fosse iiigjiggiala solo tra la rivolux.ione ita-

liana e TAuslria, questa avrebbe forze piu cbe sufficicnti a difcndci.-i r

soprafiare il nemico; dove poi altrc Potenze volessero di nuovo mellere
le onorate lorobandiere, i cannoni e le baionellcde'loro soldati a servigio
dolla rivoluzione europea mililanle in Italia, allora la Prussia con tulto il

corteo della Confederazione Germanica scenderebbe in campo aoeor
La guerra universale diverrebbe incvitabile; ma torna ogli a conlo d'al-

cun Sovranp d'Europa il suscitarla |>d solo motive di (hire vinta la cmisa
al Garibaldi? Qucsli, sul punto d'accoiuialarsi dai Siciliaai, come riferi-
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M sun araldo t'.rin.'M- il niri'tn p .">I,IIM/.IU ou^l.-
|

i

I! niin d'lvrrr mi chiama altrovr . . . ()r;i tempo che la Siri-

ii-i M'riamt'ntr <> \ i:_
r nr<i-.'im<Mile a difendrrsi d;t IY ]<>]\n

fatto quant" IT;I
|>.>-xj|,j|

(

.

per voi. Oggi I' Italia vnolr die in pa^i altro-

iHmt'-iv-,. ( |,.||a patria iinila ch'io ml<>. \.,\ <H/>lomazia nonha po-
tul'i nrrestarmi, ed to assolnlainente non transiyero con essa. (Jucv(c

parole sono di quel medesimo (larihaldi die handiva ai qnallro venti di

volrr ad oirni costo spodeslarc inlerami'nte la dinastia Horhonica di Na-

poli pd il Pfpf; <|iiindi slrapp;in
i

la Vcnezia all'Ausiria, JMT quindi ritn-

Saroia r Mizza alln h'ranria per vrxlilmrle all' /(alia. Non seinpre
al VO|IT'

riv|iiiidc il potoro; c Dio sla
sopra

il (iarihaldi. c. quando il vn-

irlia.ron un 8oflio lopuohcacciarc ncl nulla. Ma cndrsic didnara/ioni del-

la
rivoltizipnc europca ora

porsonilirata
ncl (larihaldi sono pure utili^i-

me ad aprire gli occhi a chi finora nc hapromo?so i diso^ni ofavoritaro-

Icra. Uilcriremo tra Ic cose di Francia le considerazioni lattc in Francia
<! lughilterra sopra un nuovo intervento francose a pro del Picmonte e

del 'inribaldi; e i giudizi clie recheremo saranno tanto
piii ponderosi,

quanlo meno sospctli di intcnzioni assolutistc c reazionane possono es-

Morochc li pronunziarono.

. 1. Circolare del slg. Ronlnnd 2. L" in terven to francese in aiulo
iM I'ieinontc 3. 1'rotocolli di Parigi per la spedizione In Siria

4. Aringhe mililari.

1 . O^iuino ricorda quanta sollecitudinc si adoperasse dal $ig. Rouland,
Minisiro dci cnlti in Francia , or fa poco phi d' un anno, per rassicuraro

ri-]pisn>|)ato rattolico sopra le conseguenze chc avrchhc pntnto averc. a

danno della Santa Scde e della (lliicsa, la guerra pur dianzi rotla all'Au-

stria, in aiulo del Piemonte che 1' avea provorata con Ic sue Societa na-

-iottfili, con la .Va:ion# armata , col
mifione

di fncUi , coll' organamonto
di Corj>i francln capitanati dal (iaribaldi , coll'asilo sicuro dato a fuoru-

sciti discriori d'ogni naziono, e con Ic turholenze noliliche snscitale in

ogni partc d' Italia per mezzo de' suoi diplomatici , de' suoi cmissarii , e

dHI'oro giltato a mani pieno per comprare complici e satclliti. Allora il

-i_'. Houlaud, ottimamcnte conscio della doloros;i c profonda commozione
eccitata in lull; i (latlolici dal vcdore, chc i so'.dati I'ranccsi dovrehlxTO
comliatlcro al lianco del (iaribaldi e per sostencro con lui la medcsima
cau-a clu* uia dicci anni prima csi aveano giustamcnte domala e Ti'nla

sunn Ic nmra di Roma ,
il sig. Houland sotto il di 4 di Magiiio sn

tulti i ^Vsc()^i ajminlo cn>i : II Principe che diede alia religione lantc

tefitimonianze di delcron/.i c di devozione; che , dono i catlivi giorni del

1848, ricondussc il Sanlo Padre in Vaticano, ^ il
piii

fermo sostegno
di-ll'iinilM raUnlira .

r rnlr rlic il ('nfio Supremo delta Chiesa sia risjirt-
litln 'a Inlli i xnai Hirilli di Snrraim (etnporale. Pocoappresso una ri-

licllinnc. -i M da dii appre>lata. da chi condntia, c da chi ofliciosamentr

vjiallt-viriala , spni:lin la Santa Scdc di jtarccchic tra Ic sue piii rldte

proMnrr. II sig. llnuland >tt-itc x.itto a M'dcrc
, e non ci trovo nulla a

rulinv Ma tiMe. costituivasi in Francia puhhlicamente, a saputa di tutti,

indicandosi pur nnme . cognome. ahitazjon <(.-. dci foudatori dell' Ope-
ra. una socicta Di S. Pietro in \\ncoli ; ed il sig. Rouland

, scorgendoTt



pi
forse un equivalenle

delhi Mariimna ,
s'aflVollo di M-HM-IV ;:i \<

per mHlerli in still', i\ \ is >. !ar loro mlciidriv >):< umi ynlra.-i JUT Amm
patto die a ecu' '.'t<> iu- ilai \V-c..\i , i>c <|,tl

Probabilmt'iilt' qiianto ai laid prnsera il Fisvo. Aflim lit- \r^;M bi-nr

1'iudole vera <ii codesta Societa ,
basic ra It-u^-re la

Clrcplare
sle?

sig. Roulaml che per vero dire non ne ha punto falsa to 1 hid-.

fosse la dove uella piena soggezione al Papa , e ben s' intrude die nolle

cose spiritual!, cgli vede una formazionc di Stato contro Stato, uiia ribel-

Jione al potere politico di Francia. Keep la Circolare, quale venue pub-
blicata in prima dal fiord

, poi da niolti altri giprnali
italiani e stramcri,

senza die si dicesse parola a rivocarne in dubbio I'autenlicila.

Monsignore. Una societa si e Ibrniala a Lione per sostenere la Saul.)

Sedc in lu'tii i suoi dirilti spiritual! e temywali; sua nornia di condolla

e una piena somttiexxionc al Capo delta CUirsa, senza giamniai andarr pin
in la delle volonlii di lui

,
ma seuza niai metlere il minima induyio, la

minima esilanza neU'eseguirle ;
suoi inezzi sono la pregbicra, la pubbli-

cazionc c la propaganda dei piii
buoni .scrilti composti iu favorc ddla

Santa Sedc apostolica e le soscrizioni conosciute sotto il nome di Danaro
di S. Pietro. Essa puo ancora iinpicgare (jiialsiasi allro mezzo transilnrin

o secondario a seconda delle circostanze. La societa e diretta da un ret-

tore e da yice-reltori ;
essa e amminislrata da im consiglio centrale rcsi-

dente a Lionc ,
e da consigli diocesan! afligliali al consiglio ceutrale.

Essa cornsponde con una commissione di Cardinali e col Geaerale di

Lamoriciere.

Da questa fedele analisi degli staluti dvWArciconfralernita di S. Pirtro

in Vincoli, e dalle circolari del eomitato cenlrale, sara a tutti mauifesto

che quesla sociela
,
essenzialniente laica uella sua eomposizione, e nello

scopo tanto politica quanto religipsa,
e che essa rinnega apertamentc i

diritti dello Slato ed i dovcri dei cittadini, iuiponendo ai suoi membri
ona picna somincssione al Soiunio Pontcfice

,
senza distiuguere 1' ordine

tfniporale dall' ordine s-pirituale. lo aggiuagero che, riseryandosi la fa-

colta di agire a seconda delle circpstauze e con lutti i mezzi atti a difen-

derc la
politica

romana negli alTari estcrni, in cui essa puo trovarsi iuipe-

gnata, la societa usurpa una parti; di sovranita che non appartiene ad

altri se non al governo della Francia
;
e che iinalmente essa assume

pie-
namente 1 aspetto di una sociela segreta e proibita, cercandp di estendere

a tutto il pacse, senza alcuna aulorizzazionc legate ,
un sislcma di afli-

gliazioni e di corrispondenze dirette da un eomitato centrale e da comilati

diocesan i.

Non mi spetta qui di pronunciare un giudizio sulle yere intenzioni dei

fqndatqri di questa sociela; io voglio crcdcrlc rclle e sincere: ma Vostra

Signoria non potra per questo fare a mcno di riconoscere die una asso-

ciazione di tal genere ,
che tende ad

org^anizzare
un polere occulto nd

seno deUo Stato, ed a
raccqgliere

i cittadini in sociela per imprese poli-
ticke con mezzi di esecuzioni indefiniti, e tale da ispirare giusle dillidenze

al paese ed inquietudini al governo. Io sono certo gia da nuesto monu-n-

tq,
che la sola lettura del regolamento, che \ i sara scn/.a dubbio iiniato,

yi distogliera dal prestare il vostro concorsq a quella associazione ; ma
k) credo opportune di pregare Vostra Signoria a \oler far sapere ai nn vm-
hri del suo clero che fossero disposti a farvisi aggregare ,

che il govcrno



iDuliere un;i >odei ;stenza della
(juale

e ima

penali. Agirraditp, Mo: Parigi, IT l.u-

// JHinixd-" !> H uti n:tont pubblica etlci fulti 1

'ixpiirn da Herlmn. di\iil-,iti principalmpnte dai giormdi ingiesi,

I iiidole dHI* arconfo slrcllo fra I' Austria la I'ruwiia a
iiz in quanlo nl non intercnilo nelle ease <! Italia. Se I' Austria non

.IM.I da couilwtlprp che I'll, ilia. sara lasciata adoporare i proprii suoi

IITP i suoi dirilli : ma se un'a'tra potcnza (e s intende

Hid!" li.-ne rlii'
(,111

H iirceniia alia Fnmciii si mciteMe jMMCOntro I'Au-

i.i l'rt!>-:;t c..n I Alci.i ijnia prenderfbbe I'arnii * soBterrebbc il suo

). Hi quest? disfxisi/iotii
dilir ri-rlainnitr piii

chc nn \agosentore il

dcllc Tuilci !<-.. 1'ci -ri-i -i spic:i;ino c I ccmsiuU inaudati da I'a-

diri i.riiio c il \ia^p;n) do) Farini a (lenova per impedirela spedizioncal-
i dal Bertani conlro le Marclic e I'lhnbria, e l civoolarc drl Karini

per nnpodiro nuove spcdizioni, orgatiizzalc apertafiienle sotlo gli

"MeM del (IdMM-no die non si avvido ncppnrc dei rannotii p delle mimi-

n'ofii rlic l;i (if-^ffta del Popolo, schorzaudo, dissr ruhali neH'arsenale di

Ma lo riichiarazioni del (iarihaldi, di non voler assolutamcnto

jiallcfi^iarr
1 <-n la diplimiazia. in tcrmmi clic 8arehl>ero troppo

imnertincnti c siipcrln ed intolloraliili ancho in Iwrca all autocratr di lut-

!< le Hnssiiv fanun pi'iisarr
die eizli iKn tralasccra di spingorei innanzi

fino aU'e-lrenio. l)i die si niostni graiidcnu'iite inipensicrila la Itrcuedex

Drnr Hfondfs, per la condiziono in cui e ridolta la Francia dalla poHrica
lin (jui sv^nita (ll'Maliani, dice la Itcrm- del l.'J Agwto, vanno grnUii-

taniente, senza ncccssita, c, bisogna pur dirlo, senza fsservi preparati .

ad imp^'gfjarc un conflitto coll' Austria. Strascinali a <|iiosla lotta
j

:;itiira con una poten/a niilitaro rhe la Francia slossa provo
formidabile > socc(niben\ metlert bbero la politica fran-

iii-lla piii Irisla alternaliva : o la Francia occorrcrcblrc in loro soc-

lilir conipierp il trionfo doll* Austria. Nel prime eauo la

iravolla in una gucrra arcesa da nna politica ch<

'i-nne biiisiino, c provocala da idee p da iioniini die efisa

jiTrpMie a:H:ci;iatnmnnp pd altainentc riprovato ;
CSP inrorrerchbr i ri-

Idla lotia ronlro una roalizione enr. >. uendo IP pcdate di

Una
politic;!

che ,i\rdi!>e di->.l !!!< reieiii i

ron^iplj
della Franriu

lido caso non sappianio >> ^;ir i>l>e iniuorp il pcricolo. ma

ppr certo sarcbbr inagiriorp riiniilinr.ioiie. E qui passati a raFS'p!na tul-

ti i t'aUi die ni i preparnta, se non ?il tulto romjmita, iiiiamali-

xionc della Russia, dell' Austria e di tutta ; a. vieue a ccwarc

rjnnn!
-uerare nell' In^lilterrf>. e condi''iide i|i!c-li> minto col

i Italiani, M- li.mr> <ennn. devosio cjtpire die quel lord I'al-

l'iinp<
< ro tureo* non

p^ud
vo-

lere I;. leilrM'V 'iiraln:PiUe la Itemr non ci

Inieno do-

7/rr lie! Srllp!i:l)re ^!

rui si aintv.'iii\a il Piemonte di iiderirralla ristiiurazione dei

IV'iu i !;iti, di esei.uire i pntti di V ilia franca, h oon*itarsi di

una politi-

irbamaui, a noovc
liiiideva . I'iemonte non
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sarebne impossible ultenerc colic pratidie diplmnaliclie migliori condizio-

iii per riiafia. II solo mezzo sarcbbc la guerra : ma 1'llalia non s'illuda.

Non vi ha che una sola polcnza in Europa la qualc faccia la gucrra per

un'idca, qnesla potenza e la Francia: ma la Fraucia ha gia compiuto il

Legazioni , malgrado , per cjuanlo si dice
, consigli di Napoleoue III .

continua ad avere presso di s6 il Ministro pleuipolenxiario del Granj)uca
di Toscana e non ha punto riconosciute le annessiooi, come dichiaro for-

malmente alle Camere di Torino il sig. di Cavqur. Puo egli credersi die

Napoleonc III dimcntico della sua parola voglia di nuovo scagliare la

Francia e tutta Europa negli orrori d' una gucrra cbc sarebbe a cento

doppi piu sanguinosa e crudcle, che non
quelja

del 1859, solo per un'idca

per la quale la Prancia ha compiulo il suo incarico?

In Inghilterra poi le prodezze del Garibaldi c le impronlitudini del

Piemonle inspirano lali pensicri e giudizii clie dovrebbcro far rinsavire

gl' Italian!, mostrando lorp quale aiuto si possano riprometlere da codesli

fautori della liberla. 11 Times in un articolo die desto i brividi in
corpo

ai campioni dellc rivqlture
italiane dice Freddanieutc: Finora 1'Ilalia na

vinto le sue principali vittorie col sangue degli stranicri. Ora, se pre-
gtiamo fcde ai supposti disegni per 1' avvenire

,
essa si gellerebbe iiel

conflitto appoggiata alle sue proprie forze. Ci pare non esser questa ma-
teria da farsi ulusioni. . . Gli Italiani in gencrale conlidano molto nell'e-

sito di un tale conflitto. Ma sc
yi

sara una nuova campagna, la \ittoria

Terra decisa, non dal
-yalore

individuale o dall'cnlusiasmo rivoluziqnario,
ma bensi dalla disciplina di truppe ben foruitc e dalla supeiiorita del

materiale di guerra, cose tulle in cui 1' Auslria ba un vantaggio enorme.

Le reclule iialianc sono numcrose, ma in
g^cnerale

non hanno ancora ve-

dulo il fuoco , ed 6 da temcrsi che non siano alle a resislerc ai nordici

invasori. Se la batlaglia sara comballula fra Auslriaci ed Ilaliani , non
crediamo poler dubilare del risultato. Ma sara cssa rcalmenlc limilala a

que' due ponoli
? Stara la Francia pazienlemcnle a veder dislruggi-re i

nsultati dellc grandi viltoric dell' anno scorso , da quella potenza
da lei

vinta? La cosa si pu6 appcna concepirc. 11 dominio dell' Italia del uord

per parte del Piemonte e il vero troleo di tante sanguiuosc ballaglie , c

non puo la Francia pcrmellcre che queslo dominio \enga abbaltulo. Ma
dove princiniera il suo inlervenlo e dove si fermera ? Nolifichera rs>a

all' Austria di non Yoler permeltere il suo inlcrvento fra il He di Napoli cd

i suoi sudditi? Comunichera al Piemonle i suoi comandi ,
afiiuche il suo

campiohe Garilialdi desisla dull' alluare i suoi piani relalivamenle alia

conquista di Napoli?
II Re di Sardcgna ,

la cosa e ben nola
,
ba operalo

1'annessione della Toscana c dellc Legazioni contro il volere del suo au-

gusto alleato
;
vorra questo ultimo versare ancora una volla il sangue

de' suoi sudditi per proleggere il Piemonte dalle conscguenze della sua

ambizione? Consentira la trancia clie il palrimonio di S. Pielro, il quale,

dicesi, si trova sotlo la sua spcciale prplezione, venga slrappalo dal Papa
ed annesso al Piemonle , oppure che, il crollante trono di Napoli venga

sprretto e ristauralo dall' Auslria? .V tutte qucsle domande ognuno

rispondere secondo il suo grado di conoscenza c di penetrazione. . .



CONTEMFOJl^M 637

I iila. 11 I'ieiiioute deve
!Ji e di\n!i ;( le .-lie \ii:< ua

i,idii!;i. ojijmiv dcvc apcrtamentc n'->are di aislrrc culm cui pure huge
di distppnnare. e d.uv le

piii
eh iarc Drove (.'lie >i acrontenla di quanto

ha ottenuto. La Fraiu ia pure dcvc alia fine decUamente fissarc sino a
ehe puruo vuol sostenere il Papa, resislere all' Austria cd aiutare il Pic-

montc; raentro 1' Austria e il'impo decida quando inlcnde cnlrarc io lotta

contro la rivnluzionc
, quale allitudine Tuolc prendeie in i'arua al Pie-

munlr oil alia Francia. dli .iftari sono Iroppo coiuplicali, It* passiont Irop-

po infiammate
, gl' inlercssi

troppo compromcssi perche le cose ppssano
stare come si troyanq: c havvi troppo ragione di credere che il node

legato da una x-ric di oosi ganguinose baltaglie, non possa veiiir ta^lialo

sc non con allrc lolte altrettanto sanguinosc .

Sc il Times ccrca benc, troveri cnc alcuni di qucsli nucsiti hanno la

loro
rrsposta

nella k'llcra al Persigny; specialmeulc quelfo che riguarda

gli Slali delta Chicsa. L' Italia si pacifichi; non imporla il come.
:J. Finalnicnlc, come a Dio piacque, gli sliracchiamcntidiploniatici cb-

bero termine, e Napglcone II! ccdendq ai sentiment! di lulla la Francia,
bcnchfc

poca voglia avcsse d'inlervcnirc in Siria, come scrisse al Persi-

gny, ebi>e dall'Ingliillerra facolla di Air partirc una piccolamano di trup-

pe che andassero a cooperare colic forze lurche per domare gli assassin!

dei Cristiani. I patti sopra ci6 si possono \edere dal Monilcur che pub-
blica i seguenti documenti.

Primo protocollo delta confcrenza lenula al Ministero deyli affariestcrt
il 3 Agoslo 1800.

M. il Suliano volendo arresUirc con misure proute ed eflicaci io

snargimcnto di sangue in Siria e dar prova della sua ferma risoluzione

(Tassicurar 1' ordinc c la pace Ira le
popolazioni poste solto la sua sqvra-

nita, e le LL. MM. rimneratorc dei rrancesi, rimpcratore d' Austria, la

Regina del rcgnp unito dclla Gran Brelagna e d'Irlanda, S. A. R. il Prin-

cipe rcggente di Prussia c S. M. 1'Imperatore di tulle le Russie avendo
onerto Ta loro

cooperazione attiva, fho S. M. il Suliano ha acoellala
,

i

ranpresentanti dcll<; LL. MM. e di S. A. R. si sono accordati sugli arti-

coli seguenti : Art. I.' l
Tn corpo di truppe curqpee, die polra esserejpor-

lato a dodici mila uomini
,

sara spcdilo in Siria per conlribuire al rista-

bilimenlo della tranquillita. Art. 2. S. M. 1' imperatorc dei Frances! con-

scnle di forniro iiunicdiaiamcnto la mcla di
i|ii(

>

.>to iorpo di truppe. Se
diM'iiissc ii('cc->arii) di clc\aro il suo effettivo alia til'ra htipulata nell'ar-

ticolo prccedenle ,
In alte polenze s' intenderebbcro scnza indu^io colla

Porla, per la via dinlomaiira onlinaria , sulla dcsignazionc dj quelle
tra esse che dovrcbuero pro>M'd.'r\i. Art. 3. 11 comaiulanle in cape
ddla spodizioiie ontn'ra , al suoarrivo, in comunicazione col commit-

sario straordinario della Porta, afline di combinare lulte le misure ricbit-

ste dalle fin-d^ian/r < di prendcrc le j>osizioni che occorreri di occu-

parc per adrmpiore !'- jnv-cntc ;ill. Art. 4." Le LL. MM.
I' Imperatorc dei Fran.- :si,

I' Imncraloro d'Auslria, I.T Regina del regno
unilo della (Iran Hi'-t.i-na e d'Irlanda, S. A. H. il Priiu-ipe regentc di

,1 t- S M. ! Imperatore <Ji tulle le Ru--ie promt'llono di niante^
nere Ic forze n,i\ali suffi r concorrere al SIKH-MI degli sforzi

tini p;l risiabiliniori del!.- Iraaquiuila sul liltorale della Siria.
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Art. 5." Lc alle parti,
convinte die queslo lasso di tempo sara suOicinilr

per raggiimgere lo scopo di pacificazione cui o-t- inirano, li-

nicsi la durala ddl'occupazione dcllc truppe curopee in Siria. Art. >.* La

;uc Porta s'impegna, per quanto dipendera da essa ,
a facilitaiv la

sussis-tcn/a c rapprovyigionanicnto del corpo spedizionario. K intcvi chc

i sei arlicoli precedent! saranno testualincntr convcrliti in una cmi\cn-

zione la quale riceyera
le firme dei ranpresenlanti sottesoritti to

ess! saranno munili di pieni poleri dai loro sovran!
,
ma die ]c stipula-

zioni di questo protocoflo
entrcranno immediatameate in yigon . I/ mca-

ricalo d'alTari di Prussia Dullamcno fa osservare die I'attual distribuzio-

ne dei bastimenti da gaerra prussiani non puo permettere
al suo .

nodi cooperare fin dai prescnle all
1

esccuzionc dell' artic. i. Fatto a Pa-

rigi il 3 Agosto 1860, in sei spcdizioni. Thouvenel Mellrrnich

Cowley Reuss Kissdcff Ahmet Vefyk .

Secondo protocollo della conferenza tenuta al Minis>tero degli affari

esteri il .5 Agosto I860.

1 plenipotenziarii
della Francia, dell' Austria, della Gran Bretagna,

della Prussia e della Russia desiderando di slabilire , confonnementc

alle intcnzioni dolle loro corti rispetlive , il vero caratlere del coucorso

prestalo alia Sublime Porta a termini del
prolocollo

sottoscritto lo stes-

so giorno, i sentiment! chc lor dettarono le clausole di quest' alto e il

loro intero disintercsse
,

drchiarano nel modo piii formale die le po-
tenze contraenti non intcndono conseguire ne cpnseguiranno, nell' ese-

cuzione dei loro impegni, alcun vantaggio lerritoriale, alcuna influen-

za csclusiva, n6 alcuna concessionc riguardante il conimercio dei lero

suddili, c die non polrebhe cssere accordata a! suddili di tutte le al-

tre nazioni. Tuttavia cssi non possono trattenersi, ricordando qui gli

atti cmanati da S M. il Sullano di cui 1'articolo 9 del tratlalo del :IO

Marzo 1856 ha constalato 1'alto valore, d'esprimere 1'importanza chc le

loro rispettivc corti annettono a die, conformeinente alle promesse so-

lenni della Sublime Porta, siano adottate serie misure amministrative

pel miglioramcnto della sorte delle popokizioni cristianc di qraduaqoe
rito nell' impcro ottomano. II plenipoterrziario di Turcbia prende atto di

questa dichiarazione dei rappresenlanti delle alto
potenze

c s'incarica

di trasmettcrla alia sua
cprte,

faceudo osservare cnc la Sublime Porta

ha inipiegato e continucra ad impiegare i suoi sforzi nel senso del

yoto su espresso. Fatto a Parigi il 3 Agoslo I860 in sei spodizioni.
Thmtvenel MiUernich Cowley fteuss Kisseleff

- \hnn.t

Vefyk .

4. I/ Imperatore Napoleonc condoltosi al campo di Chalons indirizzu

ai, soldati cnc doveano partcciparc alia spedizione di Siria !

concisa arringa, che fu aecolta con vivissimi applausi
: . Soldati

partite per la Siria. La Francia salula con
gioia questa spcdizione, il

cui scono e di far trionfare i diritli della giustizia e doH'umanita. Voi

non andate a far la guerra ad alcuna polenza, ma ad aiutaro il Sul-

tano a far ritoruare all' obbedienza suddili arcecati da tin fanatisnio di

un altro secolo. In quclla terra lontana, ricca di grand! ricor.lan/c, \oi

faretc il yostrp dovere; "voi vi mostrcrele i dcgni ligli dcgli eroi die

jwrtarono gloriosaincnle in quel paese la band i era di Crislo. Voi non

partite in gran numcro
,
ma il voslro coraggio suppliranno, perr D

.,
. > DO rr > i1
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,',,,,! air

;i Marsi::

gucnlc nrilii,
,

di/.ione :

'Mali ! \> li:l!'- ! uobili c ^randi cauM>, rii;i]>'

den-" in iiome di liilla I'Kuropa eiviliz/.ala die voi aiidrrte in Siria ad
amlaie !

lriip[H'
.!<! Suliann. JMT Medicare I'umanila indcgnamentc ol-

ll.i misMone della (jnalo voi side alien . c di

nil M iim-i; :.i. (u quelle cdebri oontrado , culla del Cristiane-

?iiu". illustrate a maim a inaiio da (ioftredo di Buglione, dai Croriati, dal

aiMrle e da.-li croiri soldali ddla Ropubblica, MM Iroveretc

ancora gttrtose < palriotirhc rinxMnhranze. L'Europa intcra v' aorompa-
pnera con i Mini viii. Oualiuupic cosa acca<la, io nc lio la forma sporan-

, I Inipc,
i Francia saranno contonli di voi. Vi\a 1'Inipcrato-

ro ! // (jfn. cfimaiulantf il corpo di spfdizione I'M Sitia MAHCHI^K w;

BEAIKOHT D' HUTPOUL .

COSE n' ORIENTS. 1. Sciagure del Cristiani in Siria 2. Crstigo
ilri colpevoli 3. Assabsinio del Principe Danito.

1 . In Siria, dopo i iiiacolli di I)amasco,nonsiebhcropidadcploniregravi
i dolla lerociu dci Drusi e Tnrclti; ma slrappa dayli occhi Ic lagri-

im> a chiumiuc non abbia iinpictrilo il cuorc il racconto die di giorno in

giorno si va coiupiondo ddlo inaudit" crudella ondc furono vittinic i Cri-

stiani. Basti accennare che il P. Estere, supcriore ddlc Mission! dclla

Siria , o die nc fu tostimonio, rifcri come certo e>scro siati trucidati al-

nieini dirioilo iniio , di cui non
piii

die mille caddcro difoixiendosi
; gli

gli altri stannali come pecore ; jiiu
di scssantacimiue niila vanno ora ra-

niin^lii pei inonli, o sUmno appiallati nolle sohe o nolle cavcrne, ovye-
ro accattando a slonto di che sostencrc la vila nolle cilia

posle
a lido

sotlo la protezione doi cannoni enropci. Gli orfanelli d'anibo i scssi sono
ahuono dieci niila

, piii
di soi tuila le vedove senza sussidio veruno, po,-

nulla dire dollo narocdii mii^liaia di giovani donne c fanciulle vcndute

apli Itarriit tinrlii a pvezzo di 20 o Irenta piastre; e dei bambini pur
vndiiti o imililali per uso de' s<'rragli. Per soccorrerc a lante miserie la

S'j-fra
detft Scuolf (TOrifnte di Francia mando \h "(1.107) francbi .

istrmiiili poi a nutrimenlo di quci meschini per mano dellc Suorc delhi

i di
Beyroul,

delle Snore di S. Giuseppe a Sayria, dei Gesuiti .

Lazzaristi e utppuccioi c Missiooari in Siria. Anche i Consoii delle varie

nazioni europoe lanno di lutto per prc\\ederc
a cotesti infelici, cd bav-

1'uno die no mantione i due e Ire ccnlo. Ondc >i \odc ouanlo

jH.rtuno lo /.do con cm 1 Kpiscopato franccsc va istimolando con
li la carita di (jnrlla gfiierosa nazione, e la precede con

re.-rmpi
' di lar^bo olTcrto poi (iri^liani dolla Siria.

1
liHjiianlo

i->'mi. pan- die t|iialdic Pavriapiucol-
M >ara dc-i-adatn Mili-niiemenlo . poi sojr^otlo ad altrc pcnc ; un

ica doi pin t.i-pu-iii fra i carndici furono arrestati. .Ma, inveco di

M-omare . la rabbia turca sombra crescere a segno da niettcrc liniore di

nna ternhile csplosionc simile a quella die mando sossopra le Indie.
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Anrhc adessoa Damasco c ad Aleppo i (Iristiani vanno csposti a tali nial-

traltamenli chc pur troppo v'ebbe de^li sciagurati i quali per salvarsone

sccsero a rinnegare Cristo e il hattcsimo. E da sperare che la spedizione
francese la quale doyea toccare le coste di Siria alii 20 d'Agoslo , porru
un tcrmine a si gravi danni c rimuovera i pericoli per 1'av venire.

:J. II Principe Danilo del Montenegro, che qualcne anno addictro

tanto parlare di se, peri miseraniente assassinate da un Monlenegrino
alii 12 Agosto. Mentre slava per en Iran 1

in barca onde tornare dalla
'

ina-

rina di Caltarp a Perzagno, nccvelle a due passi di distanza un oolpodi

pistola che gli trapasso i I venire. L'assassino era fuggito nel Giugno
scorso dal Montenegro, ed era slato sfrallalo anche dalla Dalmazia.

Spinto da motivi di vendetta personate compie il suo disogno con la

ferocia propria di que'niontanari. II j)riucipe poco appresso spir6. Egli
era nato il 25 Maggio 1826. Alii 14 il Senato ed il popolo montenegrino ,

^onvocati a Cettigne, proclamarono successore del defunto Danilo un suo

nipote, Nicola Petrovich Niegosch, figliuolo di Mirko Petrovich, il (juale

e nato il 6 Dicembre 1841, cd usci neil' Aprile di quest' anno dal Liceo

iraperiale di Luigi il Grande a Parigi, dove era stato ammesso il di 1.'

Agoslo 1856. Tutti sanno quale alia protezionc godesse il Danilo da

Napoleone III e corae poco manco cho per lui non iscoppiasse
una guer-

ra, attese le sue pretension! verso la Turchia, spalleggiate dalla Russia.

ULTIME NOTIZIE. OHrc lo sbarco alia Punta dell' Arnii acccnnato p
sopra in una Nota., il Giornale Costililzionale del Regno delle due Sic

lie del 21 Agosto rcca che nuovi sbarchi di gente armala proyenicnte
dalle vicine spiagge di Sicilia hanno avuto luogo il 2n nelle vicinanze

di Bagnara. Altri erano annnnziati co^nio prossimi ad enettuarti. Di fatti

alle 6 a. ra. di oggi stesso (21 Agosto 1:50 barcbe siciliane , par

legni di cpmmercio e due piroscali con genlc armala lenevansi nelle vi-

cinanze di Scilla e Bagnara. I/no sbarco cbhe luo-ro poco dopo in Fa-
vazzini. Le reali truppe partc respinsero e parle dissiparono di nuclla

^ente. I Reali legni in crocicra predarono 24 bardie, fugaodo lo al-

tre 106.

L'ordine pubblico e stalo turbalo in Basilicata
, nd Dislrotto di Ma-

tera e nel Capoluogo , lamenlandosi le
rijwrlizioni

dellc lerre per effetto

delle divisioni demaoiaii rimasle inconijnult
1

. Simili commozioiii sonosi

palesate in Capitanata ed in Terra di Bari . c non e mancato di frammi-
schiarvisi lo gpirito di parziali vendctle. L<> Regie Truppe , la (luardia

Nazionale, con ranunirevolc condotta serbata, ban dappcrtutto ripristinato
1'ordine e la tranquillita. Lo stcsso auguriamo avvcnga in Potenza

,
do-

ve comunque 1'ordinc sia stato turbato ed abbiasi a deplorare qualche
vittima, pure non avendo Ic Autorita fatto parola di alcun progress!) del-

la cosa, dobbiamo ritenere che tutto vada ricntrandn nell' ordine e nella

ralma .
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HKLLO SCOMIMGLIO ITAU\NO

Dalla t'ronaca del prossimo passalo quaderno i nostri lellori cb-

bero qualchc contezza della lolleni pubblicala dal Constilutionuel,

s..ili. il di diciollo Agoslo, come indirizzala al big. (iraudguillol c

da lui sulloMTilla jwur ejclrait, non sappiaiuo bene se per ccrlificarc

la iHlera cssorgli veraracnlo venula da Torino, o so per far suoi i

. conlcnuli. Ma forse i ccnni fugaH daline. due selti-

ane or sono non baslarono piM- faro inlcndcrc, quollo ossere docu-

inonlo piu assai rilcvar.lc di (judlo cbo sogliano esscre Ic K-lli-iv

puliblicaU
1 nci giornali. Sonza cho sia uopo riconoscmi coll' Ar-

\ 51 Agosto un Mnnifesfa dell' Imporalore doi Fran

dMl.nnrnk- il \ed<'rla in capo al ijinnialc jir ufllrinxn die sia in

ia . com -

premier Parix : il M-drrla sulloserilla ilal pin auto-

Mori di-1 Q soprallullo lo scorgerr il

i->ini'> capilale Hie >, n'
'

I'allo nel nioixlo politico, ei sono

siiOi. iciili imii/ii per giudicare co>a inollo i:ra\e quel docninenlo.

; pos-il<ile Hi i x|;iio ilellalo dal con!- ('.-IMHII

llo ed in pcrs -Lire del ///. co>i amii-alinrnU' c(l in pl>-

bli'o. ad un tanto fa\oiil<> delle Tnilm'rs . non ci parrcbbe
-

Hii.i la dignila di Presidcnlo del Miirislero italinnn. Ad ogni modo,

ollre a quesle ragioni cslriii.-c-Hie, alia lellera ua^ivurala la grande

5r/r/V,o/. Ml. 41 30
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sua imporlanza dalle rivclazioni die fa, dalle considerazioni die \i

aggiunge, dai pronoslici die ne Irac
;

c quesli c quelle arqtii.slano

maggior peso dalle circostanze cstrinsechc poste di sopra in nola.

II pcrche ripulammo pregio dell' opera tornarvi sopra brcvemonto:

c lanto piu volenlieri lo facciamo, quanto die da questo scrilfo si

diiariscc da tina parle la nuova c urn terribilc fase
,
in die sla en-

*

Irando lo scompiglio ilaliano
,
c dall' allra si possono pigliare con-

dudcnlissime confermazioni di alcune grandi verita
,

le quali >i

perfidia a negare in quella appunto die si provano i dolorosi offdli

di averle pralicamenle negate.

E dei trc soggclli perlratlali dalla leltera noi lasceremo dall' UD

dei canli il secondo, die e dell
1

ambasceria napolilana per la federa-

zione, c della deslrezza, onde il Minislero sardo si e Irallo, per que-

slo capo, d'impaccio. Ncppure ci occtipcremo del lerzo, chc e Tenlu-

siasmo maraviglioso cd infrenabile, ondc la giovenlu italiana e im-

pazienlc di clarsi scguace al Garibaldi. Qucslo commovimcnlo, di-

pirrfo dalla lellcra con tinle passionate, die altcslarro una mal dissi-

mulaU coimpiacenza, si porgerebbe oUimamenlo a gravi considcra-

/ioni moral! ; ma cssc ci svierebbero dal noslro prcc-ipuo intento

cbe riguarda diretlamenle il primo dei trc obbieUi. Or qiu^slo e il

terribile imbarazzo, in chc trovasi al prcsente trascinalo il Governs

sardo, per opera di quelle pai-li
c.i\ili

,
le quali.csso lollero, favori,

rarczzo pii o mcno coperlamonte ;
ma die all' ombra sua, cirsciulc

ed iHgigautite bcne al di la di cio che esso avrebbe-vokito, slanno sul

punlo di dargli il c.rollo, scalzarlo, scavalcarlo, rimanendo esso colla

vergogna e col danno di avcrsi colic proprie raani si-avala la fossa. E

quesla diciaiuo noi cssere Una nuova fase dello scompiglio ihiliano ;

non quasi sieno nuove le parti esagerale ed eccessivc nella noslra

Pcnisola; ma perchft la potenza, a cui una di rssc c vcnula da forsc

due mesi., e cosa.tanto novissima
,
die pita di vcdoila. .si sarebbe

crcdula impossibile. Bcne, dunque : quel Govorno sardo, die piu di

tutti ha contribuilo a rendere quella potenza non die possibile ,
ma

efleltiva e reale, e appunto esso il primo che sc nc vede tremenda-

mente minaccialo, rinnovando un escmpio die, riiTnovalosi le cento

volte nellc storie delle rivollurc politiche ,
non puo approdar nulla
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ad uomini orgogliosi nl in>ipienli ,
die lulto si crcduno potcr Irar-

! prnprio cervi'IIu, cd ui quali l.i spcrienza e nmlola, la MurKi

lion dice nulla, quando non din- qu 11> die cssi solanienle \ngliuiio

. lE.faceia il lelturc di cnlrar beue negl' iulendimenli dell' lialia

faziowu , c di dmcwnere at cuiatamcnte oi& ohc quclli Uanno di u>-

munc da ri<>, iu chc Ic varic parli di quesla si separaoo 1' una dalle

allre e si arversano anror fieramenlc Ira loro.

L' Italia una ed im/f/xrurfcttte, gia si sa, fu cd e lo scopo coniune

di tutli: e 8copo voluto ad ogni palln. anuhc gconosccndo c calpeslan-

do la s.uitita doi dirltli piu lugillimi ,
anchc violando pruinode.80-

Iwmementc fatte c giuralc, anche cspunendo la Cliicsa culliilicu alia

piu Brando cahuiiita ohe diigli uomini Ic.possa incogliorc. Ora quan-

lo alia Indipendeu/a. non pare \i sia diflercuza di uioincnlo Ira le

varic parti ilaliano
;
slanlc chc . quclla os&cndo cosa nogaliva piuttu-

slo chc positiva, (]uando sia lolla la dipcndenza, lulti dovrcbboi'o

essere coolcnli; e sciubra oggimai ehc sicno, salvo un allro piccolo

a datsi vorso Icvanle : quaiiiunquc allri pensi ilio siasi cmngia-

a l.t IV.ix-.i ma non eangiato il vino, anzi crcdouo chc sollo la piti

Leila frasca, si ainminislri vino piu agrcsle. Ad o^ni modo, a sispclto

della Indipcnden/a ,
non sappiamo es^crvi e lor.se non vi puo <

disparila diopinioni. Non coi quunlo all'liuila, riguardo alia qualc

vi soao trc scnlenzc divorjussimc
,
che cosliluiscouo le altrellajlle

parli. in chc 1* Ilalia faziosa si scindc. Percio ii . a pigliaru k' case

conic felanno al pivscnte, allri vogliono \" Unilu federaliva; ed iulen-

dono con cio chc, riloncndosi il Piemonle -i6 die hi > dull'ibi-

ituilosiil ilcgno delle Duo Sicilic in modo da esoui-

in tullo c per lullo il I'icmoule, (juci due Slali, abba.^

grandi, si diano friilcrnameule la maiiu .p
r i.-d T,i/:ione ad inlcnto

no di grandcz/a, di poleu/a, di gloria n;:. i. nale. il die imporla

'n.iDi' ii.
, pare all* Austria la \ . .1 il logli-

!ei jiuoi SlaJi
, hisciandogli Homa con un tor-

.ilipianlc Icghc di raggiu. Allri parluggiano per \Uniiaw0-

i.lieilanu il c !iu il I'lciuuntc

>?// il IlogDO dellc J)u !KI 1'allu dd!

BHBHMK quallro !/ v i/.i"ii: : e -liluii, VM 1' I

1

. li.t unu.
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la ordinl a grande Monarchia costiluzionale sollo lo scctlro di Vilto-

rio Kmmanuclc c dci suoi successor!, sc pure alamo di ossi giungc-

ra a tempo. \ lui, Re galantuomo deintalia da Susa fino a Medina
,

sarebbc commesso il carico di conquislarc la Venezia e di congiun-

gere le due grandi membra del Rcgno italico coir annetlerm il Iratto

di pacse che le separa. Se questi secondi inlcndano o no di lasciarc

Roma ai Ponlcfici
,
non sappiamo di certo

,
c solo pare chc ne ab-

biano qualche vclleila; ma preveggono cssi slessi chc il bisogno di

una Mclropoli, la quale colla sua unica macsla e colla sua inconlra-

slabile opporlunila , faccia, se non morire, almcno tacerc le emula-

zioni delle allrc
giDi mclropoli ilaliane, mollo probabilmcnle mande-

rebbe a monle quel buon volere. Da ultimo vi sono quelli che anela-

no alia Un'tla repubblicana ,
i quali non voglion sapere no di Papi ,

no di Monarchi
,
ne di Coslituzioni

,
ne di Villorii, n6 di Manuclli,

ne di Conti
,
ne di Marches!; c professano di non conoscere allro

chc Dio e Popolo, o piulloslo il Dio Popolo; sollo la qual formola

panleislica si nascondc schiella e pura quella dcmagogia, la qualo,

sguinzagliando la ribaldaglia del popolo a ravvollolarsi nel brago di

sozzure c di sangue da essa mcdesima apparecchiato , sospinge da

ultimo il popolo ad invocarc come unico scampo il braccio ferreo

di qualche despola che, per salvarlo, finiii addirittura di strito-

larlo
;
sicche si accelli come insigne favorc del cielo un dispotismo

che salvi dair anarchia.

Se altri volesse sapcrc da quale uomo ciascuna di quellc parti

dvili e capilanala e rapprcsenlala ,
non sarebbe difficile il nominare

per ognuna il suo. E pare chc il Cavour caldeggi T unita federn-

//t'rt, in quanlo dee oggimai vedere che il Piemonte di annessioni

abbia abbaslanza ;
ed egli ,

il cui slomaco
,
benclu- di slruzzo

, ap-

pena puo sniallirc i cinque gross! bocconi ingolali in poc'ollre ad UH

anno, dee capire bcnissimo che 1' assannarne un sesto cosi enorme,

cbe csso solo e quasi il doppio degli allri cinque, lo polrebbe obbli-

garc a recerc (sit venia verbo) ogni cosa. La bandiera della I'nila

monarcfiica e stala iin qui porlala dal Garibaldi; il quale la lenne

multo alto nolle Legazioni; nelle sue reccnti improse, mezzo di ven-

luricre, me/zo di pirala. dice di oporaro per conto di Villorio Emma-
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lullo apparecchia JUT I' annexsionc tlcllo Due Sicil'.r

Slali sardi, e fa dal 1 I'. ;lis pnmmlgarc in Palermo lo Stalu:<

>i ultimo IICN*UIIO ignora, come il gerofanle II

:>pr M,i//ini e il piomolure fanalico M\' t'nita
rejntlililicatin ;

c molli .-apranno allresi qualchc cosa di quH mislieismo grollcsco

e tli quellc aspirazioni atroci, ondc Y aposlolo delfidea sta, con

persislcnza salanica, da ollrc a Irenl' anni arrabballandosi per gd-

iii un baralro spavcnloso quesla infdicc Italia, chc cbbe la

svcnlura di generarlo.

Si noli nondirueno atlcntamcnlc ,
chc le Ire parli divisatc qui so-

ouic aspiranli a Ire diverse maniero di I'nila italiane (la Fede-

ralira ,
la Monarchica, la Repubblicana) , apparlcngono ,

sccondo

flic diccmmo, airilalia faziosa e la cosliluiscono e forse la compiono,

in qnanlo noi ,
fuori di ([uclle non sappiamo chc vc nc sia altra. Ma

iilo a quesla, e svcnluralamonte dobbiamo dire, almeno per la

maggioresua parle, solto diquc.s!a \i i- Tllalia vera, onesta, caltoH-

i a : |a quale, appunlo per csscrc Tunivcrsale e quasi il tullo, non

puo rhiamarsi parle, fazionc o parlilo. Pcrciocche, per qualunquc (^

quellc Ire I'nila voglia allri parleggiare. fosse pure per la priina.

chc srnibra la mcno inlemperanlo. dee voler mantenulo lutto cio chc

il Picnumlc ha fallo ncll Italia mediana; e pero mantcnuta Tusurpa-

zione dcH'altrui, inanlcnuto lo spossessamcnlo dei legillimi Principi,

mautenula la sacrilega violazione dei dirilli dclla S. Scde
,
con csso

lulle le dlsaslrose conseguenze chc nc vcrranno in dctrimcnlo dclla

callolica (lliicsa. Ora, per volcr lullo qucslo, bisogna aver pcrdulo

ogui concello di oncsla e di giuslizia, bisogoa essersi scparato di

iiK-nlc c di cuorc dalla (-hiesa, la quale, per qucslo capo, ha parla-

!o -hiaro, alto, ripclutainenlc e pcrfino ha fulminalo i suoi nnat -

mi. I'crlanlo chi puo mai pcrsuadersi, cho vcnlisci milioni di Catlo-

iano, come in fascio, prccipilali si basso, da non piu dislinguere

il giu>lu dall'ingiuslo c da sprcgiair ad occhi vcggenli le prescrizioni,

'Ai iuscgnamenti e |wr(ino le scomuniche della C.hiesa? Qucslo puo

i.usi i' si , a\ \nalo in parocchi uoiuini colli, i quali da sludii

leggi. ri u
pr.-p<i.sieri furono lra\ olli a pcrdcre ogni coscienza ed ogni

iuvcrato in alquanli ignoranli cd orgogltosi anchc nobili10 00
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(In- . pfr Irarsi dalla meritata oscurita. in che giacciono . non

gono mezzo piu acconcio, chc parteggiare per le idee doi
j

doili; s\ e aweralo nella marmaglia da Irivio . la quale . and

allo scompiglio , alia rapina cd al sanguc ,
6 sempre parula a If uci

bordone a chiunque le fa sperare anche di lonlano il Boddisfacimrntn

di qucllo abbieMe e orudeli propensioni; si 6 pur troppo avvcralo

queslo lo diciamo con profondo rammarico) in una giovcnlu j

rosa cd ardenle che, spesso male allevala c jK'ggio addotlrinata . fu

agevolmente tradita da pcifidi sedullori, i quali la sospinsero a pa-

garc del suo sanguc c faccia Dio che non anche dell" anima sua, le

pit>pric cupidila sad'sfalte ed i proprii trionfl. Ma chc sono quesli

rimpello a lutta F Ilalia? Forsc che non vi ha tutfo Tordine ccclesia-

slico? forse che nelle medesime classi colle e nella medesima aristo-

crazia non vi ha moltissimi sinccramonte oncsti c caltolioi? forsc chc

non sono lali la maggior parle degli operai dclle ciUa . sopraflutto

delle ininori
,
e quasi lulti gli addelti alia campagna ,

chc in Italia

vuol dire un quatlro quinli di tutla la popolazione? Saran forsc (]uci

primi un mille
,
un diecimila

,
un ccntomila; ma Ti vuol altro per

fare i milioni ! i ventisei milioni d' Italiani !

Nt 1 c a dire che questa Italia onesta e caltolica, a differenza della

faziosa, che secondo tale non pu6 esscrc ne Tuno ne I'altro, non TO-

glia rindipendenza, abboraini Tunita c sospiri latirannidc del dispo-

tisnio. Coteste sono scede da ccrretani per abbindolarc i balordichc

sono tanti ! GH onesti e callolici Italiani
,

i qu<
r

>li capiscono il pregio

della indipendenza, della unila, dclla libcrta, nel senss eristiano di

questi vocaboli. debbono necessariamcnte amarle e le amawo e le vo-

^liono; ma vi mettono per prima condizione. che gl'faterpssi imnwr-

tali della Religione siano salvi
;
die la morale pubblica sia rwpptta-

ta colle parole c coi fatti, c segnatamcntc chesia mantcnuta la

slizia in lulto c per tulli, cominciando dai Principi ivnche ausl-

e terminando alPultimo dei vivcnti. fosse puivun clcricalr. Air/i quc-

sli Italiani si crodono che, senza una tale coneh'/ionp. si fabbrira sul-

Tarena, e.si riesce prccisamcntc alPopposlo di quello < hi> si vorrcbbe;

intanto che 1' iiulipcndenza sara un semplice ranpiar di .padrone^ se

pur non sia il Irovarsi .sul cotio un piulrone vrro cJie vcnga a plgfinrc
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il poslu d' iiii iuimagiuulu; I'naii.'i ||M !. !.. I.:

1
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i

.uiludiii'V II p.'ivlu- Qttj no lullc <> dv qucllo 6M>
a in'':, in. i : !:iiid Hid la \ iula/iono

ritto e I'oflfesa della Rdigiiuu' ; quanlunque non le avvcrwno

lulU- i- tiv ugualmi'nle. Kssnulo natnraK du? al male iniunre iklif

pugoi UMIO. iiiuuilloliM 1 oue-lo Ilaliami Miilirrlb iipu-

gnaiua per la I'nita I'cdt rale c!u: uon per la Muiwirchica. it) qiMAto

iiui'.sld.aggiungni'hljc mi v -!,> iniijuo spogliainonto di Principe ui

cinque, in cui quella >i iVrmert-hbo : o \wr la sh-ssa ragione M9

guanliTchbo cou oorliio mono atliTrito Tl'iiila Monaruhica, ehe non

.ubblicana, cssondo manilVslo die nolla primn si raantorrebbc

I'omuiiijiii' mi ijiialfhc siuuiiacro (U aiilorita regale, laddo.ve oolla

sccoudu. sponlane puro Y ouibra, per le special! condi/ioni; (lei no-

slri pacsi, nou si i^otrc.blic avi'iv clu- 1' aiiaj-cbiu, o quaklie cosa peco

djfiSQiuigliauto di qiu>*la. Ma. conic fu o^orvalo r somigliaiili pid'c-

>onu elate ad tin male minoro a rispello di un iiiaggiure, Mnc

eliibi accniu-iasse ad nnu Urxana , csriupligrazia , piull(k*(o die ad

uua pi
>rDiciosa. Slaudo nondimono alia cosa /MT*<

;

,
il senlimenlo

li-llii ualnralc giuslizia e U coscknza crUliaua non possouo appro-

ak-una dfll Ire Unila sopraddolte.

Gome va dunque, die, ad onta di qucUa ripugnanxa dell Italia

vera, 1' Italia lillixia ba otlenulo il disopra, esi 6 riuscilo ad alluaro

quasi inlt'raiuenle 1' I nila; siechi, quantunque si dis|uli qnalo debba

esscrc delle Ire, oggimai nossiino [>iu dnbila, die, rimaDLMulolc<cose

come Mauuo. uua di quelle tre se ise ilo\r;i recure in pralica? Coinci:

\,i, ebiede.le? Va dw 1'ltalia vera . nnola. eallolica o ^lata, m-Ua

massima parln ildle ^ie pro\ir.iv. H>pralTalla ed ora e oppreett*

daU' IlaJia fa/.i . di cui nou piemleia m;ua\L,'lia nessuno, il

quale coiiosca dalla >loria ri 1 Irionfo di unn di <|ud po-

lilici riinulameiili, die diiamano Hn-oiuziuni. Ma per \enire ,i que-

slo grande iOtc-ediujeiilo, rlief,nii:i la>u>l,n/a del pivseole scompi-

}:lio ilaliano, la fazione. die domina d.i ollre ,-, diei-i aiini in PicnKMi-

-nibra per>onilieala nel C.a\our. ollre , isi aiuli dm le

\enn'To di fuori, ba doMilo nieliere in opera lulle ! :/.e, senza

ilnin rignaido alle diflerenli In !!o lie ili\cr>e t nila : c n.-n
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pu6 negarsi die quell' uomo aslulo T abbia fatto con singolare a

dimenlo. Ouanlo studio egli pose a Ironcare i nervi agli oncsli e cal-

lolici, da lui (lelti per islrazio clerical!, allrellanlo ne adopero per

afibrzarsi della cooperaxionc di federalist!, di monarchic!, di repub-

blicani; i qnali lull! furono strumonli piu o mono manegge\oli . mi

furono lulli, finchi si tratto dell' inlenlo comunc di sopraflaro ed op-

primerc la vcra Ilalia. Ma naluralnicnle in queslo conserlo lempo-

raneo di dissident!
,
come semprc suole

,
ciascuno avea in animo di

soppiantarc i duo emoli
,
come prima fossero insieme divenuli pa-

droni del campo; od, alia men Irista, il Cavour avra divisalo di con-

ciliarsi col Garibaldi o tirandolo a se o mcttcndosi con lui , e man-

dare a spasso il Mazzini. Quesli avra mulinato d' associarsi il Gari-

baldi, e dare un calcio al Cavour, col suo Re cosliluzionale e col suo

Statute. Tali dovettero essere i conli delle due parti estreme, dclle

quali ciascuno faccva assegnamento sopra la media
;

e nel giuoco

era impossible che una non reslasse colle mosche in mano
, sup-

ponemlo ,
si capisce ,

che quel di mezzo non persislesse a far parti'

da se
,
ma consentisse a gettarsi con uno degli allri due. Che nella

conlraria ipotesi, dello slarne cioe tulli e tre saldi ciascun nella sua.

la prevalenza di uno dovea involgere necessariamenle il fiasco di due.

Ora
, per quanlo sia stala celebrala e magnificata in verso ed in

prosa la scaltrezza del conle Camillo, la leltera al Grandguillot, alia

quale e pur da lornare, ci fa saperc che qucsla volla il piu furbo si

vede a mal parlito ;
ed oggimai si sente sul punto di essere soppian-

tato e scavalcalo dal piu fogoso, quasi colla medesima facilila, ondc

ogli avca soppianlato e scavalcalo i clm'cnli. Che se ollrc al Ma/.xini

noi conoscessimo qualche cosa di piu avvenlalo e di piu truculento

(e chi sa che nella feccia putrida c tenebrosa della sociela non vi

sia e gia si apparccchi?) ,
noi non dubileremmo di annunziarc a

questo, in un tempo piu o meno lungo, il sopravvcnlo sullo stesso

Matzini. Ouesla prcvisione poi ,
ollrc alia sporienza cd alia sloriu ,

ci sarebbe suggcrila d: qur-lla legge, quasi vorremnio dire dinamica.

per la qualc, spogliata la sociela d'ogni norma di vcra giusli/ia. ed

abbandonala alia \iolenza sola ed alia for/a
,

e- inevitabile die i |>iu

!i ed i piu forli scal/ino i nwno. e siano alia loro volla scal/ad
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^pirrre d.ti Mar.il; c piu innun/i nun si undo, pcrclie non -i

pulra. andir ,ul rMM-are dull' inferno un succcssorc.

nii .[u immincnlc ri.-diio die il Govcrno sanlQ, parlrggiano deci-

11' I'nila Fedcratis a . ma die a qud die pan M,,-.

ad un IMM.^IK.. andie all, i Monardiiea, sia soppianlalo dalla parlc

niaua du i >la per 1' Inila llepubblicana, queslo immioenle ri-

sdiio , didaiuo
,
e la \uora Fuse dtllo scompiglio iV/t/iVzrio; e qu.-l

risdiio ilr\' t\sscrc fuor ddl'usalo gra\issimo, quando si c falla la

disp(>ra(a risolu/ionc di indtcrlo con lunla solcnnila alKaporlo. E si

leri con chocuorc dcvc coulcinplarc il Cavour quella spedizionc

sicula, anala da lui, bcndie uiTicialmcntc non nc sapcssc nic-nlc^con

laiito mak'riuile e prolissa solleciludine, afllne non sappiam bcnc se di

lirar N.iptili pci capogli alia fedcrazione, o di compicrnc Tanncssiono;

con die i-uoiv
, ri|)etiaiuo ,

dove >edcro il T.a>our quel capolavoro

della sua polilica soppialla c vcrsipelle riuscirc appunto a scavare

la fossa a lui, alle sue idee cd al suo parlito, per tornarc profillcvole

Mtlaincnlea quel iniserubile oryoylioso die si cfRainu Mazzini, come

quesli o qualificalo in lerniinis, nella leltera ! E pure la cosa e qui !

ed il Pivsidcnle dci Minislri, o chiunquc sc n'e fatto porlavotr MI!

Conslitylioanel, fa increscerc bonameole di se, quando descrive a si

i">dii colori gPimbarazzi ,
in die al prcsente si diballe il gabiucllo

di Torino! Colesla improv\ida pubblicila non altenua per uullu il suo

iinl)arazzo se non forse 1' aggrava , siccomo (|uella die chiarendolo

lo fa conleunendo, e cresce animo e baldanza ai suoi a\ \er-

ii. Ma sono da meltcre in nola alipianti Iratli della leltera slessa,

p. ivli,'- \i >i ri.M-ontri la piena \erila di quanto abbiamo asserito.

II (JabiiK-llo di Torino si vri\c di cola sotto il 14 Agosto da

dii cd a cui gia si sa, o piultoslo non si dec sajicroj e inquieto della

iiillucn/.i die acquisla in Italia il Ditlalore di Palermo. Esso Gabi-

nelld \edo innal/ar>i arcanloalui una Pylen/a risale ponele nicutc:

Polenza rivale : quella die Taltro ieri era *trumoulo si docile ! e puo

cssere ebc da qui a due setlim.me sara piu forle dilui!;, il cui

programma, audio pei piu leali e pei piii fcdrli al principle, polreb-

! ni"(lili. ,u >i per Tinfluenza corrompitrice di una forluna coslantc .

E piii
innanzi: II (Jabinello di Torino e forle imbarazzalo del mo-
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vhnento die al prcscntc si fa fuori di lui, conlro la sua volontu

forte impensiorito di questa influenza chc si fa gramli- airanto alia

sua, cho non accclta direzioni, chc rompc a vise aperto con tulle li-

convouicnzc poliliehe (quesla si chc sarebbc oomica, se fosse il Cavour

che parlasse di convenitnzc poKtiche!
1

), e chc pretend e compir;

se sola cd alia sua manicra remancipazione dcll'Italia . In allri

termini cio vuol dire che il Garibaldi, mandate in Sicilia dal Gowr-

110 sardo, almcno come si vuole da molti, per opcrare a prufillo del

Governo slesso o un'altaanza od un'annessione, vistosi favorite dafla

forluna piu di quello che non si sarebbe immaginato, si c emancipa-

te dalla tulela del (\rvour, vuol fare in tullo o per tulto a suo modo.

Un suo Generate (il medico Bertani) in Geneva non obbedisce agli

ordini del Re, sc non in quanto questi sono conformi a quelli del Dit-

talore, 51 quale sla sul punto di congiungersi, se pure non si e gia uni-

to al Mazzini, per mandare con lui alia inalora Monarchia, Slalnti,

Conti
,
Cavalicri

,
medici Ministri c -stab-Hire la Repubblica unitaria

italiana col Dio Popolo ,
la qualc la letlera stessa ci assicura dover

esserc niente meno che socialislica. Davvero che e corrompitrice Tin-

fluenza dclki fortuna costanle ! E clii piu riconosce in questo Diltatore

aulonomo quel Beppc Garibaldi che tanto docilmenle ]' anno passato,

ad un cenno del Re, si dimisc dalVuffizio e lascio le Romagne? Ftfte

che la Torluna gli sorrida un allro poco, e redrete!

Inlanto a quella paurosa dinun?.ia della repulAKca socialistica gli

afebienti si sgomentano ,
i federalist! ed i monarchic! alterriscono,

1 moderali di tutti i colon basiscono, il senno pratico dci Mini -tri

sardi ne slrabilia, non gia pei proprii portafogli, ma pel prescnlo

e per Vavvenire deiritalia, cui veggono sospinta alia ruina. Ma con

chi pigliarla? Essi per usurparc ai legillimi Principi i loro Slati cd

al Ponlefice romano qualtro province, scatenarono, rrritavono quelli

passioni demagogiche, e TDOTI ebbero altri nemici a combattere dbe i

clerical!. Ora che diritlo hanno a lamenlarsi che quolle passioni mede-

sime, guidate dai medcsimi loro principii, facciano o si appareccfeino

a fare conlro di loro usuvpatori cio die osi fi i-ro conlro la santila

della Religione e 1' inviolabilila della giuslizin? E siipposto die ogni

uomo abbia diritlo non solo di pensare in politica alia sun maniera,

maeziandio di adoperarc a polere, per recare in allo i suoi pensicri.



1. 1 I I.M .sCWUl'lt.LlU lliLI\M>

il coatc Cavour e la si 1 >r I'rlidl.uv I' li.i-

lia c.-HTnila lnliTal'o rolla monarcbira ; ina a quul lilolo \<im:bbe

il Muy/ini di
,

ed opawre per feliritarla cull* I'nila

rrpii!j!)li-,ina, c gli da per qiii'>!.
dd iniwnbili' c drll' oryogliuso

vione al iiimiilo? Tutlo sta a ebi rioscei;

o^i l;i
piti

die probabilo riunione del Ligure col Ni/zartfo

<ul punlo di darla vinla alia parlc repubblicana. il I'.aiuillo ha mal

garbo a farm 1

Iragi'dir da tealru e dispora/ioui du IVmiuinulla. Pen.si

-i l.tr fagollo se no ;iM'a h'in;io:
c ui'll'isilio, piuHu^to die sollucrh

aliludini da lui proparatc all' Italia
,
mcdili qucsta so-

Icnnf parLi d.-irKi-rli-siaslico. al capo sellinio. la (juulo scmbra tulta

al suo dossu
,
ma

,
inh'iidiamod ,

al sue dosso pel giorno app* e^bo

dc'lla sconfilla: Fib, MOW semines mala in sulcis iniuslilme. , el iion

twete* ea in septujihun : cd augurianiogli cbe le ragiuni del selluplo

si poHSuno per lui ragguagliare in queslo moudo, o, alia piu lrb>ta ,

leuiporanoamenle neU'allro. (irinsipiouli prosunluosi! ehesrargo-

moniaruno fare a iidanza colic umane pa.^iuiii ,
le quaH . secondo

esa, avrebbcro dovulo scuolere- il giogo di (Irislo per accel^d^e il

loivt! Esai prelesero- di yalersene poi luro disegni lino ad un certo

puilo, coine farebbosi colic corrcnti elellriclu1 o col vaporecompres-

>o: lin qui e non piu. Sc queslo fos.se tempo e luogo di ridere, bene

so ie avrcbbc oude in colesli doHrinarii modi-ruti ehc iaarcan le ci-

glia e si cacnano le mani nei capcgli, vcdeiido las^'iatt^ci dlr cosl)

il vapore inteliujeide . chc li porio un tralto sctondo il loro senno,

bale*lrarli ora ovc nicno vorrebbcro
,
e la corrento pensaafe , eke

IUH(') doi'ilnu'nle per qualche tempo lo loro parole sul lilo pcnclolo,

pariai'e ora qnello die essi non a\rebbcn> voiulo ascoltarc giuinniai.

SniiiigiianU a qud coialc drll'apologo die
,
coniandato con una pa-

id, i inagica ad una mazza ill sc.opa di recargtt acqua, ne fu di pre-

sente scrvilo ; ma pcrciocclitt il povoruomo non sapeva Tallra magica

paroki da farla rrstaro, si \ide scn/a rimtxlio allagala in poeo d' ora

liUta. la oasa. Ora codesti parleggiaoi delle L'nila fedcrali e mouardii-

iH) bene la parola da agninzagliare lo pawioni; e non puo

nef .d lni-M inteulo so ne sono sorviti sen/a risparmio. Ma la

parola da trattenn le o non la conobbero mai
, o no perdellcro pcr-

la memoria
, quando la rinnegarono per le loro. Si rawegoino
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dunquc a raccogliere il sclluplo di cio che s?minarono ed a mangiare

T opera delle loro niani.

Dichiarata cosi la Nuova Ease , non e malagevole congellurare

i varii riuscimenli, a chc essa puo condurre. Perciocche, seguitando

la fortuna a favorirc il Garibaldi, o die coslui slia fermo suir Tuila

Monarchica o che si pieghi alia Fedcrativa, e piu chc probabilc clu-

Tuna c Kallra parlc si riunira ncl concello mcdosimo, non foss'allm

per Irar profitlo da quei vantaggi e per non essere incomodali da

un avversario divenulo si poderoso ;
e cosl la Repubblicana sara

scartata almeno temporancaraente. Ma se il venlurierc nizzardo si

gella a quest' ultima, slringondo fralernamente la mano al Mazzini.

allora delle due prime Unila non si dovra piu parlare ,
e la Repub-

blica socialistica avra il disopra. E forse queslo tcrribile dilemma

vuol significarsi dalle parole che leggonsi al principle della lellera.

In essa e delto : L" Italia impeynata com' e nella via in cui c slata

precipitala dalla spcdizione del Garibaldi, tra due mesi sara o libera

e al tullo indipcndenle , o di nuovo sotto hi dominazione auslrincn :

e quesla volla da Torino a Messina. Ed e manifesto che, secondo la

letlera, TUnitarismo federale o monarchico darebbc liberla all'Italia.

il repubblicano ,
come impossibile ad aver tra noi consislenza e vita

durcvolc, la metlerebbe in polere dell'Austria.

Che fara dunque il Ditlalorc ? par che ci si chiegga con qualche

solleciludiuc, stanle che dalla colui risoluzione dipende oggimai il

riiHcimenlo. E la letlera, per quanlo si sforzi a mostrar fiducia e ad

usare al Garibaldi una squisitissima delicalezza nel blandirlo e ca-

rczzarlo
,

lascia nondimeno trasparire sfiducia e quasi disperazio-

ne di avcrlo dalla sua. // Governo sardo , come ivi si legge ,
non

itjnora che allorno al Garibaldi ronzano uomini d'un passalo pi>>

che compromesso ,
di un presente piu che dubbioso e di un awe-

iure piii che socialista ; esso feme t influenza di quesla genie che

hanno niente a perdere e lulto a guadaynare. E piu sollo : // Go-

verno reale teme una sorpresa, un colpo di mono dei maz:inisli ,
i

quali per fermo non seyuono cos\ dappresso il Garibaldi , che per

la speranza di coyliere ,
in un dato momenta ,

il frullo delle sue

fresche villorie. Vero e che, ad acquetarc quelle apprensioni, il Mi-

nistero ha la promessa del Garibaldi, il quale da se stesso ha offerla
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rola , e quando quell" uomo da la sun )>mnln , la ma

fa vi pire cgli rlii* la fa/ionc ca>uriana p-> i fare gr.iml

pilalt
1

sopra la parola di uu tale uomo? Ed In un tempo, in cui

i. He cd luiperalori hanno abbnuriala la comodissima

!i-' le promesse dale nun Irngono piu, quando. cangiatc IP

niv...,iutue, non torncrcbbe piu utile il inanlcncrlc, in qucslo tempo

^tc assicurarvi della parola di un privalo, o sia pure un Cincin-

nalo rcdi\i\o, il qualc polra semprc ripetervi ,
In potenza del falli

togliergli h possibilila di letter la promessa ? \\ die se aggiungcle

le anlidie cd inlime relazioni tra il Nizzardo ed il Ligure ;
sc ag-

giungcle la rimembranza della loro opera comune nel sostenere la

ivpuhblica romana del 19 . il primo da uomo di spada . il secondo

da uomo di toga ;
sc aggiungcle soprallullo il nial sanguc chc il

Garibaldi ba verso il Govcrno sardo, dal quale ba vislo la sua patria

Kaliana vendula o barallala allo straniero, siccbe egli ha gia pro-

fessalo che, tolla la Venczia all'Austria, dovra volgerc le arm! con-

tro la Francia per islrapparlc il Conlado c la cilia di Nizxa : mal

saugue cbe si 6 dovulo fare ancora piu fosco, daccbe fl Cavour ba

inapedilo davvero questa volla T inviargli nuovi soccorsi
,
faccndo

cbiudcrc gli ufiizii di arruolamenlo in Geneva ed in Milano, e dine-

gaiulo Timbarco a 700 gift arruolati; se, diciamo, aggiungele lutlo

quvslo \oi inlenderole, che i faulori della Unila fedeialiva e della

uiouan bica hanno piu a temere dal conlorno del Garibaldi
,
che

nuu a sperare dalla sua parola ; c pero dovranno mollo probabil-

mentc rassegnai>i alia loro sconOlta.

Quanlo all' llalia vera, onesla e callolica
,
essa ,

schiacciata ora

cd oppressa dalla faiione dominanle
,
vcdrebbe con inHuito racca-

pricdo il trionfo della parle piu esagerala ed n-ressiva di questa. Es-

sa potivbbr lullaNia pigliare qualche conforlo al pensiero che, tral-

lainioji non di uomo individuo pel quale il troppo aggravarsi del

male |H)lrebbe uccidcrlo
,
ma di nazionc che b essenzialmente sana-

bile, appunto lYMivmn d-lla s\enlura sia per accelcraiv dalla pieta

<!i\ina il rimedio, il quale ogni uomo assennalo s<pira dal vcdere

i a se slessa c governala ,
secondo le leggi elerne

da clii ha il dirilto di governarla.
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DEI ROMANI PONTEFICI

PROUJGNATA NELtA SIA 1MEUIHTA

DAL SUFFRAGIO DELL'ORBE CATTOLICo

HEGNANTE PIO IX. L' ANNO XIV. 1

VII..

Suffragio derpopoli neyl'Indirizzi <d Pontcfice ; low vatiela e valore:

un cenno delle offerte e delle preyhiere.

( Continuazione J

Si osservi, ollrc a do, chc oziandio in queghi manirra di manifc-

.stazionc essendosi proceduto renza insinuaziono od inlesa previa ,

ha dovuto neccssariamcnte avvcnire che in cssa si scontri grandc

diflormitk c proporzione Ira le diverse regioni di Europa ,
e talora

tra le vane parti della regione stcssa. E benche da lulli gli Stall

ne siano venuti ed in gran numero
,
nondimcno T Itoipero d'Austri;t

e TAlemagna ne sono slali i piu fecondi
;
ed alia smisurata moltiiu-

dine delle sottoscrizioni hanno aggiunlo una tale eleganza e ric-

cliezza e gusto artistico negli slupendi lavorii
,
onde i magnifici vo-

lirmi destinati a contenerlfe sono alluminati simbolicainente e splen-

didamente adorni, die, (juando di queiMonumenti sidovesse fareua

Miisco (e bone hanno il merilo di essere il primo di queslo genere,

che cosa somigliante od analoga non si e vista giammai) ,
i tedesch?

vi teiTebbero senza contrasto il principc luogo. Ad essi poi verrcb-

bero immediatamente appresso , per frequcnza di firme e per ele-

ganza , quei della Gran Brellagna c del Belgio. Che so tanlo hanna

1 V. questo volume pag. 385 e segg. ;
e pag. 535 e segg.
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falto i p,ir>i l> dr.M-lii pur ln>|i|H) infHli di nvM,i: so tanto gli inglesi

nun purr jnfclli
,
ma tloiuiiuli pulilicaineiilt' . dalla ereaia;

i>, euempiignuia ,
die li lanlo callolica Spagoa si san-lib.'

no tldla luiino dalle na/ioni .sordli-. (|uaudo cola uc

:fosse xeuulo uimrr.saluu'iik il prn>i,-n? eri .-be la Fr.mda

..inis.siiua si sarebbe runlcnlala del secondo poslo, se, coiue BO

ha a\i;lo il pmsrro . PIM per reearlo ad clTetlo k fos^e slala eon-

ccssa la liberla dijmtorlo? crcdoremo die I'llalia. (jii.indo
lo la/.iu

ni i-lii- la oppriinono in lanla sua paiie ed in tunta altra la miuac-

ia^icro donua o padrona di *' nu-dosima
, uon a\ n.'b-

bc prescolati ancb'essa al luundo i suoi milioui di lirmo
, pel inau-

leiiiiiii-uto di una l>lilu/.iuiu- . la quale ,
cssendo pure mallevcria di

iadipeodenia per tulla Ja CatlolicHa, e per lei unico docoro e gloria

sopra (jualunijuf allra ii^idiabilo ?

E pure quesla dclle tioUoscrizioni e uiauiera di e^primere il.pro-

.prio volo
,
la quale suppone la persona capacc di farlo e di essore

invilala a quell' iiitenlo. M.i ([iianlo piu sicuramenle non avrebbc

dalo nello slesso sense il proprio veto quella lanlo inaggior mollilu-

dine di gcnlc scmplicc ,
crisliana

, quella segnalamenle die \ho

addoKa ai lax ori della campagna ,
nella quale tanlo piu pura si

oianliene la Religione! tulli quest! per esscre illitlerati, non credia-

mo abbiauo minorc il dirillo di csprimere il loro pcnsicro in cosa
,

ebe lorca cosi a^)piTsso la loro Fede e la loro eoscienza. Pure a

questi allresi fu sdiiuso Tadilo di manifeslarlo per mezzo dcWObolo

I'ielro c dclla .pregbiera. Clie se non puo dirsi assolutamente

impossibile fare il eompulo dei uiilioni di offerle
,
die vi xolloro

,

per rumpiere con eealesiini e COD soldi gli oil re a sei milioni di

ii .MM in . die a quel priino lilolo giunscro liuora al Santo Padre
;

cbi potre,bbc conlare i lanti pii che
,

iiiNilati ed esorlali a do

d,i! pruprii Paslori
,
innalzarono ed innulzano lullaxia uinili e Oni-

<le prcgbiere a Dio
, porche si deyni umilinre i nemici della santa

'

S;ipp'ani rno sacrilego ,
onde un Icgisla fraiv

con manife>lo in>ullo dcirAssemblea , in cui sedexa (>d a nil parla-

plebcanii'iile ijiicll<
1

proghier. . p> rdir liuora non le ha

si.sli' oaudilc. Ma egli non doxivbl).' iwcire dalla sturia del ssuo

pai">e. pi-r inlciult.'iv. die N? in clii nun mnola, \^\ x-dere o.iudile



f,:;<; LA sovi

quelle proghiere ,
si dovollc asp-.-ltarc died anni

,
a noi non

M-rbbc parcrc di gia sovercliio Y inclugio di died nv^'i. Ad

raodo eolesti povcri orgogliosi ,
ai quali la Provvidcnza

, per puriti-

care la sua Chicsa, concede il trioufo di un giorno o di un'ora, fan

no bone ad affrollarsi nel prendcrc le codarde loro vendello. Nfa

perche dovrebbe aver fretla Iddio, la cui giustizia ha per tcalro 1'u-

niverso, e per durala del suo Irionfo
, ollre a lutlo il tempo, o pinl-

loslo comprendente tulto il tempo, V clernila? ,

Se il rispetlo ,
die si professa al suffragio della pubbliea opinio-

ne, e Taulorita, che si altribuisce al volo popolare, non fos.sero una

derisione ed un ntiovo trovato di vccchic lirannidi
,

il solo mezzo

che avrebbcro
,
nel presenle caso

,
i deposilarii del potere umano

da moslrare quel rispello e da fur valere quelFautorila ,
sarcbbe il

manlcncre nella sua inlerezza la Sovranila lemporale dei Rornahi

Ponlefici. E per quale allra o pralica, o massima, od isliluzione si

polrebboro riunirc da tulto il mondo civile e in lanti milioni i sufTra-

gi, e tanto spontanei, e lanto fermi, e molti di essi tanlo autorevoK,

quanti e quali se ne sono oggimai raccolti per quella ?

VIII.

Si loccano due cayioni yenerali e due particohiri di questa grand*

manifeslazione del senlimento cullolico.

Oueslo discorso, ordinato a fi\r senlire, almeno in parte, 1'alla ri-

levanza dei numerosissimi e svariati Documeuli
,
alia cui oolleziono

e preposto ,
mancherebbe di una parte diremmo quasi essenziale ,

quando non loccasse delle cagioni ,
che hanno determinala ([iiesta

maravigliosa manifesla/ione del suffragio dell'Orbe caltolico, intorno

alia Sovranila (cmporale dei romani Ponlefici, e quando, ollre a cid,

non dicesse qualche parola di ci6 che dalla manifeslazione medcsi-

ma possiamo con probabilila di successo augurarci. Gli events

lemporanei, ed allrcsi i Irapassati, come Iroppo parlicolari, non pi-

gliano quality e carallere di scienza
,
se non per la considerazione

dellc cagioni ;
e dall'aHra parte il solo pregio ehe abbia il prescnte

cosi fugace, chi lo sludia per propria od allrui islruzione, e il polerne
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piu o intMM I'.'iidal.mi.-nip r.mgelturan
1

1' a\ venire . di cui e fecondo

rd ,il quale. p T l,i parle abneno die dipende dall'arbilrio dell'uomo,

pu6 dare IP normc.

E per do di i alia prhna eonsiderazione
,
doe a quella

ddlf (ML'inni. u\r M,I i, \\ ,| (l dell' univoTSalc eonscntinionlo dei Vc-

i' di
<pi'

"
nlanoo e cosi \ariampntc espresso, onde

,1
i|ii-

!!<>M - MIO accoslati tanli milioni di crvdenli, noi, senza curarci

dello sehcrno die que^ia no-Ira p irola pu6 inconlrare dalla partc

doL'li >rrodrnli
,
non dubileremo di alfermare

, quello doversi atlri-

buire ad impulse oelesle nei Maoslri od a dooilita lulta cadolica m i

l

popol( tv.l 1 . K
<[iial

cosa p!ii nalurale di quesla, die i preposli dalla

Spirito Sanlo al roggimeiito dolla ('liiesa siano guidali dallo -

Spirilo di verila in un giudi/io lanlo grave, e die locca cosi da \i-

rino le condizioni forreno di essa fhiesa ? Supposta poi una sotoi-

gliante prrsuasione nei Fedeli, do\ea essi-re allredanto naturale ehc

mullissimi Ira essi
,
ed in ispoeial guisa quei lanti

,
che non hanno

ik\ od agio di approfondire la rjuislione per loro mcdesimi
,
sc

no rapporlassero alia jiarda aulorevolc dei sacri Paslori e del mas-

simo dei Paslori. Ne, da cio do\rebbo lemersi oflesa la indipendenza

o scemato il valore dei loro g'udizii ; essendo nei pid dei casi con-

\cuifnlissimoespesso indispt nsabilc all' uomo il rimellersi alK au-

torila allrui ; e la diffbren/a di'll'pss-'ro in cio la persona ragionevolc

o cieea alia maniera delF armonlo
,

si desume unicamcnte dal rico-

nosoersi legillima e eompelente, ovvero arbilraria cd indegna T au-

lorifi, a cui allri se ne rapporta. Ora in un tempo, nei quale M ril-

lori anonimi, gioni ili>li iNniri. pl'iili prcghidicali e gia eospiratori

di professitme ,
dellano la legge ;\\ pensiero e per poco non accon-

ri.uio in bocra le p.irole ad uominl, che pur i pregiano di avere in-

gegno sveglialo e ricco di non vulgar! eogni/ioni, in questo lempo,

ripeliamn. non doM-chbc parrre gran fallo die la maggior parle del

!o callnlioo, alia quale nei fallo del domma o di dotlrina a quello

imnessa, meglio si avviene la sdiiell //,i l I credere, ebe non 1'aru-

inc d.-l dispulare. >i .siano inchinali agrin^'gnamcnli dell.i Cliiesa ,

jiarlanle per la bocea del supremo Poni'liv e di presso a mille Ve-

Hiando la cosa fos>r stala i- fuori dubbio cho
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per moltksimi non e andata allrimenli
,
ci sarcbbe a benedire Ja

Pro\videnza, die tanto rispclto si mantcnga lullavia nol mondo alia

aulorila ecclesiastic;).

Qui nondimeno quollo manifestazioni vogliono considerarsi , non

tanto come ispirale dall' allo, quanlo come mosse da ragionali oon-

vinciinenli, c mostratesi alia luce del mondo conforlalc d;i
<|iiei

ra-

gionamcnli scicntifici, da quello induzioni sloriche, da quelle consi-

dcrazioni di ragion poliliea e sociale cda quelle pralidic applicazioni,

onde soao cogpicui gli scritti mcdosimi di parecchi Ycsc<\i o mol-

tissiini Opuscoli c non poche Oporc ,
senza die manchino di <|wi

pregi parocciii ancora degl' Indirizzi. Ora noi del trovaisi il mondo

disposto a cosi giudicare , quanlo alia maler4a generale ddlc rcl.i-

ziooi
,
onde la Sovranila temporale dei Pontefici si Irova legata allo

condizioni civili dclla sociela, crediamo vedere la cagione pro-

negli st*dii slorici che, forse da un quarlo di secolo, si sono comin-

ciali a faro inlomo a questo suggello, soprattulto da Tedescbi loali.

cd anche^lerodossi. Ouella mole smisurata di calunnie, e di pregiu-

dizii a quelle conseguenli, innalzata dal Prolestantosimo nascente e

rincalzata poscia dal Filosofismo franccsc del passato secolo
,
conlro

la barbaric mantenula nel mondo per opera doi Ponlefici Re e della

Sede romana, quella mole, diciamo, si e dileguata come ncbbia in-

nanzi alia luce sfolgorante della sloria, e, ci si consenla T immagine,

sollo il martello di .tina crilica severa e smisurata reslo stritolata e

contrila. In quclla vece surse un sistema opposlo che e il solo vero,

percbe solo risiwnde alia realtk dei falti ed all' eloquente toslimonio

dei monumenti. Quello poi imporla, la moderna Europa essere crea-

zione dclPonlefici romani
; quesli, sostenuli alia grande opera dalla

loro condizione di Sovran!
,
anche a prescindere dalle loro influenze

direliamente religieso, -esseTe^lati i maestri, i promotori, i duci dclla

vcra civilla crisliana
;
in essi aver trovato IVesorbitare dei prepolenli

un raltento, la liberla dei popoli un soslegno, la dobolozza degli op-

jtrossi una difesa; inlanto die, a non dire allro, quol popolo che piu

fieramenle osleggia a' di noslri il Pajwito, e pd qualo.il No Popery

b come -a dire la divisa nazionale, quol popolo trovo in cento casi il

piu saldo fondamenlo dello sue liber.la e la sua piu sicura difesa ni-lla
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pIRftenooe dei ftMtofioi roman: . lin< l>. da essi nun si fu separalo.

StfenM infioiti so tulli vole*imo roearo i litoli . undo la eta mo-

dorna si Uc Pontefici doi tempi di 11107/0; ma in-

dubilato dio il dUingami"
'

cnmpiuto : il niimnoimunto di quello

verita dull' alia regione dogli scion/.iulio soeso, conic a\ \ime comu-

nomcnto. ndle das>i audio mono islruilo. divenlando quasi rhc non

dicemmo vulgare : o .se \i \olloro Ire secoli di menzognr por innal-

zare qudla mole
,
Corse non baslerebbero Irenla por rimoliorla in

piodi sopra lc sin- ruinc. ! r<> < li>
i|u<>slo disinganuo abbia

poUiBlemonte iufluito nello roamfestuzioni
,
di cbo (raltiamo . cho .

juaudo siigl' ini/ii di queslu secolo la C.hiosa e Roma e i Ponteiici

furono segno ad ultraggi o danni. por inolti rispotli, maggiori assai

doi pn-.M-nli. bonche la fede fosse per awcnlura piu vivace nci po-

j

.li, nulla nun si \ ido di soiaiglianto : tanto nel nostro tempo si sono

modlGoali i giudizii inlorno al Ponlifioato roniano ed allo iulluenzo

di e oivili di-lla sua Sovranili lemporale !

N niancarono cagioni special!, perobe, a riguardo di questo

Pentefico e di questo Sovrano
,

1' Orbe cattolico do\es>o proiuiiiziaru

cost reciso e cosl unanitue il sutfragio di volerlb ad ogni pallo man-

tcnuto nella piena integrita dei suoi dirilti. La congiura di volerlo

esautorarc a Ulolo di lenacila nel conccdero o d' incapacita nel go-

vernare
,
o piu aurora a litolo delta sconleutezza dei popoli per la

niala signoria ponliticia, fu congiura cosi sacrilegamentc scellcrata

noirinlcnlo c cosi srorgognalamente disouesta nci mczzi, cho ne

dm< il< TO essere slomacati quanti serbano ancora, non diremo aniino

cattolico, ma senso di uinanita, di pudore e di giustizia. E pero, in

i|iii'lla
die da una paile si Mi(lia\a nelle scontenlozze, c si mullipli-

cavano libelli infami
,
e si stipendiavano declamatopt e cerrelaui

,

e pci lino -i colpivano di disgr.ui.i diplomatic! leali, per avere osa-

lo dire una \orila die non si voleva ascoltare ; dull' allra s' istitui-

vano riccrdie , >i faco\ano sludii
,

si raccogliefano dali Mali.slu-i -

-i i->,nnina\a il presenle ,
s' iuterrogava un pa,do non roinolo, af-

fine di conosccre una verila cosi pcrfidio.saincnte negala c cosi iic-

quilosamoute travisala. Quindi prendea originc qucl numero tra-

grande di Esami , di Apologie, di Risposle e Conlrarrisposte , le
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quali colla cvidenza doi falti, e spesso colla irrepuguabile forza delle

cifre
,
hanno convinto il mondo

,
il Governo pontificio ,

com' e al

prescnlc ,
non istare indietro ad alcuno

, quanto e a lutte quelle

parli chc costilujscono il vcrace inciviliracnlo dci popoli ; stare in-

nunzi a parecchi per molli capi ,
c soprallullo per quel Crioliancsi-

mo
,
chc ne informa Ic islituzioni e lo spirilo. Diciamo anchc piu

oltre
;

i casi mcdesimi del 1848 non hanno dovulo rimanerc eslra-

nei a quesla grande manifeslazione. L'culusiasmo caldiosimo die

FEuropa concepi per Pio IX, neiranuo che seguilo il suo avvcni-

nienlo al trono
,
fu cosa vera, rcale

,
sincerissiina

,
e non avea nul-

la chc fare cogl' inverccondi c pazzi Iripudi dei faziosi ilaliani
,

i

quali dclle concessioni si doveano fare sgabcllo ad esorbitare nolle

prelensioni cd a tradirc il Principe. Ma sc gl' Ilaliani faziosi esorbi-

tarono e tradirono
, grilaliani onesli e gli slranicri universalmqnle

non perdellcro la mcmoria di un Sovrano che
,
avendo dalo quanlo

da un Sovrano si polea, ne fu pagato di quella monela che Uilli

sanuo, c la cui larghez/a e coudiscendenza anche al preseute c sla-

ta tanla
,
che i rioltosi

,
a pur prelendere alcuna cosa al di la del

coiicesso
,
hanno dovulo dire senza gergo o che non lo vogliono piu

per Principe per la sola ragionc che e Ponlefice, o che ne vogliono

un Governo non crisliano.

Perlanlo, ponele il segrclo impulse divino
, per coloro chc vo-

gliono guardare la cosa pel lato soprannalurale ; ponele , per coloro

che vogliono considcrarla pel lalo ualurale ed umano
,

i nuovi e piu

veri concelli che uel noslro tempo si hanno inlorno al Ponlificalo ed

alia sua Sovranit& temporale ; ponete ,
ollre a cio, i giudizi che in-

torno al presenle Governo ponlificio ed inloino a queslo Ponleiice

ed a questo Sovrano si sono universalmenle formali, e voi avrele

una spiegazione, se il veder noslro non erra, sufficienle di quel suf-

fragio tanlo univcr.?ale e tanlo unanimo, che in quesla mateiia e

slalo dall' Orbe callolico pronun/ialo.
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IX.

<in da awinrnrsi da qncsfn mnrnrifiliosii iim'lt'i ili pfnsieri e rfi

affelli, rivelutnsi nella Chiesa. riguardo alia SovranilA lempo-

rale dei Ponlefici.

Quanto a quello che da un si grandc avvenimonto possiamo au-

gnrarci ,
noi non ci torrcmo paghi a dire, che esso dovra tornare a

gloria dclla Chiesa ed a salute degli elelli. Quesla predizione, ben-

ch^ sicnrissima
,
e nondiraeno troppo universale

,
e si awererebbe

allo stesso modo
, quand'anche le cose fosscro a termini anche piu

lamentabili di quel che sono. E dunque a cercare qualcho conget-

tura nelle speciali condizioni dell' avvenimento di che tralliamo
,

il

qualc &
,
come si e, mostralo piu sopra , quest a maravigliosa unani-

mita di suffragio, onde tullo TEpiscopalo cattolico, e la scienza me-

desima profana per migliaia dei suoi professor!, ed i semplici Fedeli

a milioni
,
con una unanimila senza esempio, in cosa che non ne

di naturale evidenza immediala
,
ne di fede soprannaturale ,

si sono

levati col loro suffragio a propngnaro nella sua interezza la Sovra-

nila temporale dei romani Pontefici. Ora di queslo slupendo con-

senso noi non dobbiamo aspetlarc i frulli nel tempo avvenire, es-

sendo gia esso medesimo un frutlo prezioso della tribolazione
,
onde

a Dio o piaciuto visitarc in queslo tempo la sua Chiesa. Cerlo il Re-

gno di Dio 6 Regno di verita; nt'
1

per altro sono desiderabili i pre-

sidii umani. die per rendere la professione piii libera e la diflusio-

ne piu ampia di quella verila medosima. Ora sola prevalen/a degli

empi . in drlrimcnlo dei dirilti immortal! della Santa Sedr . e riu-

srit.i
,
non certo sccondo i loro consigii . ma secondo i consigli della

I'rovvidiMi/a. a fare che i Vescovi di tulta la Cristianila si stringos-

sero in vincolo sempre piu intimo Ira loro e col supremo Gerarca
;

se i Fedeli di tutto il moudo ne hanno pigliato occasionc di rinfer-

vorarsi uella Fede
,
di professarla a viso aperto ,

di offcrire doni c

senigi a >au Pit-lro, di mulliplirarc le preghiere ,
e sopratlutlo di

stringrrsi alia loro volta attorno ai loro Pastori, unificandosi tulti in
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un solo pensiero ed in un solo dcsiderio; gia qucslo solo a noi par-

rebbc un insigne acquisto ,
da farci parerc ben poca cosa la tempo-

ranca scissura di quallro Province dagli Stali della Chiesa.

Nan dissinHiliamo Uillavia die il temporaneo polrebbe acquisiare

eoiiaslenza ;
die il parziale potrobbe farsi lolale o die la Chiesa ,

invcstita ancora piu fieramente che non e stala fin qui, pelrebb
1

es-

sere sospinla a quegli eslremi, a cui noi accennammo piu sopra, ed

i (juali il mondo catlolico ha in corla guisa prescnlilo nella poibi-

lila die il supremo suo Pan tefice possa essere spogliaU) di ogni ia-

dipentlenaa, falto suddilo di Poteri profani. Anzi neppurc dissimu-

liam cue questa mcdesima non piu raai vista unila nei supremi Du-

el dllu Gbiesa mililanle, o qusla docile solkciludine dei seiiiplici

Fedeli a serrarsi tra loro e con quelli , quasi i faJange compalta ,

qaella unita, diciamo, e quesla sollecitudine esaendo opera di Dio ,

dev' esscre ordinala ad alcun grande inlendimenlo e potrebbe anr

nuuaiare qualcke gran lolla immiucnte : una di qudlc immense lol-

to che decidoBO i destini
,
non di cjuosta o quella nazione

, ma di

lutla intera Tuinana famiglia. I due smiswali eaercili
, quasi fosse-

ro.impazicnti di vedersi commisti sullo stesso. campo ,
si separano

ogfiora piu ;
cd oggimai nelle regioni dei pensieri e degli allVlli la

.sopai-azione o e compiula, o queslo gran pialo uitorno alia Sovrani-

ta dei Pontofici vi meltcra il suggello. Ball' una parle e Grislo
,
Re

supremo delle nazioni
,
cbe nel suo Vicario pvcdica snggoziono a

Dio e, per mezzo di quella ,
coaferisce agli uomini digaila, liberta

vera T non bugiarda fralcllanza-
;
ma a patto che le passioni siano

iratrrigliaie dalla ragione, e dalla Fedc di denlro, daJla. giusti/ia uni-

veisale di fuori. Doil' alira parle, diciamolo seoza gorge, e Salana

che, ptr la bocca immonda dei suei satclliti
, predica iiulipondenza

da Dio e porta agli uomini avyilimento
,
schiavitudinc , IraldJaoza

di Gaino
;
ma con promessa che le passioni non altra noirma avran-

no che il libito
,
o la giustizia sara UB zimbello- dei furbi die non vi

crodbno, cd un' amara derisione per dii mai \\ rrcdcsso ancora.

Chiudetc la bocca al Vicario di Crislo, como gli sara chiusa nd m-
mento stosso che cosseca di easero Sovrano

;
ed il mondo

,
rcsUilo

alia niorce delP inferno, sara precipitate in un caes
,
che avra luttc
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d abbiclle turpiludini . mrim ! ^plrndidr follic del vec-

dii<> !' no : qtiesto almenn cainmin i\a ,i Cri-ilo. il no.slro ne-

divivu lo rinih-fra < lo abbaiWbni. Ma priniu dio la soeiela cristiana

si rasst'giii a quest* svcntura im^timabile ; prima chc vegga ,
non

dislnillo il I'ontiGcalo a queste non forza uaiana cho vaflga),a
1 suoi INMi tofiri lir.ramati ncllc ralacombr r latilanli un' altra voHa

in lie case di mime Lurinc * di nuovu l*rassr(li, la societa cristiana

^orri Bpfiirocntttc k sii- forzr
;

c so non si vegga proslrala al tol-

ragliardita e sconfilla . non si persuadcra mai
, avorle Iddio

messo in cuorc iiursto gninde convincimenlo, pw ronderle pii co-

certe il rammark-o di vcdeiHo calpeslato dalla forza. <)ri . qncsta

!

(juella immensii lotla die. coinr dicevamopiu sopra, puoos-
sere prenunziala dal lanto infeM(inir dei neniiei della (Uiiesa, la cui

liberta rssi iiiM-sionn furiosame1e nella radicc, r dal tanlo scrrarsi

delle scbiere di Dio a propugnare quella libcrla stessa
, facendolc

scndo finora dei lro suffra^i, per fargliolo, se tunlo fia uopo, ozian-

(li<i doi lore potli.

Sc quosta loUa non e fiilliina
,

olio dovri commeUere hi Uiio-

sa roilitante col mondo nemico di Oinlo: -nel qual caso sarcbbe

foriera dol trionfo definilivo dclla I'.liiesa stcssa nol giorno BO-

fe iino delle rclribu/ioni : s 1 dovri ossere una loita somiglian-

Ir .1
<jU' 11

-

i-li- illustrano Ic sue gleriose vicendc neg<i annali

>iaslici , qu^sli slcssi annali ci slanno pegno ,
che a quel-

la non puo seguitare allro che la vitloria. questo quanto co-

raggio non doM-cbbo iiifondcrc in diiunquc sla con k-i e pugna per

li-i ? Appunlo perdu- la f.hiesa c indefettibilc
,

e le port? , cio6 lo

potesla, dell' inferno non dorranno mai premiere contro (K Iff, cs-

sa dove portare Mceeariamenle in se slessit c porta infalli U gcrin*:

dolla imraortalila. La merce di quosta, ncllo incrssante avvircndar-

si dei combattimenli o doi Irimifj, avvienc senia fallo dn- la porse-

guila. la vilipesa, 1'assassinata assisle seropre ai funerali piu o rac-

DO obbrobriosi doi sui persecutori ,
di molli dei qiiali si sarebbc

oblitocaUi pcrtino la mnuoria
,
so essa nci suoi fasti non no avesse

regiBtr.tti i muni. <'.IK M - non a liilti i iunvi (liuliani il taixto din-

canno o U rablj a JmpolonU- dcha sronfitta strappo <Ji rbocca la
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dispcrata bcsleramia del Yicisti Galilaee', lulli dovellcro sculirlo, c

pur (roppo avranno per ripelcrla ,
ad clerno loro cruccio, piu Irin-

po chc non vorrcbbcro. Inlcndiamo che questa solu/ione del dramma

non giunge scmpre prestissimo : polrebbero anzi i giorni di pruova

essere allungati benc al di la delle noslrc prevision! e delle no.shc

speranze ;
sicche molli di noi non siano scrbali a vedcrla in quoblo

lli diemondo. Ma do die rileva ? Chi considera come
, per gli clelli

\ivono di Fede, la morte non e il lermine dellavita, ma e il Iraimi-

lamenlo da un men perfelto ad un piu perfelto slato della s>lra

rjiicsa, si convinccra leggermente che i Irionfi di questa ,
onde do-

vranuo essere parlc e speltalori i loro superstili, saranno trionfi an-

die loro
;

e le pugnc e le vitlorie della Chiesa mililanle sopra la

terra, vedutc inluilivamcnle nell' elerno Verbo, non dcv" essere la

parte men preziosa della bealiludine, ondc si lelizia nella vcrace smi

palria la trionfanle.

Leggete le slorie ecclesiasliche, e coleslo incessanle allernarsi di

prosperi casi e di avversi vi apparira come il piu scolpito carallerc

di una Islituzione, la quale Iddio vuole immorlale. Appunto perche

e impossibile che il iirmamenlo si sciolga in pioggia, dal veder quc-

sla cadere a rovesci, voi pigliale argomento che presto o tardi ri-

tornera il sereno. Talmente die so diciolto secoli d'iuduzione non

sono una fola, tanto e lungi che la noslra iiducia sia irragionevole,

che, eziandio umanamenle parlando, sarebbe da slolido il non avcr-

la saldissima. Cominciate dalla prima e grande baltaglia ingaggiala

col Paganesimo, la quale, benche combatluta con armi si disuguali,

riusci nondimeno a mellcre in pugno alia Chiesa i destini moral! c

dvili del mondo, e venite giu fino ai lamenlabili e sacrileghi scom-

pigli del 1848
;
voi non vi vcdrclc invariabilmenle die qucsto: dan-

ni, dolori, mine che passano colle loro cagioni ; vanlaggi cd acqui-

sli anche insigni che restarono e rcstano lutlavia coi loro elTetti.

Deh ! chi piu pensa a quelle calamila chc pareano cslreme, e delle

quali fummo noi mcdcsimi spellalori ,
se non anehc parle ? Ed in-

lanto in questo poc' ollrc ad un dcccnnio, die ci separa da quelle ,

si sono accumulati lanti Irionfi ad onore e vautnggio della Chiesa r

che i nostri padri si sarcbbono tenuli beali
, quando no avessero
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potulo ratToJici-- allrellanli in un >ecnlu : l.a libeila en lc>i,i>lica ri-

conquMala per dirillo ctl in principio in un vaslo impero, dove era

slala. piu fni-se eh" per lullo allro\e . manomessa
;
due (Jeranhie

catloliche rieosiiiuile In due contrade Ira Ic pin clrrod<>v>e drlla \\\<\-

d'-riu Europa : il domina dell' Immacolatn Concepimcnlo di Maria

Vcrginc aggiunto, con nuovo cscmpin. al Icsoro della I
;ede dall'ora-

colo del Valicano : ed ullimamenle qucsla slupenda in mifestazione,

onde I'Kp seopalo colle sue lelterc, i rappresentanli piu illuslri della

scien/.a coi loro scritli, i popoli colle loro soscrizioni, colle loro ofler-

le e colle loro preghicre propugnarono e propugnano nella sua inle-

grila la Sovranilft temporale dei Roman! Pontefici, sono i precipui .

ma non sono i soli increment! che ha avulo la Chiesa nei due luslri

di tranquillity ,
e neppure mollo sicura

,
cbe vennero appresso alia

leinposla. Per verila
, quando le sventure debbono riuscirc foconde

di effotti cosi salulari
,
non dovrebb' essere malagevole Taccellarle ,

non diremo con gaudio. che forse pel piu sarebbe troppo, ma almeno

con rasspgnazionr. conforlata da una sporanza che non confonde.

snlu slumps pun (tarsi e/ficacia . pubblicilti e
perpelititft

espressione (ti qtteslo suffniyio: convenieuza di durylielf.

Dalle cose ragionale fiu qui dev* essere Tutlo manifesto come, es-

sendosi pure nol nostro tempo bandila alia liberla dclla Chiesa una

guerra assai piu nVra e
,
diciam cosi, piu decisi\a che non mai pel

passalo , siccome qnella ch i della liberti slessa ha inveslito dirella-

mente la prima radice nella Suvranila temporale dei Pontefici
; per

c^n \crso la Provviden/.a ha disposlo che quella liberta stessa tr-

nol nostro tempo un presidio vigorosissimo, quale non ha mai avulo

per In p,i>saln. noil' univorsale sulTragio, onde 1' Orbc catlolico si e

l-\alo a propugnare quell.i Sovranila medesima, lanlo fieramente

combattula. Cerlo in eta non lontana, messa laSede romana ad una

croce per molli rapi piu dura a- ii ch. imn 1 odierna, e spogliata

!<>i dominii con una prepotenza non molto dissomigliaiil'- dall.i
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pceswilc, nun puiv maiicarono qudU* niauifeslaziuni, die nol x

mo si aJlc o si prodigiutiuitteiilo
numoro^ 1

, ma iwtinu Ir.t i >;icri Pa-

st., ri siebbero a dqdorarc defrzioiii srandalose e lamcnlubili sr'

Laddovc a'di nostri, forsc appunln perchc la lolla e piu licra B, di-

ciam mcglio, piu radicale, benehe in vista paia meno, la pitta di\iua

ha volute die tulto fosse nclla Chiesa unila e concordia. Che M- nd

Vicario dLCristo sisla rinnovellaiulo 1'aculo ed il fiele ddla 1'av.uun 1

.

senza die vi niauchi qualche bado di Iradiloro
,
la Proxxidunza gli

lia risparmialo 1' allo ramnaarico di vedcre dal Collegio dei suoi IVa-

lelli uscir qualche Giuda : so (jiuda vi e slalo in queslo fallo, csso e

vonuto di fuori
; ma, quauto al Corpo insegnanle ddla Cliiesii rd a

quei lanli milioni cho vi dimwano colla Fcdo vivae coll
1

afl'elto, mm
vi & stala pur I

1

ombra, non clie della.opposiziofle, neppnre dd disi-

senso 1v c vi 6 sl*tto il coraggio di recane alKapcrto il proprio eonxin-

cimcnlo. Ddla quale maraxigliosa manifeslazione gia abbiamo nio-

straia T occasione, T ampieaza, la rilevanza e le varie parli die rhaiino

cosliluila, aggiungendo alcuna cosa intorno alle cause die vi hanuo

contribuilo, ed allc congetlure che dd suoi effolli vi si possono

fondare.

Tultavolta egli conviene osscrvare che questa manifeslazione del

scBtimenlo caltolko
,
nella quale diceuimo acchiudersi il graiide e

singolarissimo avveuimenlo del noslro tempo r consegnatain questa

immensa mole di Documcnli
, partc scrilti a mano, parte messi a

.stainpa ,
non puo csercitare lutlo il peso morale di aulorila di cui c

capacc, fiuche rimane come sla. Essa cosi appeua puo essere visla

da rari assai ed esamiuala da aiollo piu rari
;
e per T univcrsalo qud

poco ,
che se ne polrebbe descilxere cosi in genere ,

come abbiamo

falto noi in queslo Discorso, sarebbe al tulto spropor/ionalo a fame

una giusla slima
; sopratlullo ehe

, per uua graudissima parte di

questi scrilti
,

il loro valoro dee prendersi non. solo dal nome o dai

nomi
,
onde vauno insigniti ,

ma dalle gravi considerazioni
,

scinprc giustissime e spesso dollissime e pellegrine, che \i si

gono. Dall' altro canto nelle singole conlradc di Europa appeua si

conosce altro, fuori di qudlo die in cssc medesiinc per queslo capo

si o fatlo; c pure, Iratlandosi di un suffragjo, il cui valoro dipendi?
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dalla qualila nun mrno die dalla universaKla di coloro clip I'hanno

lioiiui)/ial.i. BOM non ac'.jui>ia lulla 1' dlirad.i. di die
'

rapace, se

Hiando lulli c qiidlo die hilli

scnno liannn failo. Si osserri da nHimo rho. aiK-he proBCindeur

manoseriUi, die n rwno Mali nofi ftiori Ic aiflc del

Valieano. li> srrilture m<d< -se a slampa. eriandio d^gti-Alti

opiscojinrli. quasi lullo di pircola molr. bcncli/- di rtlovanza TIOD pk-
coU, col \olpiTc dnirli anni saivbbonn andalc sinarriN' o diinrnlidic .

nib a to^rliorlo da quell' oblio saria hnstala la dilijrrn/a di qealfhe

racroglitorc. oho avossrlo riunilo HI
i.<p

iciali SftVof/ton^ daA^cbi^ii

<> da Hibliotecbc. Ma ancbo qurstc sariano probabilmonto riusdilc

piu na/ionali flic calloliche
,

oioc* wrivcrsali, in juanto saria stato

slranamcnlo difllcilr nolla Francia. osemplip-azia, o nel Bolgio arcr

fin rho inlorno a qiuslo sugrpotlo <' *lalo scrillo o slampalo nclPUn-

ghoria o nflla <>oa?ia. romo in Italia appcna si saria avuto contczza

di ci6 chc nclla Spagna o nrll' Irlanda
, sopra 1o shsso argomcnto

Mo la IBCC. E cosi di na manifestaxionp cattolica, la quale ha

lutla la slupcnda sua eflicacia (laU>ssore vrrarawito. e quanlo non

mai allra. mmersale, si sarebbc avte una impeffollissima c manca

ooprnizinnr. por qucsto appunlo cfco. roslnndn sparsa in innnmcrovoli

scrilli, non si mostrava al mondo in una unita, diciamo cosl, m?rte-

in cui fosse consegnata per scmpre 1* unita (lei pmsieri e dei

voli ddla C.attolicith
,
a rispello ddla Sovranif t\ lemporale dci romani

ronlefici.

Vr dunque sapienlissimo il consiglio . onde il regnartle Pio \\

vntlf> cbr- (juci horumenti. riunili e : 'ampa in m\ sol corpo.

lassoro quella pcrpeluita , die solo ?n na prrandf roll^ionc

loro a<sirurata
,
ed all' ora stessa ofleri.ssero al secolo pre-

a! fuluri. in lulln il suo maestoso iwqiptln . ijuosio mirabile

<*Serlo di ^o(i. Ic <|uali snn) di lanlo valorr. nppnnlo perdu
di tanti. T.wi I! in tompi qiuml' ;lri mai culamitosi e difficUi,

iito innalzare tauli i COM ^plendi(K Irorriinlla CM'sa. Ic-lascnia

Iknomenlo iropeiitoro die, Ini regnantc, hi^apppna un anno,

a soslegno della Sovranila temporalp doi mmam Poni

if . juando una congiura sacrilega avea fermalo
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ill abolirla: poco slanle un paasaggero Irioufo di'gli cmpi giu:

far loro occupare la signoria di Roma; e qucsla rrsliluila al I'onlc-

fice, i dioci aniii die Egli la manlenne baslarono, perdu la cungiura

stessa si ordissc di nuovo con niaggiori accorgimenli e con iporrisia

piu Una
;
sieche le cose venncro oggiuaai ai termini

,
in cue le \ eg-

giamo. E nondimeuo quella Sovranita Icmporale ,
cui la for/a dci

prepotent! gli minaccia e Tasluzia degVipocrili gHnsidia, Egli la-

scera ai suoi Successor! vigorosa e forle, quaulo per avvenlura non

t'a mai, perche rinsaldata dall' univcrsale suffragio dell' Orbe callo-

lico. Mirabile a dirsi ! Meulre gli orgogliosi, che si credono padroni

del mondo, fabbricano sopra T arena cdifi/.ii d
1

iniquila col ballilo in

cuore di doverne essi slessi , supcrslili alle loro opere , conlemplarc

tra poco le mine ;
il Trono dei Ponlefici dai coutrasli si e ingagliar-

dito, ed ingagliardilo di do chc la noslra socielci rcputa piu sicuro !

E impossible che un convincimcnlo cosi ragionalo dalla sdcnzanon

prevalga finalmenle e non tiionfi ! E impossibile die, nella presenle

coudizionc del mondo, un volo veramenlc univcrsale dei popoli rcsli

vano ! E il suffragio dell Episcopate vi ha messo il suggello della

perpetuila, ess^ndo imiioss'bile che per T a\ venire la Chiesa si op-

ponga mai ooi suoi insegnamenli a c!o che in qucsli vnlumi ha

insegaato.

XI.

Modo di coiuhtrre la edizione di quetti Document*; e prima

'yitfBTVMteria die oi sara inserita, delle soscriziom uyflndirizzi e

dtlle linyue original*.

Ma prima di por lermine a questo Discorso, non possiamo prctt-ri

re di aggiungcre alcuna cosa inlorno al modo, onde noi, onorati dal

Sommo Pontefice dell
1

incarico di curare la stampa di que^U Docu-

menli, abbiamo riputato opportuno di farlo, sia quanto alia maleria

da pubblicarc per le stampo, xia quaiilo all'ordino, ond'essa sara in

questa odizione disposla.
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:!ma<l! liil^i . < "ii innan/I quesla ni-ilr -m^urata di Carlo,

\ a >!ampi. pirl'
<

|>
mia. r Ira qm->r ulllmc

volumi nionni i!i Hl!oM-ri/.ioni, prime nos!ropensicrodo\

i at n.' al possibilo quanto, senza dclrimcnto dclla Raccolta,

potesse Gindlcrsi. alliin' di midere la odizionc moralmente possibile.

(iia essft, anchc cosi sceverala
,
sara cosa di molto lunga lena, ed i

nii dUp.-ndii e/iandio per un Sovrano debbono ossorc considcrcvoli
;

ma il riprndurro lutto intogralmonle sarebbe slala cosa poco mono

rho iniposMhile, veduto allrcsi la grandc difflcolla, che si sarebbe

sconlrala ncl dt-cifcraro migliaia c migliaia di firme di nomi ignoti,

(ullo mamtin'opria od in tulle le lingue modcrne di Europa. Toltc

dttnqup le sut(oscri/ioni
,

dellc quali ci conlenleremo a regislrarc

sotlo a riascun Indirizzo il numero, la gran mole della maleria resta

i-nn cio >olo piu die dimozzala. Ma anclic eosi parendoci soverchia,

racemmo risolu/.ione di escluderne gl'lndiriy/i xiiigolnri, so cosi pia-

IT cliiainare quelli che
,
venendo da una persona sola od anchc da

una famiglia ,
non porlano al piedc die un solo cognome. Ouesti

appunlo perdic singolari ,
doveano essore in numero slorminato

;
c

dall'allra parle, pel noslio inlcnto di offerire ai leggillori runiversa-

lita dd sufTragio, pubblicando questi, collo abbracciar molto avrem-

mo slrctlo assai poco, in quanto un volume, per figura di esempio ,

di mille pagine appena avrebbc recalo un sei o sctteccnlo soscrizio-

ni
,
laddove negP Indirizzi collellivi

,
cioe in quelli che vengono da

molti in comune, una pagina puo oflerirnc le cinquanta e le scssan-

l.imila. n siaino dunquc cirroserilli a questi ,
che per lo piu SODO

di Corpi moral!
;
e quanto agli altri

,
ci contenteremo di registrant

il numero alia fine di ciascuna delle parti categoric ,
di che dire-

mo piu innanzi.

Ouanto agli Opuscoli ,
nei (piali dicemmo esserc stale consegnato

e ragionato il suffragio degli unmini dotti, noi crcdcrcmo di poterna

manlcnorc la ran-nlta in con\rnii :

nti dimensioni , quando ci saremo

Irnuli alia drnominn/iono di Opnfcoli . '<! fx-ludcndono per consc-

Op.Mv prnpriamente dclte od i libri. Quosti ,
rneutre daJ-

Pun canto as rebbono aggiunlo troppo \ olumc alia edizionc
,
dair al-

tro per la m-'il --ima loro qualita di libri sono assicurati dal pericoto
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di andaro smarrili o dimenlichi
,
o potranno an/i avoro . socondo

il merilo rispcUivo di ciascuno, la loro consenazione ed il Ion.

poslo nellc bibliotechc. E cosi potremo dar luogo a quasi tutto lo

cose italianc ,
alle tedesche

,
allc inglesi ,

allc spagnuole con qual-

clio altro idiomti. Solo .per lie brochures franocsi sarcmo obbligali a

fare una eceoziofle., la quale tultavolla Iowa a lode Jien picrola di

quella:genle nobilissima. Essa , sia porche si Tide dmise akro >ii-

da esprimero i propri sonsi, sia per protestare contro clii inputaasc

a qudlla nazionr i danni prosenli dclla Chicsa, sia da ullimo p-

naluralmonU1
! faconda e di facile eloquio, ha di lunga mano supcrato

le allre nazioni nella raolliplicita degli Qpuscoli messi a slampa a

propugnare la Sovranita tcmporalc dci ?Papi. Ma queslo. che pci Iri

e un prpgio, obbliga noi
,
anchc per mantencrc una certa lal qualo

proporzione Ira le varie parli di quesla Raccolla., a farno una

sce"lla. lenendoci ai mono prolissi ed ai piu sugosi.

Ouelli, che vcrranno riprodolti in tulla la loro univcrsalila, .saran-

no gli Atli opiscopali ;
e ci6, non tanlo pel pregio inlrinseco

,
onde

per la massima parte sono cospicui , quanto per Tauiorila che a

quelli acquista il sacro loro carattere di Paslori c Maestri ndla

Chicsa. Quando noudimeno diciamo tut to . cio vuolsi inlendcre di

quello che essi direitamenlc hanno scritto al Sanio Padre che
,gli

;pervenuto : ch6, quanto a cio, abbiamo fiducia cbe nulla vi abbia a

mancare. Ma qnanlo a cio che i Vescovi hanno scrilto., sopralloUo

:per istmzione e conforto delle rispellive loro Diocesi , -dovra iulen-

dorsi di quello che ci e giunlo alle mani. dopo prattche diligenli p?r

aver tulto: il che non itoglle che:alcuna casa ci sia, per varie 'oon-

giunluro, .poluta mancape. Avcndo poi incominciala 'la .slampa del

Prirao Volume della Parte Seconda nel Febbraio di quest'anno, quel-

la era gi& molto innanzi
, quando ci oominciarono a giungere >nuo-

ve'I^tterce nuovi Mandamcnti deH'Episcopalo franc^se^ belgicod

olvelico, che si riferivano alia seconda Enciclica data 51 1.9 del prc-

oedenle (fcnnaio. Por non tornare ai medesimi Vescovi, 1 cui AlU

eeano gia stampati. il che avrehbc ingonorata non piccola oonfu.-
:

piglinmmo consiglio di sprharc per un' allra Serie , quando tju
''

'altresi si volessero motion1 a stampa , gli scritti fl-ancosi che ii Hf-



MX mil i 171

' Doruin. n!... Kd .HMO Uml <

li.i.
i|ii.iuU)

1
1!|.

irancesc
,
cxiandi

giunla, i|ii,u.!"
: il ili M ritli, poloa nobihnentft fiosteafOtt

il paragone colic allre nazioni sorrlle.

D.I ultimo lull-- ripntdunvmo lestualmrnlc . eziaiMJiu quando ^
r
li

> rillcri ivtM< TH lalti , nil ronosciamo menu veri
,
o giudizii , oto

ci parosscro non del tullosiairi. Tratlandosi diDocuinonli, clie lian-

uo il loro \alorc da!!' aulurila di chi gli SCTJVO c dalla inolliplk-ita

iifragi in im pensicro comune
,
a noi parvc <l(\<T>i iiianteaere

ogui cosa nella sua intcgrita; per la qualo sprsso lc im-saHo//*' c IP

i a/ioni di uno Irovano leuiporamcnlo nei giudi/.ii ,
o lalora an-

cora nolle conlrarir iucsallozze ed esagcrazioni di allri
;
moudv dal-

T altra jwrtc so IIP rinvigoriva Tautorila del com uno sullra^i

punlo capitale ddla (piistionc. La quale necessita di ^SMMV Rd<'!i

nel riprodurre qui:sli Documenli ci lia pcrsuaso allrrsi di tutto slam-

|ian- 11* IK> lingiic origiiiali: e solo, rilenendo pure i tesli , aggiun-

iri-rrmn la version t> iUiliaua alle scritturc. tedescke
,
alle inglesi ed a

i|ualciic allra di lingua mono nota . come r per ligura di esempio,

alle sl.ixe cd alle olandcsi. A qualcuno era paruto die sarHtbc s(ato

piu acconcio il dare qucste versioni in latino, ed a noi medesinii da

principk) quel pensiero sembrava bello
,
e per molte ragioni da pre-

I'eriisi. \la poseia, ponendo mente allo scopo della presenle Uacculla,

il> >tinata non agli Ecclesiastic! solamenlc
,
ma e/iaudio e fin-so piu

ancora alle classi laicali
, giudicammo cbe per queste T Haliano do-

vessc riuse ire men duro
,

il qualc dull' allra parte e la Kngua dfgli

editori c del paese, dove la cdizione viene adomaia.

Ml.

'ne, uil ijuale la maleria divisaln xnrn (lisfj&ta.

II roc. ire qual/hc ordine in una cosi smisurala mole di swittit,

Ml.ili senza disegno previo e da divcrsissinic generazioni (M perat-

."ii M -.ircbbc polulo ollenerc altrimenti
,
che iirtroduceidovi

di diVliii/ioni
;

c la prima ,
cbe naturalmenle
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ofTiTiva, era qu-lh che si di-suim-vi dalla diviTsila degli idioini, in

chc essi sono deltnli. Ed inleniHamo delle lingue MM- nell' u

muno; che il latino, come lingua univcrsale ddla f.hiesa, non poll

cosliluire una calcgoria spedale, quanlunqnc fosse adoperalo da

niolli Vcscovi scrimido al Ponlcfke, ed cziandio nolle Lrltriv IV

storali direlle al popolo in alcune Diocosi deH'lmpero auslriaco, nol-

le quali il lalino e poco mono che vulgare. Cosi i cinque grandi

idiomi vivi della moderna Europa ,
T Ilaliano ,

il Framvse. il Ted'

sco
,
lo Spagnuolo o 1' Inglest? ,

ci fornirono la priina disliuwune di

allrollanle Parti principali della Raccolta, le quali rispondevano pu-

re alia dislin/ionc clnografica dei grandi popoli curopci. Ed aggiuvn'/

gendo a ciascuuo di qucsli gli Slali niinori
,
cbo o parlauo la aN^fbr?

lingua o ne hanno un'analoga, potcmrao delerminare le prime cin-

que Parli della Raccolta stessa in queslo modo: PRIM A, flluliu; St>

CONDA ,
la Francia. il Belyio, In Scizzera; TEII/A, Flmperod'.iu-

stria, FAlemagna, FOlandu; QUAKTA, la Spagna, il Portogalto, le

Aweriche Meridiondr, QVINTA, I' Inyliillerra, I'Irlanda, In Scozia,

le Americhe Seitenlrionali. Ma, ollre allc regioni menlovatc di-1

TEuropa, vi restava la region? nordica, quasi lulia bagnata dal m
re Germanico e dal Baltico

,
ed ollre a quesla la orientate che . co-

minciando dalla punla piu ineriggiana della Grecia
,
sale pel Bosfo-

ro e pel Carpazii a segnare gli estremi limili che la separano da

quel lalo dall'Asia; c quesla serbammo per la PUITE SESTV
,
rima-

nendo per la SETTIMA ed ultima FA.sia . ('Africa e F Oceania : clu-

fino da quelle rimotissime conlrade le voci dei Vescovi ed i voti dci

Fedeli si sono falti udire.

Ciascuna poi di qucste grandi C.alegori . delenninate prr la di-

stinzione delle linguc, e meglio dcfiuile per le division! geografiche

e politiche, veniva naluralmenle
,
con nuova dislinzione, triparlita .

per la diversa indole dei Docuinenti che rispnltivamonlc conlengo-

110. Diceramo piu sopra che quesla grande manifestazionc del suf-

fragio delFOrbe catlolico erasi compiula per Ire vie: val quanlo di-

re per Tautorevole parola degli Alfi Ejnscopuli . per gl7r///

che i popoli trasmisero al Sovrano 1'onleiice , e da ultimo per gli

OpuseoK, nei quali i dotli .>> olsero e raffermarono i fondamenti della
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uiil.i temporal^ del
I'.ipi. IVrquanlo quosla distinzione non sia

It 1' uii.i
p.irl.'

ii..;i |i.irliri|i aleuna \oll:i dell' allra,

ttwadosi tro\ali molii die hanno. come semplici scriUori ,

>int<rnli. o nun mancandovi Indirizzi die valgooo disserla-

.>sa iinniliini -im pu6 baslarc, perche ognuna delle sellc C.ale-

goifodivisal*4Sopra sia suddiusa in Ire parli, delle quali la Prima

conlorra gli Alti dei Ytscovi; la Sccondu $1* Indirizzi dei popoli ; la

Tor/a gli Opntcoli dei dolti. ttitcnendo poi per la priina |

- divUiono la donominazionc di PAKTI
, per qucsla seconda

, a

flchiTai* eonfusMKie ,
si p..lra pi^liare c pigliercmo infulti quella di

Von MI ; o ci sludirmiio di far M chc o<rnuna di (juclk' conk-ng.i

non piu di trc di quosli ; quantuuque Ic due ultimo polranno proba-

bilmcnto essere ambedue coutonule in due vulumi e forse ancora in

do.

J'.i parvo da ulliino per innllc ragioni couvenienlissiiuo
, piulloslo

die dare alia luce inlcrc le singole Parli, secondo Ponline in che le

abbiamu di\ isale
, pubblieare per ciascuna Parle pria di tutto gli

Hi dei Yescovi
, cioe il Prinio Volume

; poscia gli Indirizzi che

appartoagono a ciascuna di esso, e iinalmoutc i Volumi chc center

ranno gli Opuscoli. In queslo modo quel mirabije conserto di tulle

le nazioni si potra comindare a vedere colPapparirc dei primi Vo-

Itimi: ed oitro a do si vedra negli scrilli di coloro cho, in certa

guisa , conlengono cinincnlemcnlc anche il resto ; in quanto i Ve-

.
i aH'aulorila di Pastori dellaChiesa aggiungono sempre il potcr

pailare andie a nomc dei loro popoli ,
e quasi sempre il presidio di

una scion/a, di una erudizione e di una eloqucnza anche insigni.

Cosi , avendo nel passalo Aprile pubblicato il Primo Volume delli

Seeonda Parle, il quale contieoc gli Alii degli Episcopati Fran

lld^iro ed Ehttfaa, ora diamo alia luce il Primo delta Priina Par-

il quale abbraccia gli Alii drlf Episcopato Ilaliaoo, c gia e sotto

i lordii il Primo della Term . nd quale si contcrranno quelli dogli

1 piscopali Auslriacn. Alemanno ed Olandese. dome poi al Volume

gia publilicain premcltcmmo \\\\ Avverlenza
, nella quale loccammo

le'jrag^ni die ci avevaoo pcrsuaso a pi::liaro le mosse dall Episco-

palbSirttmBe t cosl faremo dei seguenti : i:: capo ai quali colloche-

' IV, to/. VII. 43 4 Sttttmbre 1860
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remo
, quando nc occorrera il bisogno , quegli schiarimenli die ci

sembreranno necessarii o convcnienli a rendere ragione del mo-

do specialc , onde i varii Volumi di ciascuna Parte SOHO slati or-

dinal!.

Per cio chc si alliene al presenle volume
,
ci bastera nolare

,
co-

me gli scrilli dd Vcscovi Ilaliani sono slati raggruppali secondo i

varii Slali, in die e politicamente partita la nostra Penisola. In cia-

SCUDO poi di quesli si mandarono innanzi Ic Diocesi immedialamen-

le soggelte alia Santa Sede, poscia gli allri Vescovi riuniti per Pro-

vince ecclctiiasliche
;
e quellc prime e le Mclropolitane e k Sedi ad

esse suflVaganee vi furono disposte per ordine alfabetico
,
dul quale

solamenle ci diparlimmo , quando i Prelali di una Provincia eccle-

siastica o civile scdssero in comune al Somnio Ponleflce
,
ovvera-

mente parlarono in comune alia loro Diocesi
;
a quesli scritti die ,

per porlarc le firme di molti Vescovi, doveano necessaiiamenle pa-

rere di maggior peso, noi abbiamo sempre data c daremo la prece-

denza.

E queslo basli intoruo alia maleria die saii conlenuta nella pre-

senle ftaccolta
,
cd intoruo aH'ordine

,
col quale essa vi sara dispo-

sla. Ma perciocdie le due Lellere AposloUdie del Sommo Ponlefi-

ce, dale il 18 Giugno 1859 ed il 19 Gennaio 1860, e le altrellante

sue AJJocuzioni Concistoriali
,
delle il 20 Giugno cd il 26 Sellembre

1859, furono come il scgnalc del grande commovimento; e pcrcioc-

che le Lellere del Vescovi rispondono a quellc o le comenlano, e

moltissimi ancora, massiroe degli oltramonlani, le recano slesamcn-

te ;
a noi e paruto conveniente collocare al principle di queslo Vo-

lume, clie di lulli e il Primo, quella quadruplice cspi'essionc di una

Parola Apostolica ,
della quale i Monumenli die sieguono ,

saranno

eco jiverenle c ragionata, aaapia quanlo e la terra e prolissa quanlo

i secolidurcranno.

/?o;a, Luglio I860.

Cli Editori



AMW\ UELLE WFOftME

IN FRANCIA

_.-.

J'ai de grmndet tonqniitt a faire: mti*

\V f RANCE. Napoleoae III
,
oriU

ultima letten al Pers'

So lamiseria di una gran parlc della popolaxionr in Francia, come

issalo quaderno abbiaino dinioslralo colla I)LMI mfurmata aulor*-

la del sig. Jles Simon o delh Revue r/t'.? ^MJ* Mondts, 6 laic

cho le popohuiuni ponlificie possono a buon dirillo dirsi in para-

gone fclici
,
non per qucslo, dira laluno, nc segue cho mollc ri-

forme non abbia dirillo la Francia di consigliare alia Slalo ponli-

ficio. Tra le quali chi dubileri chc non sia considerabilisshna quel-

la die conceruc i codici criminali e specialracnle Li libcrla iu-

dividualc ? Non e ella cosa nolissima, o alineno ri|xlulissiuia, clie

la Francia liberate, dappolche si levo gloriosamenlc a libcrla col-

le famosc conquisle delle rivolu/ioni o col n dei non mc-

110 fanwsi principii dell' 89, e divcnula il lipo e Tcscmplarc del-

la savia legidazione, spccialinenlc in qucsla maleria, sicclic ogni

popolo ckc ba leggi diverse dee esscre ripulalo poco meno die

barbaro ? E Ira questi popoli barbari non c ella cosa nolissinui ,
o

aluu'iio rip"luliiuia . die il popolo pouliflcio doc annoverarsi pel

primo; laolo die daqualdic anno molli giornalisli e polilid france-

.1 prodicargli die egli e vessalo, lorluralo, carceralu
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5 con sussicgo al Governo pontificio di por su qualchc Iri-

bunalc ,
di far qualchc arlicolo di codicc

;
si chc

, quando .si <'

fatto loro sapcrc che i codici vi crano c chc i tribunal! lavora\a-

no in plena allivila, si sono faltc le croci e quasi non credeva-

no ai loro occhi ? E non abbiamo noi lelto in qualchc famoso li-

bello chc non vi e altra leggc ncllo Stalo pontificio chc il dom-

ma e il gius canonico
;

il chc. ncll
1

inlcnzionc dell
1

aulorc, signili-

cava chc qucsto c un popolo senza leggi?

Or bcne
,
chc sarcbbc sc qucsli consiglieri amorevoli di rilbr-

me Icgali ncllo Slato ponlificio si IroTasscro cssi medcsimi sotlo

F impcro di leggi chc non difcndono per nulla, anzi insidiano, per

cosi dire
, ogni momenta la liberla individuale di ogni Fran<

Che sarcbbc sc qucslo fosse loro dimostrato, non gia da noi po-

verclli
,
chc appcna basliamo a provare chc abbiam Y uso della ra-

gione a paragonc dilla civilla pariginn, ma dalla Revue des deux

Mondes, lorograndc autorilapcrche un grande giornale? A vcro di-

re, chi dimoslro qucsla tcsi e un dollo magistrate francese, il si-

gner Fauslino Helie ,
che sopra do pubblico lesle un suo grave H-

bro inlilolalo : Trallato delf islruzione criminate : del qual libro la
*

Revue des deux Mondes fece un bel sunto, a modo di suo arlicolo

di fondo, ncl quaderno novellamcntc pervcnuloci del 15 Agosto. Ma

la Revue si approprio tulle le idee del libro
,
c le fccc sue

,
siccome

essa usa sovcnte
;
non nominando 1' aulorc chc una sola volla e in

modo chc quasi il lellorc non si accorge chc Y arlicolo della Revue

non e altro in fine che un sunlo del libro.

Di che noi
,
non gia per consigliar rifornic alia Francia, che non

siamo si Iracolanti, ma solo per difendere le popolazioni ponlifi-

cie falsamcnlc accusalc di esserc inferiori ad allri popoli ,
e spc-

cialmenlc ai loro cousiglicri politici c giornalisli suddelli
,
tradurre-

mo fedelmcnte
,
anche in qucslo quaderno , gran parlc delF arlico-

lo cilato della Revue des deux Mondes ; la cui lellura sara
, spe-

riamo, mollo proficua . non mono ai consiglieri chc ai consigliali.
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a |iisli dimostrera cbc, sc non possono csscrc supcrbi di

leggi pcrMir. n<>n lianno |-m nulla da iimdiaro allc loggi fran-

v.xi . nl in ipiclli ingenerera il salulare pensiero, loro suggcrilo gia

dalla MNH'zza del 1
.' Impcralorc Napoleonc III, di provvedcro ai pro-

pri prim, i cho agli altrui difclli.

i poi qucsli argomcnli di difesa lorniti dai Frances! me-

ih-siini ci conforla mirabilmcnlc ; giaccbe niuno piu di noi a mini-

ra c ,un,i quclla nobilissima nazioDe, autricc c faulrice, dagli esor-

dii fino ai noslri giorni, del dominio lemporalc dclla S. Sede, cbc

da cssa riccvc anclie ora, come li ebbo in passalo, i piu pode-

rosi ed autorcvoli sussidii di fatti non :;ruo die di ragioni. E
-sc difese le dee a* Francesi

;
Ira cui , se si trova cbi op-

iii

pugni e nsloggi. si Irova pure, e in raollo maggior parle, cbi di-

l'nid o sosticnc la vorila. Si cbc
,
in concbiusione

,
noi col dimo-

-IIMIV cbo faremo , aver la Francia
, per a\ \cnlura

, bisogno di ri-

formc piu che non lo Slato ponlificio, rntriamo nelle idee ed eseguia-

mole inlen/.ioni, non solo dell' Imperalore, ma dclla piu partc ancora

dfi Fraiu'isi ni( i
(It

isimi : e non ci opponiamo chc ad un piccolo sluo-

lo di giornalisti leggieri c di loro lellori dabbcnuomini, usi gli uni e

xr li allri a pcnsarc il mono cho possono, e sempre a modo allrui.

Or \(>niamo aU'wanic cbe la Revue des deux Mondes, dielro la

scoria del dollo magislrato signor Eh'Mie, fa del le leggi franccsi ora

in vigorc sopra lalibcrla Individuale dei suoi connazionali.

Non 6 cosa indifferenle, dice la Revue, 1'csaminaro se la liberla

indi\iduale, cioe quolla, sen/a cui Tuonio non e padrone di sua per-

Mdia. c pi>ia in Francia sollo la custodia di uiu logge vigilanle. fe

u io di assicurarsi sc essa non si.i in\ccc esposla agli abusi

della careers provcnliva cd all' olTcsa della carccrc illegale. Lc la-

cune dclla no>ira legislazione , paragonalu colic legislazioni fora-

>liciv f.iranno facilui.-nlo riconoscerc sc non sia forsc conveniente

di cbiodere
,
conlro la prigionia scnza giudixio. ancorcbe prorviso

i in , \\\\ >istema di puarcnlifric cbc Hnora rimasero sul limilarc del

liDsim dirillo pubblico.

dubbio, slamlo allo appar.'iu--. l.i logislazionc franccse

picna di s-iilociludin*
1

per la liberla indi\Mu-il' di lulli i cilladini.
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Tutto le noslrc Coslituzioni 1' hanno sanzionala con una

dcgoa di considcrazione. Ciononoslanlo lulLe le no.slrc Co$liUui>>ni

ancbe quelle die furono fatte per essere pralicate, non hair,

queslo quasi altro rncrito che qucllo dcllc buone inlenzioiii. Mall:

niuno sc nc puo scrvirc : giacche le leggi di coeezione, od audio

4e Jcggi di applicazione ,
snalurano per vie lorluose i principii di

diritlo puhblico, cbe sono in Francia come la bandicra di lulli i go-

verni. Per toccar con mano quanlo le guarenligie dale dalle noslre

istUuzioni alia liberla individual siano spesso iusuflicienli ed iliu-

sorie
,
non e necessario di ricorrere alle leggi di cccezione ;

basla

esaminareil codice slesso d'istruzione criminate, paragouaudolo oci-

le leggi ,
alle quali esso si riferisco.

A primo aspelto potrebbe allri illudcrsi e darsi a credere chc il

tegislatore non ha Irascurato in favore dclla libcrlu individual ve-

runa precauzione compalibilo col bisogno della rcpressione. Ma un

esame piu profondo smenlisce tulle le apparcnze. Gli arlicoli del

codice, chc si polrebbero invocare con piu liducia, non lianno spesso

cho un valore nominalo. Talvolla si conlraddicono fra loro, lalvdla

laseiano luogo alle inlerprelazioni della giurisprudenza che rte 9t-

slringono maravigliosamenle le guarenligie : lalvolla inline sono privi

di ogni sanzione, e si riducono ad essere null' allro che consigli sle-

rili
,

minacce inoffensive. II codice d
?

islruzionc criininale c-
serva il marchio di sua origine : esso resta confonne allo spirHo

del legislatoro ( Napoleone 1 1 ; il qualc era poco disposto a rcslrin-

gorc, a profilto della libi-rla dei cilladini, 1' uso di sua onnipotenm
Per convincersi di ci6 conTiene, anzi lullo, ben bene consideume

le disposizioni prese dal legislalore per i'avorire la carcerazionr

venliva, cioe quella che precede il giudizio. Qucsla, benche ntv

che una caulcla
,
e pcro lasciata alia sola discrezione del giudtek,

ogni qualvolla si Iratta di un delillo
,

cioc i\" un fallo die piio non

medlar allra pena che sedici franchi di multa o sei giorni di CMNMHk

L'accusalo di un delillo (|iiahiuquc sia non ha dirillo alia li!

condo Tinlerprclazione dala alia legge. Se poi si tralli di un eri-

mino, cioe di un fallo, che puo csscr puniio colla redusione, coi la-

vori for/ali e colla pena di morle , il giudice c obbligalo a pri
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i^alo (ii sua liberla. qualunque simo te Itrtwoniauze f;ivorcvoH

chf .tll.-mi ;::' ::' la Mia pena. ( <>Vi, semprr ann-

to eonlro la librrla ilril' art u-alo
i[ii.iinlo

uinlr pmuriidn ,
il iu-

dice e poi disarmalo quando vorrebbc lasciarlo in liberla.

L'accusalo anche di un delillo semplice, non punibile che con

M-diri franchi di multa, non puo dunque coiwcrvare mai la : na liberla

ohc a solo titolo di IVu-iv <lrl -iudicc : c in tal caso dec poargere una

cauziono ; la quale, quando si li atli di delillo die possa condurre a

condanna di risarcimenlo di danni. pu..
> ulata a Ire voile il

danno rccalo, senza poier mai in nessuu ca>.' .linmc di cin-

^eeento franchi. (lo>i IV.ccusalo non puo conservare lasua liberiasc

non so sborsiindo; c qucsto stesso bencli/.io di sborsaro. il qualc non

puo raai esscre concedulo agli incol|)ali di crimine, puo scoipre c*-

serc negalo all' incolpalo di un scmplicc delitlo, sc il giudice erode

profcribile la caicerc prevenliva. Non bisogna dunque uiaraxigliarsi

cbo n sislouw. il quale l.iscia lal latiludine alia careen 1

prcvcftllva,

csponga un si gran iuiin.ro di accusali innoivnli ad una lunga car-

cere, durantc lullo il tempo dell' istruzione. La stalislica giudiziaria

del 1843 dimostro one i carcerali, c poi liberal! perchc innoccnU, sono

diciannovc raila per ogni anno: quella del 18o4 li faceva anzi ascen-

dere a venliquallro mila 347
;

il cue signiilca quattrocento sopra ogni

mille sono carcorali senza molivo. Lasckindo poi di conlare gli in-

colpali di crimini, cue scmpre debbono esst-r posli in carcere preven-

Iha. i soli accusali di delilli, che nel 1832 furono carccrati, tra>ei

ed innoccnli furooo '.\'.\.'\ i 1 : a .'),">H3 dei quali fu negata ed a H.'iS

CMClfiinn 1 1 lilxTla pro\culi\;i. rncdianlc cau/.ione. Dunque la carcc-

razioiir pi
. \ uliva semhra (>-,,! in i'l.incia una regola quasi sen/a

eccezionc : essendo la carcere prevcuiiva diveuula come una lor-

malila della proi*edura.

II carceralo poi puo essere condanualo, prima di ogni gmdizio e

soBleuza, ad una carcere equivalente alia peua piu rigorosa : ck>c alia

soliludine: puo es- ^ivle. II piudii-e d' i>lru/ioic i

I:!-, i
.. in IV .11 ia d' isolare I' accusato , di volerlo cuslodilo nel!

. sia cbo er
r
li c incolpalo del piu grave , sia che del mrnomo

delillo: non e n <>n lie obbligato a dare nossuna ragione deljjuo
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opcrarc ;
il giudice non dec render conlo a nessuno . egli lia uu

potere illimitato.

Essendo dunque la liberla di ogni impulato esposla a pericolq^

frcqucnle c si Icrribile, assicuriamoci almono so il legislalore abbi.i

prese lulte le caulele necessarie, per impedire una carcora/ion' piv-

venliva cbo non sia giusliflcala.

II codice riconosce quattro mezzi di porre 1'impulalo nelle jtfb

ni della giustizia. I primi Ire sono il mandalo di comparizione , il

mandato di condurre, il mandalo di arreslo. Con quesli me/zi il giu-

dice puo far carcerarc qualunquc imputato , prima di veruna sua

spiegazioBC. Ma almeno ogli dec intcrrogarlo denlro le 24 ore. Inol-

tre vi sono altre guarenligic per 1'accusalo: salulari guarenligie,

stabilite dalla costiluzionc dell' anno VIII
,
e cbe il codice lia eon-

servate.

Ma insieme con lulli quesli mezzi, il legislalore, sia per impru-

denza . sia a bcllo studio
,
ha riconosciuto un allro mezzo

,
cbe si

chiama il mandato di deposilo. Ouesto mandalo lia conlro Y accu-

salo la slessa elficacia che il mandato di arreslo : ma non richiede

nessuna formalila che Y impedisca di esscrc arbilrario. Poslo in ori-

gine alia disposizione dei magislrali in cerli casi
, esso non fu ri-

slrello dal codice d' istruzionc criminate
;
ne c a slupire che esso sia

slalo pronlamenle accellato c pralicalo. In fall; esso permetle al giu-

dice d' istruzione di coutenlarsi di un alto sommario, lo dispensa dal

ricorrere al Procuralorc impcriale ,
Y abilila a tenere 1' impulalo

nell' ignoranza del fatto di cui e accusalo
,
c dclla legge che gli t

applicabite. E chiaro che i giudici dovcano prcfcriro Y uso di queslu

mandalo chr, con gran loro soddisfazionc, li libera da ogni imp!r-Ki

e lascia loro pieni poleri. Da quel punlo il mandalo di deposilo e

slalo nella pralica dei tribunal! sosliluilo al mandalo di arresto : si

che Tuso di questo mandato loglie agli accusali il bencficio dollt-

guarenligic che pareano impedire al giudicc d' islnizione di i

padrone assoluto del loro dcstino.

La prolezione della leggc manca pure air accusato, quando si

tratla del tempo, duranteil quale puo reslar carcerato. Giacchc la sua

carcerc prevenliva puo essere prolungata indcfinitamcnlo.s-'n/a cht-
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alcun (ermine legalc vonga a ddcrminani<' la fine; c puo cosi fadl-

monlc olliv|u>.x,uv 1,1 (lurala ddla pma, acuicgli puo csserc condan-

Inlalti il giudicc pu6 condurrc I'istruzione com'cgli credc.

Inolliv. quando IMru/ionc c Icrminala, sc T incolpalo r iinialo di-

nanzi alia corlc delle assisc, il Procurator generate pu6 scriverc con

>uo comodo l'allo di accusa; ed alia vigilia (Id giudizio, il presidente

(Wlc assisc ha il dirillo di rinNiare 1' accusato ad un'allra scssione ;

nolla qualo niilla victa che accada il mcdesimo, senza che questa

rttte di (XroluogatoeulJ Miro^^ivi sia troDcata mai dalla Icgge. La

fefcge ptTindli' iluiujuc in Francia che la carcere prcvenliva di un

innot-cnk' possa, senza alcun giudizio e scnz'alcuna sentenza, csserc

prolungala indefinilamente cd anche mulala in carcere pcrpetua.

*W<)n app;irlion^ che alle leggi ,
diceva il Beccaria, di delcrminarc

10 spazio di tempo concesso allc ricerchc (Idle prove del delillo. Se

11 giudifM) avesse queslo dirillo, sarebbe legislalore . II giudice &

dunquo legislalore in Francia : ed il sislema si spesso vanlato Ira

noi della separazione dei poleri, 6 una regola che soffre, con gran-

de clasliciia. molle eccezioni.

O llosl >i^<*nia di codicc b poi in cerlo modo coronalo c perfe-

zionalo coll' impossibility in cui e ogni carccralo di ricorrcre conlro

qualsiasi allo dell' islruzione. Tutli possono lagnarsi del giudice

d' islruzione, eccctto Taccusalo, il qualc non puo ricorrere che in

d*c soli casi rigorosamcnte delenninali ;
doc se il giudice 6 incom-

pfefenle : ovvero se gli fu negala la cauzione quand'avea dirilto di

darla. In iiltri casi non |)iio
ricorrere che in via oflidosa al Procu-

rator ,--
-lit Tale. La noslra anlica legisla/ione non poneva cosi fuori

d 'I dirillo cnmune gl'mcolpali. I cancdlirri Poyel o Pussorl, che

lasciarono memoria di rigorosi, non abbandonarono per6 mai, co-

nu' I autore del codice prescntc francos? ,
il carceralo alia niercc

r|.-| -iudicr : nm la Ir-Ma/ionr anlica. ma il codice prcsenlc e qucl-

I" dii- !:- 1! 111,1 1' incolpalo ,
e lo lascia ndla balia cldl' errore, ddla

negligenza ,
del mai volere, dell' abuso di autorita.

Ahnono lo persone, che hanno il dirillo di carccrare i ciltadini,

fosscro poi tali.chf qin-sli polessero a\<T- lidiu-ia in K>ro. Ma iii>icine

OOgli ufli/iali di pnli/i,i jriudiziaria hanno in cio aulorila c>loiinui

altri impiegati, il cui polcrc la giurisprudcnxa ha smisuralamente
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allargato. Napoleon* I Tolle die i prefctli degli scomparlimenti a

sero il dirilto di faro quanta oecorre per ricercare gli aulori dci de-

lilli o doi orimini, c porli nolle mani dci tribunal!. Inollre egli volte

cbe, racntre rescrcizio dcH'autoriUL di polizia giudiziaria veniva

ailrihuil.i ai prefctli in In! la la suacstensione, qucsli poi fossero allen-

lamcnle posli fuori dalla classe dcgli ufliziali di polizia giudiziaria :

c cioper togHerli dal sindacato del Procurator genorale. Vi ha pin:

i prefelli . HOD essendo legalmenle ulli/iali di polizia giudiziaria , it

loro aulorila non fu neanche ristrelta nei limili , ollre cui gli ulfi-

x.iali di polizia giudiziaria sono incompctcnli. I prefetti possono dun-

que operare anche nei casi dove non si tratta di ilagrante delitlo :

essi sono padroni di dare in mano ai tribunal! gli autori d'ogni de-

lilto o crimine qualsivoglia. Inoltre la legge ha assimilata I'autorila

dei prefelti a quella dei giudici d
1

istruzione
;
donde segue che essi

hanno il dirillo di servirsi del mandate di deposito, pel quale la leg-

ge non richiede veruna formalita : c cosi i prefetti sono padroni di

tener carcerafi i Frances! fmo al giorno, in cui essi crederanno bene

di mandarli dinanzi al tribunal!. Con un tale sislema, i prefelti, uf-

fiziali revocabili dal polere esecutivo
,
stranieri a tutte le tradizioni

giudiziali , possono esercitarc mi' aulorili che non hanno i Procura-

tori imperial! : essi possono porsi al luogo del giudice d' islruzione :

e se questi non vuole farsi il compiacente esecutore dclle loro inqui-

sizioni
,
essi possono fame senza e baslare da se. I^a liberta indivi-

duale e dunque in Francia, per via d'interpretazionelegale, lasciala

nella piena balia dei prefetli : e cosi, colFaiuto della carccrazione

preventivaehe dipende dal solo arbitrio dei Prefelli, le faraose lelte-

re di sigillo ,
scttant'anni dopo Tassemblca costiluente del 1789,

potrebbero essere rimesse in uso. Vero e che resta ancora ai Fran-

ces! una guarenligia : cjuesta e il buon volere
;
ma che cos' e il buo

volere se non che un parente strettissimo dell arbitrio? Le migliori

intenxioni non valgono raai quanto una menoraa guarenligia.

Per compiero FeScirae degli articoli della legge, alia cui merce e

in Francia la liberla de'cittadiui
, bisogna aggiungere che, iu cerli

casi, il ciltadino puo essere carcerato senza verun mandalo: ma che

in lal caso dee essere condolto subito diuanxi al Magistrate com-

pelente. Questo dirillo di arresto eslragiudiziale e conceduto ad ogni
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trtttadi iattlto flagranto: ma I* infterpMlaiiafte i'ha poi cstcso a) cam

itt quasi flagranlc. E fmchc DOD si tralta die di delilto lla-

gronle. non vi puo essere abuse che raro assai : ma fuori di qucslo

cwaU q*do la reila o dubbia, la liberta dci cittadini e COB qucsla

leggo molto graveniente minacdata. Tutiavia la ^'iurispm

annctto
,

c Ic nostrr lesrgi hanno conccsso ancho queftfr diritlo a-

gii uili/iiili di pubblica for/i. Mon gia a quelii della {M>li/ia gmdizia-

ria: che semprc debbono opfrarc Del solo case di delilto IVagranle,

ma a corlialtri ufli/kili . ai qoali c dale il diiitlo di arreslare, sulla

pubblica via . qualunquo cilladino
,
bcnche non reo di flagrante

(lalti, iiidln'i il conduc-ano Mibilo dinan/i al giudice. Oii'-^li ulli-

/jali privilc^iali, che possono disporre con picno polerc dclla li-

berta dci citladini. sono i gcndarmi c gli ulli/.iali di pace, secondo

UB ilccrelo mrmorabilc dclla corlo di Parigi del 27 Marzo 1827.

dt cr.'ln ri-u^ -'to anlii-ji- l-.-j-'i, di cui il codiee non avca I'allo

De : e diede cost al poterc ogni laliludino per eslendcre il

diritlo di arrcslo e per allribuirlo an/i a
1

naovi ullixiali. In gaisa die

la nosira legislazione, resa quasi apposta confusa, non puo piu <--

sere di alcuo soocorso al ciltadino arrestato senza mandalo. II Fran*

cesc, arrestato sulla pubblica via scnza mandate veruno. non ha piu

raodo di sapere chi ha il dirillo di dirgli : seguilcmi, voi side arre-

slalo . L' online dato ad un ritladino di andar in carcere lieno il

luogo di ogni mandato : egli puo dnnquc esserc obbligato di lascaawi

cateerare, senza che gli si dimoslri che la suaueareefazione 6 lgtt*

menk' ordinata.

Oltre airossero cosi la lihcrla individualo tasciata alia balia del

potere giudi/iario ed ancbe deiramministrativo, essa pot o raolto

poco protetta oonh-o Ic ingiuslizic e gli atlentali
,
di mi i citladini

petosscro essere vi i sono & vcro leggi c pone severe, piu o

MHO, secoado i divers) casi di vmlenza f di arbitrio; ma. secondo

)e leggi, ogni pubbKco uffinalc |>uo srusarsi coirordinc ricevuio dal

>u> Mipi-riMn- : c Ml il Miiu>lri
pu-'i r<-prii-

!

-p.i!!'
1 a iulli :.!! rrlVi-

ziali politici di Francia
,
senza pm-io osporre seriamente sb stessv.

JNiro cbe vi sono leggi anche pei Minislri die carcerano ad arbi-

Mrun Franccsc
;
ma senza parlare di cio che era in vigore nello
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Icgislazioni precedent ) ora i Ministri non sono piu responsabili che

presso il Capo dello Stalo. Essi possono esserc posli in slato di ;u

cusa . ma dal solo Senalo -. in ogni allro modo sono inoflensibili.

Quanto ai giudici cd uffiziali di polizia, essi hanno, per buona for-

uiiiii. minaccia di penc in caso di arbitrio c di arrcsto illegalc. Ma
'

cosa trista il dovcr porrc a confronlo colle tradizioni deH'anlica m<>-

narchia i reccnli dccrcli di giurisprudenza chc, applicaudo la legge.

decisero che i giudici non possono cssere accusali
, quando hanno

commesse colpe grossolanc, purche senza frode dimostrata. In que-

sla guisa 1' articolo del codice che dice : ogni fallo donde risulla

danno a un terzo, obbliga il colpevole a ripararlo ,
rimane in Fran-

cia, quanlo a' giudici ,
scnza vcruna applicazione. Gli ufli/iali ammi-

nistralivi poi ,
che hanno aulorita di far carccrare

,
sono posli sollo

le guarenligic del dirillo comune.

Ma quando si Iralla di altri agenli quali che siano. quand'an-

che avessero carceralo arbitrariamente taluno
,

essi sono fuori del

diritlo comune. Cosi i prefelli di sparlimento e quello di poli/.ia

non sono risponsabili scnza la licenza del Consiglio di Slalo. Cerlo

il Consiglio di Slato merila fiducia
;
ma e impossibile il non vedere

che, quando si Iratla di un atlenlato contro la liberla individuale, il

Consiglio di Slalo ha il polere di chiudere agli inleressali ogni modo

di ricorso.

Ci polremmo ancor consolare quando si Irovasse nclla noslra le-

gislazione un qualche mezzo legale, per far rendere alia liberla un cil-

ladino carceralo ingiuslamenlc. Ma queslo mezzo non si Irova. 11 Go-

verno del primo Impero non avrcbbe cerlamente soflerlo volcnlieri

che i suoi ordini di carcerazionc, dali nel pieno esercizio di sua sovrana

aulorila, polessero essere delusi : e il lestimonio di quesla sua difli-

denza conlro i giudici, si Irova ancora adesso nella noslra legislazioiu-.

In-omma Taulodla suprema e padroua Ira noi della sorlc di un car-

ceralo, ed e sempre libera di disporue come le pare, difesa com' e dal

privilegio che la rende inoflensibile benche non iofallibile. Quit cit-

stodiet ipsos custodes? Chi vegliera sopra i capi? A quesla doman-

da la legislazione franccse non fa alcuna risposla soddisfacenlc.

E cosi si puo dire che la maggior parle delle guarenligic inse-

rite nei noslri codici non sono che un' ombra vana
; giacclu
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nod sorvono a nulla. qtiando allri uiol farm- UMI. II rigore e cosrt co-

prrlo in Franoia M>UO lo apparonzc (loll
1

umanila : e I'indifTcrcnza

rate si nascondc didro le caulrlc -he sembrano prose a

sno v:\nlaggio. Oprni disposi/inne locale, rlic srmbra favore\olc al

nulo, gli prcpara un amaro disinganno. Ne pu6 esserc allra la

dolorosa noslra convinzione, quando si conoscc bone il sistcma dHla

izione francosc quale ora 6 in vigore. c qualc puo csscre ap-

plicala ogni volta chc si tralla dclla liberla individuate.

la Francia c cosl infcriorc alle allrc nazioni, allc quali cssa ama

opporrc la supcriorila, lalvolla immaginaria, dcllc sue leggi. Se essa

vimlt 1 osserc fedelc alPantico detlato dclla filosofia : Conosci tc stes-

so . cssa dec anzi ccrcare fuori di sc gli csempii da imilare, per por-

rc denlro di se in onorc le guarenligie tulelari della liberla privata .

Qui Tautorc dimoslra quanlo sia in qucsto punto migliore la le-

ione in Inghiltcrra, negli Stall Unili, in Daniraarca, nella Sviz-

icra, nel Belgio. Esamina pure la legislazione francese solto i Re pri-

ma della rivolazione
,

e la Irova mollo migliore ; sicch6 si pu6 an-

i h in queslo caso loccar con mano quanlo bel guadagno facciano

i popoli colic loro rivoluzioni. Tultc le grandi chiacchierc ciarlala-

^ di lanti scrillori, ilaliani non mcno che francesi, sopra le con-

quisle della rivoluzionc francese, si ridurrebbero dunque a non essere

a}>punlo chc chiaccbiere senza fondaraenlo. L'Aulore segue poi cosi.

(lon\ien egli cbc la Fram-ia ami solamenle il progresso a

dislanza
,
e si conlenli di raccomandarlo agli allri

,
senza dar mai

nu IKK-O cll.i V piu di una lacuna si dee porrc rimcdio

nella noslr.t legislazione, sc si vuole cbe la liberl^ individuate del

Francesi sia eflkacemente protella. Senza dubbio sarebbe piu co-

modo il prr.suadcrci che le leggi francesi debbono sempre servir

(R modello agli altri popoli ; .staremmo cosl conlenli di noi con quel

gencre di compiacenza che si pu6 chiamare palriollica. Ma cosl si

adula un popolo e non si serve. Quando un i lunga via gli rima-

ne a fare per giungerc ad uno scopo ,
chc egli crcde a lorlo aver

raggiunlo . lasciargli credere chc egli 6 gia arrivato, si e un

diMnrnarln dal porsi in cammino. E cosi. anche a coslo di

di dillainazione, non convienc temerc di alzare lulli i >'li

li'- i; _ innano gli sguardi. Giacche le false apparenze di buone
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leggi non sorvono che a prrpeluare Ic cattivc. L' onnipotenza &

molto piu pericolosa , quando e maschcrata solto una specie di or-

namenlo legate. Or cio ha luogo appunto in Francia : giaccln'- si

ricava dall'esame finora falto che la liberla individuals < hcnsl

scrilla nei noslri codici, ma che in caso di bisogno essa non pu6

essere difesa. Come fare per ottenere le guarentigie necessarie?

Bisogna che non vi siano piu in nesstm luogo cerli pirni poteri in

disponibih'tu, proprii a passarc di mano a mano, dalVuno all'altro

Governo, e dalla corte al popolo . Fin qui il nostro antore.

Che sc fosse lecito anche a noi il dir due parole a questo propo-

silo, diremmoche, o noi non vcdiamo nulla, ovvero da quest' esamc

della legislazione francese sopra la liberla individual si ricavano

questi Ire importantissimi punli. 1 . Che ogni Francese pu6, senza

mandate alcuno di giudicc, essere carcerato. 2.
G Che ogni Francese,

carcerato una volta
, pu6 ,

anche se innocenle
,
essere Iratlenuto in717 7

carcere, e in carcere segreta, per tutto il tempo di sua vita. 3. Che

per aver Irattenuto in carcere segreta perpetua tin Francese inno-

cenle qual siasi
,
nessuno in Francia puo essere moleslato. Noi non

diciamo che cio si faccia : n6 che si sia fallo
,
ne che sia probabflc

che sia per farsi. Ma diciamo che, secondo le leggi, e possibile che

cio si faccia. Ora ci pare che legislazione peggiore, in opera di di-

fesa della liberta individual, non ci puo essere a questo mondo. Ci

potri essere Tuguale, se volete, in altro paese: ma la peggiore non

vediamo come si possa trovare. Eppure sono appunlo francesj quelli

che consigliano allo Stato ponlitlcio la riforma de' codici ; e s' inten-

de che debbono propornc i loro codici per tipo e per modello. N6

vale che ci si risponda, aver forse noi nei nostri codici i medesimi

difetli. Potremmo negarlo ;
ma non e questo il nostro assonto. Noi

non vogliamo provare qui che la nostra legislazione sia migliore di

quella degli allri. Noi non proponiamo riforme a nessuno: noi noa

abbiamo fatlo le conquiste dell' 89 : noi non abbiamo niun dirillo <!?

proporci a modello di Priwipi e di popoli. Noi non cerchiamo allro

che di difenderci dai consigli di coloro che, godendo della legislazione

sopra descrilta, vogliono imporla anche agli altri. Noi diciamo loro :

che la noslra legislazione pu6 ,
al pin ,

essere uguale alia loro : ma

peggiore non pu6 essere. Vi pare che questo basti alia nostra difesa?



IL CACCIATORE DI V1NCK.NNES

Le prime mosse.

La rabbia de' vellri conlro quello che odiavano e vedcvansi guin-

zaglialo con lunga (ralla dinanzi agli occhi, faceali Irascinare con

iinpfio velocjaskno le Ire slille; perocche gli uni s'avvenlavano fu-

riosamcule per mordcrlo, c 1'allro, che udiallsi urlare e fremere al-

le groppe, scagliavasi con salli cervieri per dileguarsi loro dinanzi ;

c inlanlo le slille scivolavano sul ghiaccio colla rapidila del venlo.

So non che, fallc di quella carriera ollre a venli miglia, i canallieri

tiraronu i guinzali ed arreslarono i ina.>lini, i quali, scrollato il pel-

liccione due e Ire volte, gillaroosi avidauiente alle enlragnc di foca

bullalc loro a divorare.

Inlanlo lo ragazze, che aveano portalo seco sulla slilla di gran

provvkione, cominciarono a (are tovaglia d'una pelle di bue mosca-

to, e poslivi sopra di gran locchi di slorione, di cervio e di bufalo,

s" assellarono lulli iulorno alia profcnda ,
e si misero a diluviarc

air esquiinosa; che il meno cbe si mangiassero, massinic i gar/ouL

amici d'.liVowf. fuiondodiciin (juallordici libbre dicarne ciascuno 1.

Vi be\\en sopra parm-hie >codelle d'olio di foca; e poscia dalo ma-

no a un cembalo, e falla ivi sul ghiaccio sala da ballo, cominciarono

una dan/a alFmo dclla coutrada, che mai il piii romoroso baccano.

1 M cacciatori canades! e a quelll che accompa^naho gli incettatori

delta peHi Inngo il Rome Hack e il Markeizie, la Compagnia dtlla Bate

io da ia ogui pasio dodici libbre di came per testa, e
'

egli e peace,

\ouii iibbre. Peusa poi gli li-'iuituusiche sono divuraluri per eccelleuzal
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II cembalo, accompagnalo dalle naccliere, sla nel mezzo, c da la

cadenza del ballo : lullo inlorno gli ballonzolano in mezzo ccrchio i

maschi, e nell'allro mezzo cerchio le ballerine, lulli da se. Comin-

ciano da) ccrimouiarc gli uni verso gli altri con certi alii di capo, dl

braccia e di reni d'una smanccria e smorfia, ch'e la svcneu>lezza a

vcderc: indi i'.itli due passini di lerza, spiccano un salto, die con

quclle vcnlraie pinze di carname, non puo essere il piu leggero del

mondo: ma falli appcna quci garbi a maniera di preludio, il cem-

balo ballc una gagliarda, le naccherc addoppiano il tricchete (rac-

chelc, e i ballcrini danno in un furioso sallacchiare a londo con lor-

cimenli di vita, tragillamenli di braccia, scrollamenli di capo cosi

allosi, scomposti e sgangheralacci, chc sono un nabisso. E come se

lullo queslo fosse la grazia, ravvenenza, laleggiadriadella Tersico-

re boreale, Vaggiungono risa sbardellalissime, e urli, e visaed e boc-

cacce, e un Iralunar d'occhi, e un colar di grasso giu per le gole,

cho beali loro ! Dopo lanla lempesla, al mutar delle nole, s'arnM.i-

no di punlo; compassano due o Iro mosse di piede, fanno una ballu-

ta di mano, e addio; ciascuno sciogliesi dal cerchio e si dividono in

brigatelle.

I noslri ballatori adunque, com'ebbero compito la danza, venne-

ro ai commiali, allo slalevi bene, al felicissimo viaggio, al ricordatc-

vi di me, al dcsidcro che Iroviate pel cammino di molla caccia ; die

il venlo borea non v'aggeli ;
chc il scirocco non v'addensi le nebbie ;

che ai voslri cani basli la lena, e a cent
1

allri buoni augurii; che,

sebbene salvalici, essi danno di gran cuorc, e spesso con piu vcrila

che non fra le nazioni civili. Qui poi, nel momenlo del salire sulle

slilte, gli uni per lornare a casa, gli allri per conlinuare il viaggio,

non vi furono ne
1

baci risonanli
,
n6 abbracciari serrali, ma slropic-

ciamenli di nasi scnza fine
; perocche fra gli Esquimosi unaslropiccia-

lina di naso vale il bacio piu saporito e Kabbracciala piu aflelluosa.

Ma come furono sparlili, e in gran corsa ciascuno verso la sua

mela, rErmellina senliasi denlro uno strazio di cuore, che la tencit

mula, e spcsso rivolgevasi indielro per vedere ancora una vollei le

amiche, i fralelli e gli allri garzoni, die accompagnava d'una lagri-

ina e d'un sospiro. Aoi pero non abbiamo fallo inai cenno di un sc-

crelo ma vivissimo amorc cheT Ermellina nulriva da presso a due
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anni verso un giovane len,ty/an>. dn da\;i pure gran mostre d' a-

marla accesamenle. e
<pi-l giorno era della brigata. Cotesla giova-

ncora lie selvaggia, pure nel corso di quesla storia ci dest6di

lei piu \olie nella menle v,
IM di bi-m-M.lcnza e anco di slima singo-c?

lare per le belle parli die in essa fioriano
;
ma noi non sapevamo

aneora 1'alte/ :nanimila di quel cuore, il quale innamorato

essendo, cbbe tanla \ittoria di si medesimo da trionfarc della piu

potenle dellepassioni. pel desiderio di giugnerc al conoscimento di

Dio e nssicurare 1'ei-rna felicila dell' anima sua
; aggiungendovr

eziandto il sublime intendimento della convcrsione de'suoi, c massimc-

di colui cirella sperava d'avere a consorle al suo ritorno nella Boozia.

L'amore, quando 6 intense c innocenle, insignoritosi d'un cuor no-

bile e ardente, non 6 fiamma si gagliarda che lo vinca nella vce-

menza ; onde chi n' it appreso stiole avere per nulla ogni piu gran

sacrifi/io, siccome cosa lievissima e dokc; e noi veggiamo non di ra-

do quante giovani vile illanguidiscono e al tutlo si spengono, per non

tan ta virtu d'animo di rinun/iani per qua! siasi pin alia ca-

glono che lo richiegga. E pero chi e conoscente dei profondi misteri del
1

cuore umano puo sollanlo concepire quanto valore dovesse alberga-

re in pcllo della noslra selvaggia, nel vcderla dilungarsi perun tem-

po lungo cd incerto da colui ch'essa amava di tulto amore; e dovra

confessare che Y eroicila di lanto alto Irascende la virtu naturale
,
e

non puo essere eflelluala che dalla virlii della grazia operante nel-

Tanimo infermo d'una faneiulla.

Marlino vedendo T Ermellina s\ taeilurna e leggcndo in quel

sembianle una lotta di dolorosi pensieri, che le battagliavano il cuo-

-p< tto
(jiiel

silen/io
;

e sferzando i suoi vellri, involavasi rapi-

damente da quHle spiagge, tencndo verso Tisola del Re Guglielmo.

In eflelto chi potuto penelrarc coll' occhio nella mente di

qnella valorosa
,
avrebbo vedulo bensi la lolla degli affctti piu deli-

cati ma signoreggiati sempre da una for/a gagliarda ,
che non da-

ra mai luogo al penlimenlo, c impennava il cuore della faneiulla a 1

costanza c saldezza. L' Angelo, die vegliava alia sua cnstodia, non'

lardo ad iulnmlnlc un AJVO Inmo n \Y inlelloll<. e t.inlo dominio di

s6 m ilia volonla, che quell i bct'aglia. se fu ( nu.'eliss'ma,

Serif IV, ro/. Ml. 44 4 Settembrt I860
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fu anche breve ,
e seguita da una villoria non so sc piu iiilera o

l>m gloriosa. Imperocche non ando guari, che TErmcllina, ridola

quasi da qucl sonno tenace, si scossc, schiari la fronlo, i suoi pic-

coli occhi sereno, e voltasi a Martina sorriscgli piacevolracnle ,
co-

me a dirgli Eh ! son tornala -

Com' cbbcro corso Ire buonc ore doveltcro
, per ischivare uiia

profooda spaccalura di gbiaccio, girarla benc un migh'o, lanto era

lunga : il eke loro avvenne piu voile
;
ed e una delle gravi mole-

stie di coloro che corrouo quei campi gelali ,
come si puo vcdere

specialmenlo nel Giornale di viagyio nei inari polari dell' infelice

Bellol, il quale poi finalmenle cadde in un crepaccio e scomparve.

Egli non e dunque a pensare che quelle immense laade sieno co-

perte dai ghiacci e dalle nevi come da un tappelo slralovi sopra

alia distesa e allo spiano ,
ma sono aspre ed irte di ghiacciuoli ,

di

erticelle , di sfondi per tale
,
che il suolo 6 scabro e a onde

,
e le

tregge nel corrmi sopra di frequenle vi pericolano e Iraboccano ;

rovesciando sul ghiaccio il bagaglio e i viaggialori ,
che alle voile

dall' impelo dei cani son trascinali malamenle per Ittngo Iralto , e

nc porlano conlosioni e lussazioni dolorosc.

Verso la sera si Irovarono in una Valletta
,
ove la neve spinla

dalle bufore erasi ammonticchiala a pic delle rupi : perche Marti-

no raceolli i eani fece allo ;
e scioltili dalle stanghe, misesi coi com-

pagni a dare dei picconi in un lumulo di nevo incavandolo tanto

da potervi dormire lull! e tre. In meno d' un
1

ora la camerella era

falla
;
tulto il cavaticcio fu ammucchialo a due passi del forame per

difenderlo con quella rosla dal buffo dei venti : gli fu calata dall' al-

to una pelle di bisonle a raodo di porliera, sopra la quale era un fi-

nestrino per Kuscila del fumo. Vi recaron deutro un braciere di

ferro pieao di carbone
;
Y Ermellina con un fosforello T accese

; fu

posta della neve in un vaso e falla bollire pel the : Airone distese

tre gran pelli in terra, e sopravi similmenle Ire allrc di bue rnosca-

to da involgei-si a guisa di coltrone, e poscia cenaronsi in pace 1'a-

\anzo del desinare.

Intanlo i cani, dopo il paslo, si fecero aach' essi il loro ricovero,

raspandosi cJascuno dentro la nerve per canHo una tana volla a sot-

tovento r e quivi dormirono saporitamente ; perocche ncvando, come
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no il piu drllo notli
,

e il bui-o dolla ravernetla esscndo a

ritrtxo. piii soffia la borra, o piu nr spazza la nrvc, die altrimmli

lurcirbbe loro il varco all'iiM-ita. Ell.i i OKI da nuravigliarnc faor

d'ogni dire, il rcggere chc fanno i rani dogli Esquunosi in que' lun-

ghi \L\iig\ v^n/.i inai avcrc la nolle altro ridotlo die il ck-lo freddis-

simo, o lano\<> chc fiocca loro addosso lanlo alia da ricoprirncli

lulli : onde il matlino
, quandn il \iaggialorc da loro il fisehi.

i i-nitono, c trovansi seppclliti solto quell' ammassamonto, cb
1

cgli-

no si riscuoton di dosso bal/.ando su, c scrollandosi, c rabbuflando-

si il jielo, chc hanno lunghissimo, fillo c scloloso. Quando poi v'ha

no\i congesta in muccbierelli
,

lanlo raspano, chc s'aflbndano in

quella una bucherallola c vi s
1

aflbssan per cnlro acciarabellandosi c

ficxando il muso sollo le lacche.

Quellc beslic dcono esserc d
1

una libra d'acciaio
; pcroccbc ncl

gran vcrno di quellc rcgioni non soslcngono il rigorc del freddo n6

i bisonli, n6 i buoi moscali, ne i cer\i rangifcri, i quali , avvegna-

ch6 sieno animali reggenli al niassimo grado di quella zona gelala ,

nondimeno il russo XS'rangell ne' suoi viaggi arlici li vedeva in mez-

zo alle ibrcste inslupiditi c quasi inliri/zili
;
laddovc i cani degli

Esquimosi dormono colcali >ui vi\i ghiacci in quellc asprc nollola-

te, c al primo cenno del canatlierc gui/zan lesli
,

c durano le lun-

ghe ore a corrcrc disperalamcnle sollo la slilla.

I noslri viaggiatori furono desli per lempissimo ;
fecero una co-

lezionc
,
chc a noi bastcrebbe il vilto per due giorni ,

vi bebbero

sopra una buona lazza di Ihe
; accoppiarono i cani, e via. Verso il

mezzo giorno pcrvcnnero allo slrello chc scpara la Boozia dair iso-

la del Re Guylietmo , c conlinuarono il viaggio sul marc gelalo co-

me un crislallo
,
e cosl congiunto al glriacdo di quellc rive

,
chc

Idle le asprezze e le scabrosila, che dicemmo esser nei ghiacci del

conlinenle, egli par di correrc sulla lerra ferma. Quel dl slcsso

vennero giu verso Tauslro, e giunsero poco sopra il capo Herschell.

l\i non eran tumuli di neve
,
laonde convennc loro dicroslare il

gluarcio, lagliandolo in quadrilunghi ,
c sovrapponendo gli uni agli

allri . in cln .iirone era deslro
,
masskoc nel gillare la volla. In

meno di due ore e mezzo la casuccia era falla
;
v'acccscro il fuoco;

cenarono, e poi sdraiaronsi sullc pelli per dormire. II fuoco era rac-
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colto solto la ccnere per la domanc, ne si vedeanella stanza che un

po' di barlumo cagionato dalla luna
,
la qualc fcrendo ne

1

quadron-

cclli di ghiaccio ,
mandava denlro una sfumalura d' alborc. I duo

giovani dormiano saporilamcnte col capo ficcato solto il ppllicriono

che li copriva, ma il sonno di Marlino era leggicro, c ad ogni poco

di rumore venia dcsto : quand'ecco allo sboccatoio dclla stanza
,
da

cui a schermo del vento pendeva una gran pello, pargli sentirc uno

scalpiccio : aprc gli occhi
,
lende 1'orocchio, e vcdc ritirarsi alquan-

to la portiera. Che sara? Forso alcuno de' cani ,
che vorra entrare

per coricarsi vicino al bragiere. lull
1

allro. Vede come un grosso

tardellone bruno, il quale si sgroppa, si distende c si rizza in piedi.

h'utando c guardandosi intorno.

Oh Dio ! Egli 6 un orso nero, trallo all'odore degli uomini. E i

cani ove son cgli? Come nelle acute nari di coloro non enlro il silo

orsino? Dunquc si rimbucarono molto di lungi da quel ridolto ; pe-

rocche alirimcnli 1'avrebbcro annusato
,
e sallatigli al groppone per

isbranarlo. Marlino non sapoa die si fare
,
o sparargH in pelto la

sua rivolla, o attendere per ispiarne Ic mosse. I/orso se non e feri-

lo o affamalo non assalta mai 1' uomo : ma se il primo colpo di pi-

stola fallisse
,
o ferilolo non Fuccidesse di punlo ,

salterebbe lor so-

pra, e in quella strcttezza di luogo niuno potrebbe campare da quel-

le ugnacce. II bestione pero cavollo d'angoscia ;
dacche vollosi alia

parele comincio a fiutare. Allora Marlino si sovvcnne cho la sera ,

appresso cenare, aveva infilzato in una picca una coscia di OTMI

da arroslire per la colezione
;
onde Torso erasi giralo cola per ciuf-

farla : e in vero lanciovvisi con una zampa ,
e abbrancatala

,
e po-

slalasi a bocca torn6 sulle quallro gambc, e avviossi per uscire.

Allora Marlino balzo in piedi , punt6 Tarme al cuorc dell'orso ,

che avca falto pochi passi fuori dello slazzone, trasse due col pi 1' u-

no appresso Tallro, e disleselo in terra quant'era lungo. Allo sparo

Airone e 1' Ermellina deslaronsi, chiamarono Marlino, e non lo tro-

vando sotto la sua pelliccia ,
rimasero sbigolliti ;

ma i cani id rim-

bombo schizzarono fuori dellc loro cuccc, e urlanclo e stridendo ac-

corsero ove giaceva la fiera, e Tassannavano di buon denti. Essi in

vero erano ili mollo discosto sin dove trovarono un fondaccio di ne-

ve
, nella quale rinlnnali dormivano

;
e T orso era venuto alia volta
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dotla CMOCCiadi ghij*ci da un lulu opposto. Airoiif dato di mano a nn

laociotlo, era gi& corso anch'egli fuor della (coda, monlre la sorella,

>tnt|iicrialo un zolliii". ;i\r\a arccso una lampanella denlro la stanza.

Marlino o Airone can-iarono di la i cani a grande slenlo ;
dii.i-

marono PErmdlina die Inu-s-t' al/ala la prliora . \\ (rascinarono

dcnlro Torso, c sindiYra caldo lo discuoiarono, sventraronlo, e gil-

iarono lo buddla a i rani . diYhhcrn a satollarscne laulamcnlc.

\ ollero ricoricarsi: raa dapprima ammacstrati daJl'esperienza, pian-

taroDo due caviglioni di ferro a pie dolla tcnda , acciocche oiuoa

beaiia potessc sofliccarsi nolla caselta. Surta poi P alba ,
menlre

t I. nut-Nina am in aim i\ a la colczione, i duo compagni colla raannaia

tagliarono le due coscc
,
le spalle ,

la lonza e le groppc dell
1

orso .

ch'ora una came ghioita : impcroccbe la carne dell
1

orso bianco

muove i dolori
,
ma quella deH'orso nero e cibo regalato c sanissi-

mo; le zampe poi sono da monso reali. (^on quesla buona provviaio-

in- novella s'a\ \iarooo in corsa.

Poc'ollre il eapo J/erschell Irovarono lo schulctro di quell'inlVlin

marinaro dei due vascrlli di sir Franklin, sravalo di solto il f:hiac-

cio dairulTu-iale Obson ; e Marlino cerco niodo di polerne riporre le

*M i biancheggianli sollerra ; ma il Icrreno era duro como il maci-

gno ,
n6 per darvi chc facesse col piccone pole affondarno un mez-

zo palmo , poicbe il ferro rimbnl/ava coiiic so avesse piccbialo sul

porlido ; tanlo aggela cola profondo ,
e quel gelo indura massiccio !

Di la giunsero a nolle sopra l<> sponde .dollo slrello die separa 1' i-

sola del lie Guglielmo dal conlinenlc d' Amorica
;
ma il viaggio di

quella giornala fu pcno.sissimo. 11 freddo era intenso
,
la nebbia poi

cosl ti'.ia . chVgli non 6 a immaginare come cbi viaggia circondalo

da quel buio si senlc sgomenlo : i cani corrono aH'int* i!.. : i calra-

fossi e lo roslo improvvise dolla neve gelala mcllono la slilla in

islrani pericoli di dare alia banda : quella caliginc s' impiglia nolle

palpebre, e le rammargina roin*- una colla di ghiaccio chc bisogna

divegliere ad ogni momonlo, c da agli occhi un pi//.icorc co(

Gli occhiidi da IH-M riu>. ivano a poco riparo. p.-rchc la nebbi

iii-lraxa
jt.-r inlin. < quasi quella moleslia incomporlabile fosse po-

co, Airone s'awidc chc a quel freddo argulo e umidastro il viso

di Marlino iogialliva ,
ch' e il segno delFaggelarc : pen In- in inali i
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can! sallo giii
dolla slilta

,
abhrancd doc mnnciate di neve o raitffei

a strofinargH la faccia, sinche ritornato il calore comincio a linger^

di vermiglio. W basto quolla \olla
;

sicche si doyelto ricmp/re un

panierc di ne^ve, e ad ogni poco slrofinarsi Ic gotc
l

.

Oaella dcnsa caligine gK ebbo a tenere ad eslremo disagio doe

gforni e doe notli, sinehe messosi un vento di Iramonlana die spaz-

x6 il cielo e rcselo cristallino, furono ravvivati, aneorcho il freddo- K-

.stringesse piu che mai. Con quesla seremla giimsero,

nottasso, allo strclto di Simpson; c da un
1

alia ripa mi rando

sterminato specchio gelalo furono colli da una dolce meratiglia;

rocch6 1'aerc puro conccdeva alPoechio di spingerc la vista insino

allc cosfierc d'America, che aziurrognolc si confondeano colic Hole

ialine del cielo. La quol marc profondissimo, ehe qu^ndo non e in-

ceppato dai ghiacci & sempre gonfto, adirato, c lempfsloso per le

correnti ehe lo travasano no! golfo di Harrow
,
ora spianava immo-

bile come un conlinentc di brunito acciaio; e dove, quand'u disciot-

to, appena al (ioUo crudele reggono le na^i daipoderoafianclii, ora

vien corso a lulla sknirta dalle slilte, e sopra TI passeggiano i bran-

chi dolle rcnne, de'bisonli, degli slanabecchi, che tragittansi al ter-

minare del verno dalle forestc tfAtabascha e dcllago dello Schiavo,

per pasoere il musco dell a Boozia, e della Penisola di Melville.

Martino ne raisurava collo sguardo la larghezza, c rabbrividiva

pensando, die giunli nel mezzo, potea per qualcbe terremolo solto-

marino o per qualche violenta fortuna che alzasse i flutti con irape-

lo, rompersi improvviso quell' immense ponte di ghraccio 7 ingoiarli

o seppellirli negli abissi. E pero voltosi ai due fratetti Amici,

disse, quivi egli e da porsi a ginoccbi, e recitare divotamenle tro

Ave alia gran Madre di Dio, acciocche domani sidegni guidarnesol

passo periglioso, e ci lenga lonUno ogni smislro acndente E i

due buoni selvaggi s
1

inginocchiarono, e proslrati col capo sul ghiac-

cio invocarono la Madonna con tutto il cuorc. Indi si diederoa faro

gli apparecchi pel ricovcro della nolle c per la ccna, in cho FErmel-

lina era destrissima e plena di solleciludine e di singolari finezze.

1 Anco il Bellot diceva d'uno di quest! vlaggi Toutes les cinq minu-

tes nous nous arrdtions pour nous f'rotter fa figure , et fondre la neigc qui

eollait nos paupilres.
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intunto lungo il cammioo Airone aveva in \,iri.- loniuidk -para-

to a ci
|

'i I'Miulir. le quuli funno un rUlorujwi cani; e pur

M-m-iiilo <li i-orrcro rErmelliiia a\-\a IUM Iraltu !< pdli cii'cran di

finissimo \dh. Mcolir Airone guidaxa. .M.irlino aveva ucciso di vo-

lo duo belle ocbe marine, le quali senirono a rcndore squisita e ab-

bewianlc la tviu. In- feoere Iranquiflamentc in una capanna di

ghiactio, aella quak dormtrono un sonno eaporilo cle gli cbbe ri-

sloraU per la dioiane. Cone si furono alzati dalle loro pelli ripie-

gadeie, prima di fare la colezwiie, Marliuu, dopo le solile prcgtuere

<lella mallina fallc insicme, voile da >r a >' invocaro TaDgiolo san-

to die li guidava. acciocche 11 campassc da o^oi pcrkok) in qucl

hingo IragiUo sul inare. Intanlo Airone addo{rpi6 il piallo ai cani

perche riovigorissero mag<porniente, e durassero con leua a uoa

corsa di tanle miglia. che volcano fare d'una sola Iralta jiernon la-

sciarsi coglierc daila nolle sopra (jucl man.' furio.su. cbe ruggiva sot-

to il friabile coverekio del gbiaccio.

Conn? tutlo ftt in pmilo galirono la slilla, e con dolcc passo scesc-

n^jnr la repente china dell alia ripa sincbo giunsero al prinao orio

del gkiaccio. Ivi sostarono alquanto: e Marlino. voltosi ad Ermellina

ed Airone f giido alto: Su, amk;i, fai'ciamo il segno della sauta

Crocc in nom; del Padre, del Figliuolo dello Spirilo Sanlo Si

guardo innanzi, vide il ghiaccio eompatto, Taerc lucido, il cielo sere-

no: sfcrzu icani, die si mlscro a gran nusa ; e la slilta scivolava

socllissima sopra quell
1

immcnso e lueido ciislallo.

11 freddu aveva alquanlo riniesso: il sole gia era sj)unlalo da qual-

che lenapo o girava rasentando Y orizzonto oricntalc. c rivcrberando

no' micolini di guiaccio, cbe soin(illa\ano sovra lutto 1> spazio come

un caui|>o .soiuiiiato di slclk1

>pri/ anli brillanli>siiue luci. Co&i pro-

cedellero ann.ili degli occbiali da neve per ben didolto o venli mi-

glia; quaudo videro giu all' estreiua cuna (id inczzogioruo I

ini.i nebbiuzza; dapfrina assai rada c cbe spaudcva una veiatura

diaiaaa nd pin lio.sso oercbio del ;.!. : indi a porn a poco si aJzava,

<lil.la\a v ,uMena\asi lit i>lri.>rioni ncrc^noli rd alri. Martino , av-

\ezzo ai refH'iilini mulanipnti dei mm glai-iali, non al losto vide

jirlle gran lisle uere coli abbasso, ue fece uial prono.^b*co, o cUasc

ai compagni --
Amici, ra poco non avrenio \m bisogno degU oc-
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chiali da neve, perocche il biancore, chc di presenle ci pcrcuolc le

pupille, si volgera in oscuro e si dicendo altizzava i vellri colla vo-

co e colla scuriala, sicch' essi volavano. Egli non ando un tcrzo d'o-

ra, che misesi un maeslrale accompagnalo da una bruna fosca, la

quale involgcva tullo qucllo slrcllo gclalo, e rendeva T acre lorbido,

fitto e dell'odore del zolfo, che spinto dal furore del vcnto si rappi-

gliava Ira i capelli, le basetle, e i pcli arruffati dei cani: qucl frcddo

umido penetrava nell'ossa, e i tre viaggiatori s' erano ben rinvolli i!

mento, il collo e la bocca colle code di volpe, chc il nebbione copri-

va di ghiaccioli.

Marlino guardava spesso 1'ago d'una bussolella manesca per non

Iraviare e correre air impazzata fra quelFoccano di vapori densi ed

oscuri, quando uno slrido deir Ermcllina il riscosse Che c ? disse

vdllosi alia fanciulla
;

ti senli forse male? - - IS
7

on vcdete, rispose,

quel furibondo branco di bufali che ci corrc addosso col corno bas-

so c colla gibba irta e scarmigliata? Noi siamo perduti E in vero

quella torma feroce ingrossava sempre piu stipata e veniva come

una falangc spiccando salli c coi pie dcretani spargendo all' aria un

nuvolone di polvcre vorticosa. La giovane si serra ai iianchi di Ai-

rone, che guidava i cani, e gli grida Tore! la via e campaci dal

formidabile assallo, perocche saremo lulli Irafilli
, squarciati e roll!

da quellc corna, e pcsli e schiacciati da quellc zampc
-

Martino, ch' era usato gia d'aflrontarsi colle immani balenc non

mul6 colore, ma volse gli occhi ai cani; e veggcndo ch'essinon im-

paurivano, ma liravano velocissimi a quella volta scnza punlo torcer

cammino, gri(16 ad Airone Sfcrza, e non pavcntare In eflfelto i

cani trascorsero, e il branco dc'bufali dileguossi. Fattc pochemiglia,

il ghiaccio marino ch
1

era spianato cominci6 a gonfiare e mandar su

montagne ronchiosc c pienc di profonde cavcrne
,
dalle quali sboc-

cavano animali mostruosi e feroci, che veniano con island, cd impoti

iuribondi per divorarli. Vedeansi dragoni alati baiter Tali, e a bocca

spalancata vomitar fumo, chc aguisa di lorrcnte precipilosofendeva

la nebbia: da tin altro lato s'avventavano orsi bianchi e grigi c nc-

ricanti con una rabbia, che ai due giovani faceano Iremare T anima

in petto : L' Ermellina csclamava Grande Spirilo del cielo
;
o

Maria, accorri al nostro aiuto ! Salvaci da quel furore
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I raonlagno, lo >prl..nrh.'. li ir.ibocchi, li dragoni o !. alin- bcl-

ve non allcrrirono i fugari M-llri. i quali soupro in onsa dirilil

so il margioc opposto avcano gia valico la ler/a parte del periglioso

Iragillo. Se non chc mentro i noslri Esquimosi rcspiravanoalquanlo

da quelle paure, ecco spiccar>i d ;il Into del conlinonte, quasi a con-

iv il passo, un esercito di guorrieri piu numorosi e piu folli di

quelli di Karaono al passaggio del mar Kosso. Si vedevalain fondo

on agilarsi, un confomlersi, uuo slringorsi c uno sperperarsi di car-

ri lirali da ollocda dicci cavalli di fronlc, c sopravi gigantl di truce

aNpoiio con clmi a cimierc ondeggiante, con lancioni in pugno, con

iscudi c corazzc lucenti, i quali in calca c di camera serrata \niia-

no trascorrendo su per la gelata marina
,
che tulta risonava sollo

I impeto dellc mote e lo scalpiccio de' cavalli.

L' EnnclUna a quella vista afferrasi al braccio di MarUno, c di-

ce - Ah lu mi conduci alia morle! Oime lorniamo donde ci semo

partili : riconducimi alia madre mia, alia madrc mia chc ora plun-

ge, c non sa chc noi siamo villime doi ladroni : vedi come s* inoltra-

no rainacciosi Martino si volgc a lei con vollo tranquillo, e risponde
-

Ermellina,cotesti guerricri ne uccidono ne fanno prigioni. Di' un

po' : fosti colaggiu slrambellata dalle corna (lei bufali ? Fosti appresso

divurala dai dragoni o grafTiata dagli orsi? I nostri cani ci salveran-

no E i cani trasvolarono per mezzo allc schiere de'giganti, o la slit-

la nlrovossi in un campo aperto; perocche il vcnlo di terra comincio

a diradare la nebbia e mostrarc la di contro la Penisola d'Adelaide.

Ora i lettori domanderanno : come mai polcron camparo si age-

volme^te da quc' lerribili assalli ? E rispoudero Col solo aflron-

tarli con cio sia cbc non erano nr monli
,
ne moslri

,
ne falangi

rc.ili . in, i illusioni otlichc, le quali sono frc(|uenli in quelle stermi-

eate lande gelate , come si Icgge continuo ne' viaggiatori delle re-

gioni polari. II venlo impeluosissimo radendo la superficic de' giac-

ci sollcva (juc
lie scheggioline c via le trasporla nel turbine che col

cozzo le sgranella, c sbriciola e tritola e polvcrizza facendone globi

di fumo che ondeggiano, e lustrano
,
c rigonfiano in millc trasflgu-

razioni
;
le quali in qiie' vorlici convolgendosi or dense or rade,pren-

don sjiirili c luci e rolori . di.' lii:iii-,iiH- all' occhio lullo cio die la

fantasia de
1

riguardanti sa immaginare nello sbigottimenlo. dal <iiiale
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compn !le solididini spavcntose. Ouando poi \i s'a

gone i ncbbioni ,
clic infoscano I

1

almosfera
,
cssi rifrangondo Io luci

di que' micolini di ghiacdo, rvc ingrandiscoiw e addeppiao te rn-

se, alle quail il movimento aggiugne alili
,
e vita

; per ii die paia

che qucllo fanlasliche iigure vengano incoutro, e minaccino, e s'.iv-

Tenlino addosso : ma chi francamenle Ic aflronta passa dtrc qucgli

alomi elcmcnlali scnza pur avvcdcrsenc.

N& cotesli oinbramenti e colestc apprcnsioni avvengono sol tanto

nei deserti boreali
;
ma accadono il piu delle volio anche nolle vie,

nelle piazze c nclle camerc c nei piu inlimi gabinelU delle culle e

popolose cilia, se non all'occhio esteriore, certo neh" inlimo seno

de
1

cuori d' uomini civili
,
c avuti in conto d' animi eccelsi e di pen-

sicri sapicnli c pieni d
1

altissime dollrine : ch6 la fantasia suol alber-

gare cosi nclla soliludine come nell' abitato; e fa avere in luogo di

realist e d
1

cvidenza cio cho inreco ncl bollore delle passioni crcasi

T anima disordiuala c scomposla . Indi speranzc e timori
,

leti/ie e

peufi, ire c paci ,
desiderii e abborrinienli per cose Tane e fallaci,

aJlc quali si danno anime e corpi ,
e non soao che vuoli fantasmi

dileguanlisi al primo sofiio della ragionc.

Intanto i noslri viaggialori procedeano rapidamcntc verso lacosta

americana
,
ed i vellri parca che addoppiassero Icna al corso, quasi

presaghid'un piu luago riposo. Finalmente si videro innanzi le

rupicelle die incoronano la focc della riviera del Gran Pesce, e gri-

darono ad una voce Eceo terra, ecco terra He vi pervennero

appena, che saltarono dalla slilla sopra la riva. Ma I' Ermellina non

si tosto calco il suolo co
1

piedi, giltossi in terra boccone, c baciolla

con gran sentimcnto
,
esclamando a Dio Grande Spirilo ,

io ti

rendo grazic, che iu m'abbia concesso di toccar co
1

miei pie
1

quella

terra
,
suHa quale io giugncro a conoscerli

,
amarti a sen irli con

tutla 1'anima, con tulto il euore e con tulle le forze: pern>e qucstae

terra santa, pcrche accoglie le Yesti Nere
,
che hanno in bocca la

tua parola ,
e nelle mani la chiavo do' Sacramenti

,
che deono aprir-

mi le porle di vita cteraa. Ora
,
o Spirilo degli Spiriti celesti

, gui-

daci consolali insino al lermine dei lunghi noslri desiderii

E chi a quella selvaggia pole insegnare un alto si nobile e si su-

blime, se non il lume delio Spirilc Santo che irraggia le menli piu
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uilt ii. bi.ito e moke icuori piu ritrosi ? 11 pdlegrino che tocca il ler-

inint
1

ilr' >uoi viaggi and.i al riposo : il ineicalanle die scende dal

uo naviglio nel porto \olp- il prnsieroal guadagno di nuuvi lesori :

il conquislalore die calca la terra slranioru no agogna I'imperio, cd

,1111111 1 i Mioi guerrieri a nuovo ballaglie ; ma il cuore innamoralo

(Ii Dio bacia COD i iverenza quella terra , die lo conduce a nuove fa-

liche, a nuoNi pericoli,
e a piu ardue prove uuicamenle pel deside-

rio d'assicurare all
1

anima >ua I'di'i no ^niliincnto nel scno di Colui,

' Ii Mtlo o fonlc deirinlinilo Amore che la reiide felice.

Marlino guardava allonilo 1' Knncllina proslcsa in terra, e cono-

sccndo quel cuor puro ed ardenle indovino i niagDanimi all'dli che

doveano inHaminarla a gralitudino verso Dio : o al rialzarsi di' ella

fece vide eHVUhamenle nel suo sembianle uu'aria serena che la ir-

radiava d'un sorriso celesle. Come si fu ahjuauto ricomposta le dissc

Krnu'llina
, egli ci convicn di cemiro una poslura acconcia per

inlratteuerui aluieno due giorni : abbiauiu bisugnu di un poco di ri-

po&o cosi uoi . t-oiue i cani: Airone tu puoi dilacciarli perdi< -:

sdraiuo a loro bell' agio. Eceo la quella i upe che ci fa spalla con-

tra i veiili aquilonari ,
io piaolerei cosii presso il padiglione: bu, ma-

DO agli slaggi ; e tu, Krmellina, di^piega le pclli da coprirli ; sin'ora

albergainuK) uelle capanne di ghiaccio e di m M- : ma qui po.-wiamo

rizzarc la lenda . che niauliene il calore, c ci difcnde daU'imudilu.

Meotrc orauo inlonli ad aflbndarc lo bucho per piaiilar\i gli *lag-

-i i cani coroiuciarono a guaire e bal/are in piedi : Marlino guar-

da,ii inloruo, e scorge uscirc dai ghiacci ddla rhiora del Gran Pesce

un orso bianco , il quale Iraeva all'odore - Ah, sclamo lullo alle-

gro : lu se' il IK*U venuto : voi UN role la buona eeua, \alurosi cor-

sieri - disse; lolse il suo archibuso a due canne ; raccosi'iossi die-

iro un uiacigno ; e allorquaudo \ide il ^uo beslione a tiro lum

L' oreo aggirossi come unpaleo; e Marlino, dalli la seconda. La

tfatoMbtt in un gran muglio o casco ; i cani lo riixteemuoiio ad-

dosso : ma fatti allonlanarc da Airone, gli fu tratta la pelh. df era

bullissinia . e il carname fu lascialo a' denli di quei ringliiosi , ove

gli agur&irono per LKIIC alia ru(Ta e alia ralTa lulto il tempo, che

s inlrallenue a qudla toce dol liunie.
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(i/i ordiW segreti di Jtoma e il Clero. Osservazioni di m (fako)

t/otfore in Teologia. Siena, Moschini 16 Maggio I860.

(ill stcssi : Seconda edizione ritedula e (nondimeno nicnte) corrett*

daltAutore. Siena, Moschini 16 Gingno 1860 l.

Xl QOIJ.3 '. t\L;

)J u , ...
Qucsli ordim di Roma, chc il nostro falso dottore in teoloyia

cliiama segreti ,
non sono, a vero dire, ne ordini ne segreli. Nou

sono propriamenlc ordini, pcrchc essi furono anzi una risposla del-

la sacra Penitenzieria ad un caso morale proposlole. Non sono se-

yreti, pcrchc chi propose il caso e ne ottennc la soluzione, ci6 fcce

1 Diciamo che questa scconda edizione non fu nien(c corrella; giaccho

non solo non vi c una parola mulala od aggitinla: ma gli stessi error!

tipografici vi sono, in gran parte, fedelmcntc riprodotti. Tra qnesti c cu-

rioso (sc pure non e anzi ignoranza del dotlore) qucllo deH'unica citazio-

ne d'r S. Tomniaso che si trova nell'opuscolo. II dottore cila cosi: Lib. 2:

qu. 2, art. i. Chiunque ha apertc le opcre di S. Tommaso sa cbe questa

e citazione da ignorante ,
ovvero da malizioso che vuol renderc impossi-

bilc la vcrificazione del teslo da hii allegalo. Ma 51 dottore non ha pensa-

to die allc opere di S. Tommaso sono congiunli indici copiosissinii, col-

Taiuto dei quali abbiam potuto scoprire il suo testo, il qnale si Jroya
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ullo scopo appunto di sapcrc conic rcgolarc se cd allri nol dubbio

in cui si trovava. E siccomc qucsli propone nli del case morale fu-

rono assai
,
c tulli cbbero la stcssa risposla cbc poco piacc al dotlo-

re da Siena, ma piacquc inveco a (ulli iC.attolici capilanati dal Papa
e dai Vescovi ; cosi 6 cvidente chc la risposta dclla sacra Pcnilenzieria

dovelt'essere e fu infalli nolissima subilo a chi cerco, ed anche a chi

non cerco di conosccrla. Adarlc poi quella maggiorc pubblicila c pro-

mulgazionc, che appunto si desiderava, concorsc lo zelo dei tribunal!

c di alcuni dollori in tcologia poliziosca, i quali, colic perquisizioni ,

coi processi ,
colle condannc, coi libreltucciacci

, promulgarono cosi

opportunamcnte la norma data alle coscienzc dalla sacra Peniten-

nei Commcnli al libro 2.* delle Dislinzioni : distinzionc ii : Queslione 2.* :

dopo 1'articolo 3. ne\V etposizione del Testo, nclla risposta alia 4.' obbiezio-

oe. II testo, fedelmcnte copiato dal nuslro dottore, dice cosi : In hu att-

tem guae ad bonvm civile pertinent est may is obediendvm potestati taecu-

lari quant spiritual!, secundum illud Hatthari 22: Redditc guae sunl Caesari*

Caesari, et guae unt Dei Deo. Sopra il qual testo il dottore fa alcuni suoi

comment!, preleiuleiulo di rica \arnc che, anche nei receuti casi della

Toscaua e delle Itornagne, s] do\i-a ohbedirc al Govcroo civile anzi che

agli ordini segreti di Roma. Ma u evidente che il testo non fa a proposito.

Giacche S. Tommaso parla di cose apparleneuli ad bonuni civile: e non si

vede come conferiscano al beae civile le sedizioni dei popoli conlro le

legfttime podeftta, o il canto dei Te Dettm ordinati per f;ir sancire dalla

Chiesa \ furti c le cospirazioni. Oiaccko di queslo si iratta, sig. dotlore,

e nou dello Slatulo allegalo da voi per escuipio; esscudo uoto che la

(ihiesa uon condauno mai nc condanna gli Statuli quando sono dali da

chi puo darli, e quando non contengono leggi anlircligioso.

Del rcsto chi e curioso di sapcrc perdu- il nostro dotlore abbia si ma-

laincnte citato il leslo, forse sara ^^.' hli>i'.iiio quaixlo saprii che S. Tom-

inaso, subilo dopo qucllc parole , syggiunse (jueslc altrc : .Vi forte po-

( -/-til tpirituali tliam iaecularii pole&tas coniunyutnr : sicul in Papa, gui

utriutquc polettatit apicem tenet : tcilicel spirituals et saecularis : hoc il-

lf> ditponente gui Ml Saccrdo* ft Ret in aelcrnum tecundum ordinem Ml-

chitcdeck, RCJ: n-ijum et Dominm duininanlium, cuiux polesla* non aufere-

tur ct reijnum non corrumpctur in iuccu/a saecvlorum : Amen. Riograzia-

100 il signor dollorc che, culcilare quel leslo fuori di proposilo, ha dale

occasion e a noi di i
''

ullro po* di teslo che, se uon erriano,

molU) n proposiio.



702 RIVISTA

zieria, die ormai non crcdiamo esscrvi al niondo ne ordinc, ne con-

siglio, ne risposta morale di Roma si ben promulgata, ed anche, gra-

zie a Dio, si ben cseguila, quanto quella die il noslro doltore chiama

seyreta ed oppugna come non obbliganle.

Ma come ya, dira il falso doltore, che io, che pur sono dotlore,

non ho sapulo nulla di tutto queslo ?

Si risponde ch'egli non sa pure nulla di parecchic allre cose no-

tissime e certissime : il che si procurer*, con sua sopporlazione ,
di

spiegargli qui il piu chiaramente die sia possibile.

Ed in prima 6 certissimo che il nostro preleso doltore, quando U

16 Maggio del 1860, die alia luce la prima volla queslo irrefraga-

bile documenlo di sua ignoranza leologica ,
e (do che c piu curio-

so) quando il 16 Giugno lo rislampo, ignorava perfino Tcsislenza

della nolissima risposla della sacra Penitenzieria. Ci6 nondimeno sa

ognuno che questo sacro Iribunale
,
in cui lulli i Callolid ricono-

scono V organo del S. Padre nello sciogliere i casi di coscienza che

a lni, come a Doltore dcila Chiesa, si propongono da luttc Ic parti

del mondo cattolico; era slalo interrogate da parecchi Vescovi'e

fedeli se fosse lecito di cooperare, con pubbliche volazioni e con

solennila religiose ,
allo spogliamenlo dei legillimi Principi operator!

teste in molte parli d' Ilalia. Alia quale interrogazioue fu risposlo

negative : cioe non essere lecito. E la risposta fu inviata a coloro che

avcan fafta la domanda, i quali la diramarono a moltissimi altri : si

che in breve tempo (coiraiulo ancora dei prdodali Iribuuali e dol-

tori polizieschi )
la cosa divento nolissima ad ogni fcdele cristiano.

Tulto do ignorava il falso dollore : il quale pcro ,
il 1 6 Maggio

dcV1860, si accorse die qualchc cosa di nuovo ci dovea essere nd

mondo. Ed avendo inleso o franleso che if Cardinale Antonelli do-

yeya forse avere, sopra quesle Totazioni e solcnmla religiose, scrillu

una sua letlera non si sa benc quale ,
no come

,
n6 a chi

; subito

il dotlore da Siena, come il doltore- Azzcecagarbugli dei Promessi

Spori, disse fra se : ho capito . Ma il dollore non avea capito: e

ci6 per )a solita colpa dei dotlori Azzeccagarbugli. Giaccln''. per quan-
to allri possa essere esperlo nel coglicre al volo il senso dei gosli .

e degTf allri indizii anche menomi della genie ,
cio non prova die
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HOD i ndie alii. delle

cose. K pnvi.'i 1 azzeecagarhu^li da Siena non dovca iinilare faz-

igarbugli da Canti-rdli . e al jirimo incerlo indizio pmenuto-

gli nel suo .studio. aflFerrar la penna. com*- qudrallm a\ra all-

la grida di don Gonzalo, e MTiveiv. emnr qudl'altro rccilu, uoasua

dcalata. Dovca iovecc 0cke mi po' per Siena in mezzo alia gente

cfec sa parlarr, e inlerrogarc coloro chc banno 1'uso deila lingua:

dai quali avrebbe potato udirsi spiegarc che cos
1

orano qucgli <>r-

dini scyreti di lloiua. 1! H a\. >sc do latio, non sarebbc incor>

pcggiore tillo in cbe possa capitare un dotlorc : die r quelk) di par-

Jare scnza saperc qudlo chc si dica.

Ma TAzzeccagarbugli da Siena sarebbe aucora alquanlo scusabile

se
,
avondo su|*poslo lal.s.uucule die gli ordim scgreli di Honra ora-

no slati inviali in Toscana dal (lardinalc Anlonclli, a\c>>e poi sopra

questo suo (also supposlo ragionato, sc non da doltore, almeno da

scolare. Ma qiuslo sle*>o egli non seppe fare. InfaUi
, supposlo die

la letlera sia stala sciUta dal Card. Antonclli al Cardinal Corel Ani-

vescovo di Pisn e da questo (rasmcssa, conic allc allix 1

Curio, coa

alia sanese; il noslro dollore, con quell' arroganza insolenle chc ordi-

nariamcutc accompgna i dottori ignoranli , intcrpclla a tu per tu
,

come sc parlassc ad un dollor suo pari, il proprio Arcivescovo e I'iu-

terroga: IVirln mai riccvelc islruzioni dalla Curia Pfeana?Credc~

te voi di dipenderne ancbe scnz'essernc suffraganeo? Non avelc voi

sdcnza
,
dollrina morale

, leologica per formarc la vostra coscirn/a

e illuminare (pidla del Nuslri IVdcli?

Al die >i ri..pondc die, quand'anchc rArcivescovo di Siena .m s-

se riceMilr i>lruzioni dalla Curia pisana, egli con cio si sarebbc scr-

>iln del diritto die ha ogni fedcle crisliano di diicdere consigli a

chi gli pare, c di seguiili sc gli paiono buoni. (iiacche, sc ogni ma-

gro IcUcratuzzo toscano si crcde ora in diiiltn di diiaiuaru dollore

in tcnlnyia c di dare islruzioni al proprio Arci\escovo, perdie quc-

bli nou polr& rice\rrle da un Cardinale, bcndic non nc sia suflra-

ganeo ? M for>.- >uiViaganeo voslro I' Arri\e>covo di Siena, a cui

pur.- \.i osale dare pareri ,
o dollore anonimo? Devc avelc voi

pcscat" il diiillu di dar pareri non diicsli al voslro Arcivescxrvet
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Vila nii.i >-;-nza
,
voi dirde. Or brne . d vuol egli taulo a capire

^ho nolla scicnza del Cardinal Corsi 1 Ardvcscovo di Siena pole

avere piu fiducia chc non nclla voslra?

Ma, percb6 (segue il dollorc ad intcrrogarc r Ardv^u,>

pcrdio non adunare, anche in segrelo, i vostri teologi ,
i vo>tri

<minalori sinodali, e con essi risolvcrc Ic quislioni?

II perche e evidcnlc. L'Ardvescovo di Siena, conic voi slesso con-

fessale, ha scienza, dollriua morale clcologica per formare la >iu

coscienza e illurainare quella dei suoi fedcli. Cionouoslantc egli si

^ consiglialo (seinpre sccondo chc voi assicuralcj col Cardinale Ard-

vcscovo di Pisa, il quale ( sempro slando allc voslrc assicurazioni
,

avea avuto sopra cio anche il parcrc del Cardinale Antonelli. Oual

naaraviglia die 1'Arcivescovo di Siena, die da se solo pole v a dcdde-

.re il caso se volcva, 1'abbia dcciso a iidanza del parcre di due.Car-

dinali, senza iolcrrogarc allriiuo.nli i suoi teologi di Siena?

Benche
,
come sapcle voi

,
o dollorc anonimo, die il vo.^tro Arci-

vescovo non abbia adunali, aluieno in segrelo i suoi leologi? E che

sarebbe so voi slesso
,

a pag. iG del voslro opuscolo ,
avcslc assc-

rilo che il voslro Arcivcscovo cbbc in Siena mcdcsima i consign'

che poi egli segui ? Vero e che voi li disprezzale qucsli consi-

-glieri che voi supponelc essorsi scclli dall' Arcivescovo
,
e li denun-

date aH'indegnazione pubblica ed alia vendetta del uuovo governo,

facendo sapere che la genie chc dee consigliarc 1'Arcivescovo vor-

.fei fosse di una ddicala lealla : ne per bencficio no per ingiuria co-

nosciuta dal Governo granducale: nc lali mi paiono coloro chc ado-

perando 29 giorui del mcse contro il governo del Re, vanno ncl

trenlesimo a riccvcre lo slipendio . Colic quali polizicsche parole

-voi alludete evidenlemenle a quei nobili cd illuslri prolessori di Siena

he poi il Governo casso d'uflizio. Ma prima (U scrivere, con si dcli-

<cata lea.lta, quel voslro vile periodo, avresle dovulo far un poco di

-esame di coscienza, o dollore smenusralo, c vcdere se voi non vi siatc

ai trovalo, nei tempi andali, ncl caso di riccverc nulla da (iovcrni

che ora non riconoscele : ovvero se vi Iroviale ora abbaslanza co-

*aggio e senno per ricusare cio che il Governo che ora ricono

jiolesse oflerirvi
,
o forse vi avessc gia offerlo, per mancia dei vostri

\\'
anlichi e nuovi servizii di polizia.1
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M,i '

pnsto fan sro lubrico. nol qualo pori> il nostro dolkm

iglHWiTOgrain' Hi.- in molt,'
p:\rti

dd *\\n n|iu>nln.
- lorniamo

alle interroga/iani die egli muov" al >uo ArtHtaWfo. al quale chi

lile della romana r.h'usa di eorrispondere colle sue curtc

o del Cardinale segrelario di Slalo ; il quale, soggiunge il

doltniv insoli'nlr. per P>NIIV d! - *li'a '^ .-iMirliia

da mono del Priore di Compiobbi cdcl curato di Monlopcrtuso .

Al In
1

si rispoml." dn\ per uno clu 1 s'inlilola bpnrlio falsamonli-

<l6ttorc in tcologia. tfuesla A Ignoranza Iroppo crassa, s^ non nn/i

mali^namiMilf all'iMlala. (liaccbd hfin-li e nolissimochc nr-

gli alTari roligiosi il S. Padre si serve dell' organo dellerispetlivesa-

cro fongregazioni, siccome in questo si serri della Penilenzieria f

fieri del Cardinale Sogretario di Stato
,
tanto 6 fateo ehe nell* ecde-

^tica^erarchiaun Diacono, ancorch6 non Cardinale di S. Chiesa,

hia sempre nolla giurisdi/ione Inferiore ad nn sacerdote, che anzi i\

hono tnolli Diaconi che hanno giurisdizione episcopalo, e raolli Vc-

MY\i di.- non banno giurisdizione veruna. 11 ehe sianio cerli che

in Toscana 6 solo ad ignnrarlo il noslro dollore. NelPordine della

M-ii-nza poi, chi non sa che essa non e infusu col sacramenlo dell'or-

dihe, c che nulla viola che sia piii capacc di dar pareri leologici un

rhierico ed anche lalvolla un laico. cho non un branco inlero di

cerli falsi dollori di leologia ?

Dd resto anche <jui
il doltore 6 caduto in conlraddixione con so

inedsimo. (iiacdir
'

forse stile della Chiesa ^chiederemo noi a lui

che ognl presuntuoso, che sa poire del nero in sul bianco, esca

funri, con falso ahilo dottorale, ad insegnaro la Irolngia al sno Arci-

Inollre non avele voi slesso fatfe teslft le voslre meravi-

-!:o c!io il \iKlrn ArciM'vmo non ahltia diirslo consiirlio ai snoi

toolojri di Siena? Or bene, nonsapete voi che un Arcivcscov

piu di qualunque Teologo? Con quale logica dunque crcdcte voi

scorn rniiMilf ad un ArdM'.srovo ch' egli chieda pareri ad un r.ardi-

nale Diacono, e civddr invece convenient che egli li rhieda ad un

nlotc. quandii cd il sacmln!- i-d il diacono hanno entrambi il

in:'(!c>imo lif.-ll< di OXSIMV . ndl' onlin- sai-prdol.di' . infrrinri al

>vo?

n til. \ll 45 6Sfttanbre I860
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Sogue il dotlore o inlerroga. con un dilemma, cosi :

nale Anlonolli parla A contosuo, oin nomcdel Papa:

egli non 6 maiu-o sacerdolo : so- a nome del Papa, e in la! caso pnr-

ch6 non pubhiicalo qucgli ordini? Non sapele \oi cho nessuua log-

go ,
npssun online obbliga punlo una sociela quaJunqur

non venga nolle dobilo forme promulgate ?

Dove noi
,

falti in prima i dovuli elogi alia profonda rcieiv/a del

noslro (iollorc
,

il quale non ignora (benchr Palleghi a spropo^Wr)

T esislon/a in gcnerale della clollrina sopra la promulgaxione della

legge , rit-'pouderr uio cbe il suo dilemma ha tulli i vi/i di u;

male coniuio, e Ira gli allri qucllo principulinsimo di n\nlg8Hih|

tradimcnln conlro il suo medesimo padrone. Infatli udilc, o siottore,

e slupile: () il ('anlinalo Anlonelli parla a conlo .

c u<>
,
ed allora

egli e ir,!

1

aiiiorila rispotlabilissima. cho supera di gran lunga qnclla

di cwilo dollori pari voslri
;
o parla a nome del Pan; cd allora ,

dollorc mio raro, voi poteto andarvi a riporrc . La promulguzione

l>oi dillu legge oirira tpii eome
,
sarebbe a dire

,
un sordo mulo in-

cspcrlo in un
1

orchestra : giacche ,
o sJa o nnn sia promulgate la

legge, quosto die monla quando si Iralla d"ir au(<rila e vvrita !n-

trinseca della cosa?

laolliv. dove avoto voi imparato die nel caso noslro fosse n

saria la promulgazione pubblica e solennc? IVon si -jui di

leggo nuova, ma di iolcrprela:'.ionc c di applicazionedi legp-e vrcchia

o antica quanlo il mondo o la co.-neimi. Noi cretliarao die \o! \i

confessale lalvolta, signer dollorc: or bone, quando voi di'uv

confessoro sc vi sia lecilo queslo o quello, il confesso; "r\i il

suo parerc. ha cgli bisogno di pubblicarlo per Holla in sulle porle

delle Busilidio, o di farlo promulgare in piazza eon accompagria-

mento di tn-.mbe ? E eome dunquc prelendete che laSaera Prnilen-

zieria, quando da islruzioni morali ai Ycscovi, e per mezzo loro ai con-

fessori, e per mezzo di qucsli ai penilenti, debba promnlgare le sue

risposte come se si traltasse di un nuovo digiuno o d
1

una nunxa fe-

sla di prei-etto? Voi confondele qui cvidenlemente la promulgazio-

nc colla nolizia. La notizia della legge c certamente neco.ssaria in

ogni caso: essendo evidenle chc non si pecca senz'avcrnc coscienza :
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He a puo aver cosciooza senza scicn/u, ussia nulizia : ma la prouml-

ito ! Sarebbe belli cue, quundo la mamma onlina aisuoi bam-

lun di amlar a scuola
, quest! uscissero fuori coll' eccczione legalc

.1. li.i proinulgiiBMae dolla leggc c dicx-.s \bbiam Into uuchc

Mi lulli i Tootogi e S. Tomiuaso come uu Dullore di noslra oono-

scenza : ii qualo oi ki iosegnulu die n.-ssuna legge, nmun ordine

obbliga |unlo uaa *ockMn qualun<|uc sc prima noo vrnga iielle de-

liiU- loriiir fjroniul'iala .

|)un(|iir. niainiua raia. |n
i inu'calc jjiiina

il vofclro DH/IM iui'ampo di Fiorc a Roma, c poi \edrcmo sc dov re-

no andar a sc^ola, siocomc voi, mamma, prelonilol. .MM di coman-

darri. E probabilc cho a lal eccczione Icgaic la mamma ri>ponde-

rbbc con uuo M-hiallcllo. Ma quuudo si Iralla di dollori in Ti ologia,

btMOgna coiilenlarsi di usiire altri argoincnti di cou\iii/,ionc.

lncal/.a il doitore CUD un allro dilemma c dice : a 1 vtsiri ordiii di

Boina riguardano la coacienza do' crisliaui
,

si o 110 ? Se si , pcrche

nou gli promulgalc? Sc no, pcirbu gli fate conosccre ad alcuni?

Anclio qocsto dilotuma e vi/ioso come un toro indomito c volge

le corna omlro ii suu maudriano cosi : C) gli ordiui di Koma riguar-

dano la uoxieuza
,

allora pcrdiu scrivi-le luro conlro . si^nor dot-

lore di poca codcioir/a? () uon la riguardano, e jjerclio vo no occu-

pato rolauto? I'orcht vi date la mula I

1

un dopu i' aiirn. modcsli sa-

ctfrf/otf iiki IruUigi, cou opuscolelti velcnosi, anuuiiui o {jyoutlonimi,

inoatraiitk) le pugiia o eeldwio il viso, come pcnsoiic Don mollo si-

cure dell' oucsla del lallu \0dlio?

Del neslo il lallo r rhe r qucsli ordini rt.guardaiio la coscienza,

furono primul^ali stcondo die si doteva e si j>ok\a: cioe per odo

di risporia auU-nlica ddla sacra IViiilen/Jt'iia a lulli coloro cbc in-

lei rogarano. c |*r modo di coinuDicaziuoc a lulli coloro cue no vol-

^tpcrc IKT uurnia di loro coscieiwa. E quando mai si e udilo

per ogni caso di luoraio, .si abbia a fare una Holla esprcs-

jki
,

t
1

puiiWicurla su pel cwufcssioiiali ? H die sapele voi die 1' Arci-

no* i)bia appuulo lallo conosr .:li ordiui a culoro

die ibvcaao wpeilo ? IVcl >ui die I' Ardu'.scovo si fosse

recaLo ajipunlo a c L>.I
j

, ilf degli onlini inmano;

^ pculorale cou pericolo ,
iu aoi-

beduc i coa, <!' aver die fare colla poli/.h>
?
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Oui vi a.xpdtuva , igriila il dollorc all
1

Arcivescovo ): qui vi

aspcllava ;
cd io vi dico clio voi li dovcvale promulgate qucgli ordi-

ni a costo di andar in carceye.

L Arcivescovo Federico Borromco parlava appunlo cosi a D. Ab-

bondio nci Promcssi Sposi; colla sola differenza chc qui e D. Ab-

bondio chc parla al suo Arcivescovo. Ad ogni modo ci congralulia-1 U O

mo col dollore coraggioso chc al suo Arcivescovo predica in viso il
<->.

Vangelo, e lo conforta ad andar in carcere, anziche a tradir la co-

scienza. S. Paolo non avrebbe dcllo nulla di meglio a S. Pictro.

Ycro e che S. Paolo era slalo in carcere anch
1

egli qualche volta, c

jva pcrcio parlare con piu autorita. Ma ogni dottorc in leologia

dirillo di copiarc, quando credo
,
un tcsto del Vangelo; e pcr6 T

quando un dollore sa dire al suo Arcivescovo, che e meglio obbe-

dire a Dio che agli uomini
,
media encomio, se non allro, per I'c-

rudizione c per la corlesia. Ccrlamenle, se si polesse provare die il

noslro dollore non ha mai riccvulo da ncssun Govcrno no pension] ,

ne decorazioni
,

ne, cariche
;
che non nc ha ricevule dal Governo

granducale che ora egli comballe con un coraggio degno di carcere

di fischiale
;
che neppure ne ha ricevute e mollo meno ne aspella

dal nuovo Govcrno losco, sardo, aulonomo ch'egli ora sosliene con

un coraggio degno della crocc dei SS. Maurizio e Lazzaro
;

so si

potesse provare che egli fa vila penitente ,
senza curarsi della vile

gloria del mondo, ne delle sue pompe, ne de'suoi lucri, che I'Apo-

slolo S. Paolo vuole che disprczziamo sicut stercora
;
se si polesse

provare che, se egli non e andato mai in carcere per la fede ne per

le sane dollriue, almcno non ha mai conlribuito a pcrseguilare o

mandar in carcere allri veri marliri della fede e delle sane dollrine :

in soinma se si sapesse chi e qucslo doltorino, che consiglia al suo

Arcivescovo la carcere come consiglierebbe a s6 slesso una passeg-

gialina al fresco
, cerlamenle la sua predica sarebbe forse piu op-

porluna. Giacche, se il dollore moslrasse il suo viso, ognuno, siam

cerli, polrebbe riconoscere in lui uno di quegli anlichi anacoreli

che uscivano dalla Tebaide al tempo delle persecuzioni, e smunli il

viso, incolla lachioma, irsula la barba, laccri i panni, spirando dal

santo aspello penilenza e compunzionc . andavano predicando il co-

raggio ai marliri della fede. Cerlamente, se il noslro dotlore avesse^o ,-JTT jirruTJ '
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\oliilo mosdai
<|>i>l

xii<> bd \i : |i
p,M- inuili.'i n i>liana voile

re il.i doitore in leologia . be I* .i\n-li!.- mn.sinKo qua! & di

dii
pin' dire anchc laccndo: Fate, quello die io fo . Ma, poichc

qud vmlo M'SO ci e Irafugato, noi Inniarno forlo die la malignila

lrl secolo ri"ii MU tenlala di credon 1 di<- oso apparlenga in\

ad uno di quei lanli dolfori
,
scribi o farisei , i

i|ii;ili
ora lioriscono

,

die lianno oiii dirillo di dire: Fair tpu'llo die vi dico: ma non

f;lo (|iiollo die io Tacdo .

Ma di<vdie sia di queslo punlo persona!*-, poeo rilevanle all' in-

Irinseco dolla queslione, il eerto si o dio il nostro doltorc ha ragiono

ijnando alTerma die ora in Toseana, un Voscovo eho voglia fare il suo

ilinere, dee essere pronlo ad andar in carcere. E ci6 poslo, il nostro

dotlore avea qui una bell' occasione di appunlare contro il Governo

loscano qualdie paio di eorna del suo ;irsenalc di dilemmi. E se

ii;i!e doi dilemmi era fmilo
,
cerlo ci pare che ahneno un paio

(f inlerroga/ionl glie le po!ea fare. E non mancavano neppure le-

>li d.-l \ .ingelo da dlare a proposito. K il dollore li doveva sapere:

giarrlii

1

'

, sc non ne eonosceva allri
, polea cilare al suo Governo al-

meno quello slesso teslo ehc egli cilo al suo Arcivcscovo : cioe die

6 meglio ubbidire a Dio ehe agli uomini . Dal quale si ricava che

i VcM-oxi c i (lardinali c i Professor! ddl
1

Universila c i Curali c i

i!anonid e in somma lulli i eristiani debbono essere la^'iati liberi

di non cantare Tc Iknm sciniuniti, comandati dagli uomini c vielati

dalla C.hicsa. I'olcvaandie fare un'ulile digressionc coulro quei dot-

lori ignoranli r sacoi doli poco modesli die pubblicano, conlro il Pa-

pa e i Vesco\i e i Cardinali
, opuscoli se piu empii o scipili non si sa

brm %
: dollori e sacerdoli di poco giudixio. i qnnli , perdi6 e parlilo

di Toseana 11 (iranduca, credono, pome diceva il capitano di giu-

slizia alfo>te ddla luna piena nri Promps.* i Sposi che la canaglia

sia padrona di Milano c die non vi sia piu n<i Papa ,
no Vescovo^

m'1 allra aulorila fuori del Prefello e del loro poco ccrvello. V>

din- anche molle altre cose
,

e Inlte a propo-H,.. M,i se lo avessc

ddl'-. |."\pro dottore ! Addio pension! , addlo cariche
,
addio prod :

rod non glif n' s;inl)bono mancalc; ma il dotlore capisce di

qu.ili
iKM i iotendiamo parlare. Sarobbu accadulo a lui quello che

(ccrlamenle con suo gran dispiacere e senza veruna sua coopera-
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ziouo) 6 accadulo ad allri doltori piu dcgni di queslo nome, i quali,

per aver voluto upcrarc secondo coscicnza, furono desliluili. Perdu il

uotilro dullurc uso prudeuza e spese lulli i colpi delle sue coma con-

tra il suo Arcivescovo, da cui non ha uulla a lemcre, abbassamiolu

invece uuiilmcnle diiian/.i al suo Governo, da cui ha lullo dasperare.

Ma le punle delle sue corna non offcndono pero 1'Arcivcscovo piu

di qucllo die possano onorare il Governo dimm/i a cui s' inchinano.

Giacch6 n6 1' Arcivescovo era obbligalo a promulgare quegli ordini

piu di qucllo die fcce
,

ne egli iiioslro puulo di lemere il Goveroo

o i suoi dollori
, quando credeltc giunla 1' occasione di offenderc gli

uomini anzichc Dio 1.

E con cio noi ci troviamo aver loccato solamenle alcuni dei molli

errori di queslo libretto del dotlore; il qualc, in cinque soli capitolelti

di un opuscolo di non piu die una trentina di paginclte, seppe, con

infolico adc, condeusare il lambicco del poggio die finora noi ci

siame abhatluli a leggere in un raonle di opuscolacci velenosi scritti

in quest' ultimi mcsi contro il Papa e Roma 2. Dei die puo esscre

1 Cio slesso concede, seDz'accorgerseue, il dottore quando a pag. 10-11

dice air Arcivescovo: Perche, quando si Iralta di festeggiar lo Slaluto,

yolete si chiudauo i lempli, e i sacri paramenti si ascondauo ? Percbe noo

permellele nemmeno die altri festeggi lo Statulo? Ed a pag. 21 aggiua-

ge: Voi uon avete voluto fare una visita privala al Ue (sardo) e nem-

meno riceverneun desinare . Sa dunque raollo bene il nostro dollore chi

il suo Arcivescovo sa, a suo tempo, aver coraggio.

2 Gosi, per esempio, a pag. 6, dice: Lc vostre cJrcolwi, o Mousi-

gnore, da voi staoipale e dai vostri fratelli Arciv escovi, soiio un libetto po-
litico . A pag. 8 dice che i cosi detti ordiui di Roma sono strumento di

riazione . A pag. 9 e seguenti confonde la fede coir obbedieuza, e J><T-

chfe gli ordini di Roma possono essere non infallibili, nega loro ogni valor*.

Col chc il povero dottore decise, sempre seuz' accorgersene, che ue padre,

u6 madre, ue padrone, ne magistrato, no Principe, ne Re alcuuo di queslo

moudo huaulorila di comaadare ai suoi sudditi. InfaUi, se i soli ordini in-

fallibili meritano obbedien/.a
, nessuao puo arrogarsi in queslo mondo il

diritto di nulla comandare, salvo la Chiesa sola nelle materie di fede. A

pag. 12, scguendo il suo sciocco argomento, preso dalla confusione dclla

fedo colfobbedicMi/a, sosliene cbe le Rornagiu; e le Legazioni non sono

della Chiesa, perche non e infallibilc che siano del la Cbiesa. Si che, seio

uon provo che e in/allibilc che il raio capo mi appartieae, il dollore e
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i
* cln- did- i >>! :

- <iii onlini flfgrrli di RHib
! :tidfe-

rali i;
- <onu >li niiiii \aloiv in qtiiMioni di so\ranita o dflft-

rillo natural. : 'n.;d i

rali ncllc lon> < misr-ucn;-)' >no di progiudi-

7.io ,il eaUolii-Nmo lulti c tro qmsli rapi allro intcndim<Mito

non lianno cho di faro dclla ivlteinno nna lei a pnlilira .

Nfc a slupirc chc qucsli (fallori in teo%w, infarinati di qunlrhe

notizia loologira. siano in pradu. (piando si volgono a) molo, di far

pfggio assai dri laici o doi non dotlori 1. ('h(%>

qucslo appunlo ^

capaco di mozzaruielo se per caso m" iucoitlra per Sii-na. lesbc poi in

poche linee la sloria dcgli acijnisli tcmporuli <lclla satiti Sede, c dice piii

sprojmsiti clif sillahc, runic sc
-^li dimnstrcra i[ui sic- /o piii op-

porlnno. A pa.'. H d'nv chc il Santo Padro Pio IX, ncllc sue tiltime Enci-

cMche cd Allnctizionl, tntfrpretii sti-iummeHti" il Concilie di Trrnto. hi 5<?s

ta&ertece h Ic ilomagne o le L-jgaziom, aplf aho lire fatiiico <ioTerno,

fccero uso di ua dirlllu uaUirale . A pai,'. !.'> i ilcrrouip-nidi) per uu islanle

la serie dolle stn 1

intcrro^:i/iui)i air Arcivcscovo, le >ol^e invecc al Papa

medesinio, c, con insolon/a inaudita, tonta nioute nicno chc dargli una n:cn-

tlla. A pag. 1(5 dif.> in tcrmiaiv die - lo Ilomagne e Dologna singolarmente

rfconosefvano rfal Paint Falto dominio ^ollnuto . A pag. 17 sentenria cbc

I Romngne hsnno operato conformc al dirillo n;iturale si che non

e'k legge cli^ tenj^a , noii c'e sconuinica che val-^a ,
lion c'fe holla che

conti . A pag. 10 dice chiaro che " non si poss^uo applicarc ai governa-

tori dello !: I pcnc cammichc dal (lonoilio di Trcnto fulmlnale .

A pag. 21 dice che Tlslamismo >i lr;na in lT:ia. i h x
il gcncralo I.a-

moricierc se
'

accorgera ,
sc coutiiiu.1 a haxxif-.iro con qnelta grnte Hi.

Mima mara\i^lia poi chc a pag. 2S, duji.) a\.-r inlerrogalo arrogantcmeii-

IP il Pajn c I' \n-i\o-.'"vo di Siena. <i modi villanissimi arl in-

terrogarp an<-! /-onnp'jrl o"iiMn'Jss5rni. Insoinma non \r e linoa

di (|nost*npnrolo h" r;
' --oriosito ml m>' impertlnenra , e

spesso I'uno c I' altr.i.

1 Oda iufalli il si.;ii(tr dotlo, , ,1 hil

parli un laim, MOII ddtlorc. il si.-rnar \;<-rr,l > Tommnspo in un scrilto puh-

Idi.-;,' In' nrrnftrn> in Ittlrrnria ttnuto

toyKohtn*: Mtn Rrtlnrifi r?"lt* SVf../.- I'i,-

Jra/Jrt rnln*aitsf<tnn IHKO. Dopo fall? i doviiti *|o;ri all' VTad

ri ed ai maestri reHjriosi delle Scuole Pf* , il signor TO>IHHWCO, a mi

Iro f;:l-> dnit,. re possa opporro ;ilnia eceeiione

issa a Mgionarf dei Te Detim t^U comand.-ui al clero, e dice:

* In qtiesto tanto dectntato trionf liherta ia concessa al prelr
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casligo chc suol incoglicro a qucsti Iradilori di casa , obbligali per

voca/ionc aH'olli'mo c bullatisi per clczione al pcssimo. Qucslo c'in-

segna lutla la sloria ccclesiaslica, die i pcggiori scandal! c i peggiori

libri sono parlo appuntu di chi dovoa csscrc migliore. Si oho. pi-r

eonchiudere, uoi vi diremo, signor Dollorc, chc voi avcle fatto. non

solo un pcssimo libro, ma uua pcssima azionc, iusegnando col fallo

voslro a quejli a cui dovrcsle dare buon esempio, a disprc/zare la

Chiesa, il Papa, i Cardinal!, FArcivcscovo c la Religions, die ipo-

crilamcnle voi dile di rivcrirc quando non nc rivorilc i minislri
,

cd anzi i maestri. E slampando le cose die slampalc ,
ci vcnitc poi

a dire, cou lagrime di coccodrillo, dicanch'io Mousignore. piang<

sovcnle al vedere Tincrcdulita cbc fra no! serpeggia . Come se law

colpa di quest' incredulila, die voi vcdele scrpeggiare Ira coloro die

conosccle, non dovesse altribuirsi in gran parlc a quei falsi dottori

e falsi leologi e nienlc modesli saccrdoti
,
chc dovendo ingcnerare

nelle animc (lei fedeli il rispelto della religione e dei suoi ministri e

maestri, le cccilano invece coi loro empii scrilti
(
cosa da piangcre

veraincnle) a sempre piu non curarli e disprez/arli. Or non avcle

voi letto il Sanlo Vangelo la dove dice, in ben Ire luoghi almeno.

die: Qui scandalizaveril unum de pusillis istis qui in me credunt
,

expcdit ci ut suspendulur mola asinaria in collo eius, el dcmeryatvr

in profundnm marts ? Che vi pare di questo teslo o dollori in teo-

logia, o modesli sacerdoli ? (jiaivhi; speriamo die , collar's sludm,
i , i i ,-

arnverele ad inlendcrc que&lo lahno.
' *

lajiberta di tacerc : a lui, che non (les'essere ciambellano, non sia hnposio

il carico di portare ora a (juosto or.) a qnello le chiavi dcllc citla soggio-

gate, dclle ciltii liberate. L'inno Auibrosiano se piace ai laici cantarlo. si-

lo cantino in buona pace : ma non sforzino il prele a rivolgerlo al cielo

come una impreca/ione coutro coloro, per i quali ei pregava ieri e sara

forse costretto pregar domani. Saul' Ambrogio cantava a Teodosio ben

altro. So bene clic adesso difenderc preti e frati, non cbe lodarli, non e

cosa da osarsi impunemente ecc. , e segue a dire molle cose buone nii>u-

ad inesattezze perdouabili ad an laico non dotlorc in teologia. e ehc >i

possono anzi dire oro schietto a paragone delle insulse ed empie pnppo-

lute colle quali ora alcuni
'

poclii per grazia di Dio
) apparlenenti nl

clero toscano vanno imbrattando le carte, scandalizzando i Fedeli,e pre-

parando a se stessi gran materia da plangere o in questa o neH'allra vita.
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Vitn il.-l t'.mllimlf 6V-
'

<ln
)>iit

chiari

jiiiliijlutii
antichi <' inixferni, npern del 7V/'. (ii >,i n i MI. Hi - ( M .

/Vi-.v/Wc <l'l
('iillt'ifiit

ili .V. I'utrizio a Mnynooth. nni ilnlf hujle-

xe rectiln in ilaliano e aecresciuta di donunenli. - In hel \"|.

in I di pag. 18 non numerate. n.i\ f if : con ritratlo al prin-

i-ipio.
e Unola in line della fonn;i dei raralleri scrilti dal Mezzo-

fanli. Bologna, lipogralia di (I. Monli al Sole IS-'i!) ;o .

Ii r.anlinalc Giuseppe Me/zofanli fu tal miracolo d'ingegno e cosi

unieamenlc stupcndo nel suo pregio, che, per sopraTvivcre immor-

lale oeila ricordanza dei secoli, non abbisogna d'allro monumento

i lie del suo nome. Eppero la memoria di lui rifulgerft semprc ehia-

ra, insino a lanto die nel mondo si continui a parlarc uno de:li o(-

lanla c piu idioini die egli pirlo ,
e in pp-sso die tulli 5 qtiali egli

>Uto celebralo a voce e per kcrillo. Ma vero e altresi che

II graa tempo a' grau noini e grau \deiio.

Laonde >o a i)erpeluare la sua propria gloria quel porlcnto de' (i-

gliuoli di Adamo ba>li' a > >l"-sso, non baslava cerlo a serbarla pu-

ra dagli alliM-amonli cui sog.-riace sen/a srnmpo. col decorrerc degli

anni, la fama di ogni grandezza abbandonata al volgo : ed ai quali

egli gii viventc soltoslelle in nianiera che da inolti fu lenuto per no-

mo favoloso.

All' immulabile splendor* della sua ripulazione, era dunque me-

vli -ri di un libro falto in hello sludio
;
c qeslo, per Tonore d'llalia

odi Boioirna in ispeciall.\ la qu.tk al il.inlinale fu palria, era con-

-i 'Idtasse da penna italica . an;.i bolognese. E
nui Mpp:.ii!i.i che piu di un lellerafo di quella insigne cilia \olgeva

prr 1'animo qucsla nobile impresa , quando il dollo Professore di

Ma\im ilii >i .ux-iiiNC c^
r
li all' opera in Irl uul.i, e fe speraiv di con-

duria in iii'do dn- rin- _na non die dell' lUlia e di FeMn i .

in i )' II nn-N.-i-. di rui fu , come niun aliro mai, cilladino il Mez-

zofanti.

B1M|
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Or alia fine cccola vcnuta in luce c dair inglese ,
in cui >lala

compilala originalmcntc, trasporlata in volgarc per cura di coltis-

simi srrillori di Bologna ;
c da essi c dagli editor! sopraccio arric-

i-liita di noli/io c document! che erano sfuggili alle iuvcstigazioni

dell
1

ooulaliiwimo Irlandeso. II qualc come fo.sso idoneo a col

con esrto felice 1'arduo disegno, e come abbia con Feflello appagala

I'espHtazioae chc di se aveva ingenerato . lasceremo die 11 dicaiio

i fflenlovati editori.

a Al primo guiagere di qucsla vila Ira noi, ci cadde tosto in pcn-

siero di rccarla ndF ilaliana favella
,

lanlo per oioslrarc all' Aulorc

come si pregi il suo dollo lavoro, quanlo per fare manifesto I'amorc

e la slima. in cue Ioniamo il Mezzofanli. E poi da por mcule che il

lodalo Aulore scrivendo quest' opera si e trovato in eondizioui assai

favorevoli. Egli aveva personalmente conosciulo il Jlexzofanli, ave-

va eonvorsalo con lui, era slalo leslimonio di piii d'uno di quei pro-

digiosi espej'iiuenli di Hague, che quegli ebbe a soslcnere
;
ed ave-

va udito i! raccanlo di allri da quei medesimi che lo avevano am-

miralo in Roma. Egli pole di tal guisa acquislare inlera conosceuza

del caraltere, dellc doti, del sapere dell
1

uomo meraviglioso. A lui

venne dato di conoscere molte e moltc persone in Inghillerra ,
le

quali ia modo singolaj-e erano per ammirazione e per aflczione l)c-

nevole alia momoria del Gardiaale : e da esse ha trallo copia di no-

tizie, di aneddoli di giudizi. Egli e fornito di molla doltnoa, co-

noscc pwewhio lingue, lia molla erudizione, e niollo amore a cosi

fallo gonere di studi. La sua stanza nol centra del mondo oommer-

cialc ha dato alia sua diligcnx.a scnza pari, heir agio di ricercaro da

ogiii ooaoscenle del Mezzofanli, fosse ogli Belle piu rimole contrade.

scWarimeftli e giudizi sul possesso die quegli aveva di lale o tal al-

Ira lingua. Qointli uoi vodiamo recale in mezzo ad ogni tralto lo piu

autorevoli lesUmonianze, avule daluoghi i piu disparali dclla lona.

Anche il giudicare dell
1

Inglese piano e calmo
,

e la coudizione di

slraniero , lo hanno messo in grado di poire il todalo in tal visla .

die un Ilaliano nan ravrebbc forse potulo meglio .

La sluria che egli fa e dunque vasla, compila ed il suo giudi-

/io e autorevolc ed iiuparziaie. Onde puo dirsi che ha fallo del Alcz-
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thro e gomiino ritralto, colla espo*irione della stupenda'stoa

'Nostro inlendimenlo non i dl enlraro (jui a dieeoiw* per istwo

IflPfnlrinsrco morilo di questo lavoro del HwseH, * delto aggiunl*

reeatevi d.iuli edilori : rosi ehe egli resla per ora la sola fonle. da

cni >i possano nVavaro eonteza* aulcntlche deH'ammtrando p<

nafcgio die vi 6 drsfrillo. Ci refitringeremo in quollu Yeco ad ar-

ccnnarc in compcndio la conlonon7a dol volume : ossondn HAJ 8kXi-

rissimi die dalla mnslra i buoni conoscitori ar^omenlcranno la in-

Icrna bonla c ptMfoyiono <ld!>iliHcio.

Va innanzi alia vila (toWinolito Porporalo un proriosissfwo ftomnia-

rio storico di pagiiif r.MV, col lilolo di Metnorie dei pin rhfarf poli-

glotli anliclti c nnnlcrni, clio rialuminnsa IcstimoniiHixadoUa sinimira-

ta suppelletlilo dievudizionechc si ha lesoreggiafo iJRiHwell in quesla

ragione di discipline. Niuno por avvrntura mai hatratlalocon ugua-

loampi(//a e rigore di rrilica rjuosla matoria piona (Hnovila qnanlo

piaeovoli a risaporsi ,
altroltanln spino.se a distralciarsi dalle inccr-

Iwze che le assicpano. Non ^ ordinc di doltrina, esordisce egli, il

(fuafe piu di qnello ondc imprendiam a f.iM'llare. abbia lasciatn mi-

nori tracce dopo so
,
ed abbia ricevuto dalla sloria una piu scarsa

misura dt giuslizia. La seen^a delfe lingue, risgiiardata siccome una

qalita piulloslo pellegrina cho di alto aftire, snscila ammirazrone

per alcun tempo, e allora ne va forse soverchio grido : ma queslo in

biv\r andar si fa mulo; quindi ) die pregi siffalti rare voile sono a

noi tramandati durabilmenle o aceuratamenle. 1M ebe
,
men fre nel-

la lelleralura di ogni paese veggiamo abbondevolc ricordanza dei

diiari poeli, fllosofi e storiei, v' hanno fM)rhi e/iandio fra i ran

tori de'easi memorandi, cuisia piaciulo, TUOJ nel priseolempo r> vuoi

nol noslro, porre Tanimo alia storia di cbi molto seppe in opera

di linp:iio
2

.

La Meinorin e sparlila in due periodi ,
antico e mofienw. Nel-

M risilf tenlone alle rimolissime eta degli eroi e dei mitt, o

1 Prefazione degli edltori bologno>i.

Pag. HI.
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sceode gift con piede phi franco per altravcrso i Giudei, i Greci, gli

allri Asialici, gli African!, i Roman! : c nclKcra nuova, osservalo Hm-

pero diRoma fino alia sua divisione, c corso nel medio cvo i tempi

delle Crociale e le scuole morcsche di Spagna, c ornaali i vhiggialori

Yeneziani, s'arrcsla alia cadula di Coslanticopoli die rivcrso nell Ua-

lia il fiore del sapicnti di Grecia, cd aperse il pcriodo moderno.

Oiisio cgli svolgc piu diflusarnente in ben selle capi, dove lesse i

calalogbi, e per ordinc sino ai di noslri, narra dei poliglotti orien-

tali, italiani,spagnuoli, porloghesi, franccsi, ledeschi, olande^i, fiam-

minghi,ungbcresi, brilanni, irlandesi, slavoni, russi, polaccbie boe-

mi. E percbe nulla mancbi di curioso in tal proposilo, ei locca dei

monarchi o principi odierni parlalori di piu favelle, c per ullimo del-

le donne cbe in do eziandio ii scgnalarono.

Dei primiscrive cosi. >e lc corli raodernc sono vuole (|i cbiari

esetnpi si falti : die il morlo Imperalor delle Hussie favellava in cin-

que idiouii : e parccclii sovrani regnauli al di d'oggi, banno fama di

preclari linguisli, come a dire, per tacer <T allri, Alessandro di Rus7 r

sia, la regina Yitloria e Xapoleone III. Dollo de'classici idiomi e il

giovane Francesco Giuseppe d'Auslria, ed e ancbe inlendenlissimo

del 1'rancesc e di lulle lo lingue del suo impero, cioi della ledesca.

ungherese, boema, serviana ed ilaliana. Filologo insigne non meno,,-

cbepcrilo liuguista e il principe Luigi Luciano Bonaparte , e ne da

prova la sua Parabola Poliylolta del Seminatore 1.

Delle donne poi ci ridurremo a indicare , fra le italiane
,

la Tar-

quinia Molza di Modena cbe fu sperla ncl latino, ucl greco, neH'.e-,

braico e nell'arabo; la monaca domenicana Cassandra Fedelc da

Yenezia, TAlessandra Scala da Firenze, KOlimpia Fulvia Morala da

Ferrara inlenditrici sollili di greco c di latino; Margbciila Gaelana

Agnesi da Milano, cbe aH'cta di nove anni era di incredibile pi-ri/iu

in latinila, e nel piu bel verde della giovinezza apparato il gretQO Vi
i

Tebraico, il francese, lo spagnuolo ed il ledesco, vollu le spallc al

mondo e vesti T abilo di suora della Carila. Bologna poi in queslo

fatlo si levosopra lulte le altre citta deirilalia. Diede la Novella d'An-

1 Pag. CXLIV.
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'

dn- ( \ chfe avea p-r r.uimno di premiere It- \<vi del padre nrll'fn^

segnamcnto dellTnivprsit' \ando per/) la cautela di velarsi la

faccia. p<T tema flu 1 la propria sovrumana bpllezra non avesst ra-

pilo a >' I'animo dcgli uditori. 1
v

ulal.i la Milancia madre

della delta Novella c di poco minor sapere. Dicde pwia I.auraBas-

>i: c finalmento r.lotilde Tambrnni die lesse lingua preca e fu cnm-

pagna del Mczzofanti, siccomc nplla cattpdra cosi nplla s\tM>!urrf,

per a\fiv con lui sprbala la fcde al dovprno dol Pontcfirc . 11.-^-

to I! giiir.untMilo alPintrusa domina/ionp dpi forpslipri.

Ma sc rarissimo 6 il valorp del qualc dasaggioil Huwll ncllasua

Memoria, sopramodo mpritevolc di pncomio 6 la sagaria di avprla

pcnsalampnlc composta ppr mpttprla innanzi alia vita dpi gran Car-

dinale. Cgli 6 qupsto il fondo del quadro. aTTisano con giustpzza

gH pditori, sul qualc dpvc con luce tutla propria spiccare quegli che

I \utore intendc di lodare. Ogniconfronlo in gpnerale fa mala prova:

e non vi hanno che Ic cose di online sopremo che prpndon risalto al

parap:one di altre purgrandi. 2 Noi luttavia prima di passare ollre.

ci crediamo in debito di ofTerirc caldc gratulazioni alia genlil penna

del conte Ercole Malvasia Torlorelli di Bologna, il quale ha reso

in limpido, collo e naturalissimo italiano il teslo inglpsp di quesla

Melnorid.

La Vila che viene appresso ,
5 lulla rinehinsa in dieiasscttp bei

capitoli parlili secondo la serip progressive dpgli anni, dalla nascila

del Mpzzofanli
, grado ppr grado fino alia sua morle. Con qiiale

animo poi T accuratissimo c leale Aulore abbia ordila e mcnala a

buon terminc cpiesf opera si falicosa . giov'a leg?erlo nelle sfiiu^nti

parole slagliate dalla Ricapitolazione che fa del soo scrilto.

I'IKNM dire con inlpra vcrila, clip in nessunissimo caso ho volnto

che la mia p ammirazione de^li slraordinarii doni del C.ar-

dinalo, mi conduea o abbia parle in qupsta ricprea : n6 ho mirato a

pronunziare sentenza
,
sc non coll' evidenza in mano. Una lode non

merilala non serve se non ad offuscare un gran nomc : non eget

1 Pag. CXI .\ M
i Prefazione cil.



71ft

mendacio *ostro. Ho compreso cho provvcdorei meglio allafam

Bfejteofanti mostrandola nclU sun aemplicc <' nuda vorila; cd ho cer-

rato di lui senza liraore o con ouesla nolizie da qualunque p

ore repulassi possibil cosa oltenorne
,
c da pcrsone di ognl qual'la.

paese o oredenza; da luoghi amki ,
da indifferent!, pd andi:- da

o.siili. in una parola da tutli quelli sonza cccezione, che io conoscessi

o pcnsassi possedcre probabilmento mezzi chc conducessero alia so-

luzionc del rilevantissimo problema ncgli aiinali dcirunuuo ingegno,

qualc 6 quello racchiuso nclla prescnlo sloria l.

Di fatto per giuslificarc questa cosi imparzialc diligcnza del Rus-

sell, non fa d'uopo di alti-o che di scorrerc eon Tooebio le copio.-

legazioni ,
con le quali a pie di pagina conforta molto spesso quanlo

ogli asscrisce. Net capilolu sesto che aprianio a caso r ed c di sole

venluna faccc, ne troviamo oltre a dieiollo : c vc u'ha di inglcsi, di

francesi, di italiani e di danesi callolici o prolestanli alia mescolata:

lord Byron verbigrazra col Santagala ,
il Manavil con T Abate Gau-

me, lady Morgan col Molbech
,

tutli conoscenli gii dol Cardinale, o

testimonl per veduta o per udita di do chc afl'crmano di esso net

libri loro.

An/.i e costume suo d' innestare . dove puo, ie cila/ioni slcsse rn-1

corpo del racconto : dal che precede una continua varieta d'incontrf,

di dialoghi ,
di aneddoti die crescono diletto a chi legge , cui par

d' ascoltarli dalla bocca medesima di coloro a' quali inlervennero, e

fanno stupire la indomabile pazienza dcir Aulore
,
che tanto ha fru-

gato e rovistato per atliugcre il nello di si niinuti particolari sul con-

to del grand
1

uomo. Fra i millc \alga di prova questo paio di casi

che riportcremo, scelli alia venlura.

L'ecclisse del Seltembre 1820 aduno in Bologna e nelle citta cir-

coslanti una elclla di scienziali convenutivi da ogni paese d'Europa.

Di questi fu il celobre aslronomo ungherese Iwrone Von Zach
,

il

qualc col principe \Volkonski russo e col capitano Smyth vennc

collo dal professore Caturegli nelF Osservalorio
,

e vi rimasero col

Mezzofanti in quanto duro Toscuramenlo del sole. Or narri il baronc.

L'ecclissi annulare del Sole
,
scriv' egli nel suo Giornale ,

era luia

1 Pag. 814.
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,i nor lutli. oil M.v/oianti nc fu un;i per no*. Qao-

sln U.MI.> slraordinario . voro emulo di Mitrid.il.- . paili

tongue Ira vh. mort.. m>)la manicra rh'io sono |>or

Mi mosse da prima la purola in ungarese, e wn complimenlo xi ben

!;. o in un si ecccllenle uiaggiaro, die io no fui lullo alloailo

e
s'.nj)

-!'iii.>. P.)~-!:i mi parlo in todeaco, da prima in hoi liMnacuflu

6'wv I ->riii poi nt-1 dialeilo d'Auslria e di Svevia, con nna

Yorita di pronancia die raddoppio il mio slupore , e mi fecc dare in

uno si-i.ppio di ris a . al ponsaro (ino a qual punlo io era ingaunaio

da!!' accenlo di qucsto tuirahile professore di linguc. Parlo iiigle.sc

al capitano Sunlli , TUSSO o polacco al principo NVolkonski
,
nou gia

balbuzicndo cd esilando, ma cosi speditamcnto come se avcsse par-

lato il dialetlo boiognese, sao nativo idioma : ondeclic io quasi non

sapeva disl.uvarmi da osso. A praozo dal Cardinalc legato Spina ,

Su i Eminenza mi miso a (avoia a wuilo di lui : c dopo avcre con

esso lui conversatt) in parecchie lingue ,
Ic quali lullo parlo mollo

racglio di me, mi venne in pensiere d'indirizzargli sco-z'allro alcune

parole in valacco. SiMiza punlo esilare e senza moslrar di nolaro a

qiinl dialdto si poco nsilalo io 1'avessi richiamalo
,
onlro il n>io poli-

glolla nel raedeeimo linguaggto, e con lanta preslezza die io fui co-

slrello dirgli A bell' agio, signor ab.Ue ; io \ eraoienlc non posso

seguirvi, sine alia line dol mio lalino-valacco 1 .

A]i|uanli giorni prima dell.i inia parlenza da Roma, conla di se

Monsignor .Malon Vescovo di Bruges, nel Maggio del 183o
,
mi ab-

ballei in quoste prclalo {
il MezzoCanli nella sajrreslia di S. Pielro

,

cd esso di subilo mi diressc la parola in flammingo; e com' ebbi ri-

>po>lo, mi rimprovero d' avcre dimenlicalo la malerna inia lingua,

percho io mescola\ i, disse cgli, pai'ole Ic.i. >rh -. 1'rr lermo

il rimproNero era raziouale
, essendoche io ii -,iti inlorno a

In 1 anni nel ('ollogio (iermanico , dove un poco iu>|>arai quesla lin-

gua, o dove inlanto m'erano mancale occasioni di parlaro il nali\o

lioguaggio. Una lale ripreusione per \\
\\-le di un ilaliano che cosl

l,i\.i liviiini- di iiajmningo ad un liainmingo, mi pane, mollo comica

"

n>i dilt'lto non poco <.

1 Ptg. 110. - 2 Pag. 188.
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- Non e poi da crodersi die il viilcntc Scritlorc csibisca per oil!

lulle, scnza riguardo alcurio, Ic autorita chc adduce. Impcrotvliu la

uso non infrequenle di eccezioni discusse e ragionale con finissimo*

eriterio : colalche da ogni pagina traspira lucido quclFamor veri die

e la condizione piu ncccssaria, c cio non di mono si rara oggidi.

eomponitori di sloric simiglianti.

Allra commendevolissima dole di queslo lavoro del Russcil

chc di paro con Ic prodigiose qualila dell' inlcllelto e dclla nalura

del Mezzofanti
,

viene dimoslrando le sue amabilissime lirlii di

candore, di innocenza
,

di modeslia, di umilla schiettameDte cri-

sliana, di zelo sacerdolale e di carita si dolce e dilicala
,
chc inaa-

niora di quclP anima sua bclla come un angelo ,
e che nelle gra/.ic

dello spirito nicnle infcriore fu allc prerogative sovrane della mente,

II capilolo pero chc piu di qualunque allro si atlrac Ic considcra-

zioni degli enuliti, c rultimo ncl quale 1' Aulore disamina altenla-

menle il verace numcro degl
1

idiomi con cui ebbe qualche faniiglia-

rila il Cardinalc
;

il modo con cui li apprese ; gl
1

ingcgni e la pra-

lica del suo studiarli
;

1'abilo del suo pensare in favcllc cosi bizzar-

ramenle diverse
;

la singolarc lenacita della sua memoria
; Tagcvo-

lezza ond
1

egli godeva di piegare gli organi della voce a tanle sorle

di slranissime proferenze ;
e infine la mole slerminala di nolizie sto-

riche e filosofiche e di solidissima letteratura classica, la quale avcva

accumulala in un coi materiali vocaboli di lanli linguaggi. E noi
,

per non rimandarc digiuni aflatto i leltori noslri di quel primo pun-

lo capilale del numero delle linguc saputc dal Mezzofanli
,

riferire-

mo in iscorcio 1'esilo dcllc riccrcho c la scnlcuza che il Russell Uc.no

per meglio accortata.

Nel 1805, secondo il P. Caronni, egli aveva voce prcsso Tuni-

versale di essere sperlo di oltre a venliqualtro . II Giordani del

1812 sembra indicare una somma maggiore di qucsla. Stewart Ro-

se, nel 1817
,

discorre di lui come di quello che legge\a vculi

lingue e ne favcllava diciollo . Vedemmo il barone Von Zach, ncl

1820 alzare il conlo degl
1

idiomi da lui parlati a trentadue. Lady

Morgan osserva che la fama pubblica in Bologna gli assegnava pe-

rizia in quarauta lingue. Egli stesso uel 1836 nolifico al Mazzinghi

di saperno quaranlacinque ;
e prima del 1839 soleva dire ne so
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["'i rrlia il bolognesc. Avcudolo alquaulo piu innanzi

il Muni \iolTpregato chc gli \l.'s<r dare 1'elenco degli idiomi di cui

\;i ronlc//a. j:li in.uido tin foglio cou iscrillovi il nomc di Dio in

lau'llr. Nil!
1

anno 18iG
, circa In 1

priuiu di morirc
,

dfsse al P. Brcsciani di sapere scUanlollo Ira lingue c dialetli ;
CM I

una lisla parlivipaLi al Husscll dul cav. dollorc (laclano Minarelli

nlpote al Cardinalc e falla sopra carle c libri dello zio
,

fa salirc la

somma allo sconfinalo novero di cento c quallordici
1 .

So non chc I'Autore dopo lunglie disquisi/ioni, rcpula di doversi

disrnslare' un poco dal calalogo del Minarelli
;

e Uislribuili gl' idio-

ini in sei class!, confonuc il grado di perfezioue nel quale egli slima

avei-li conosciuti il Mezzofanli
,
ccco Tordinc con cui li numera 2.

I. Lingue frequenlemente provale e initiate con rara ecceilcn-

:,i 30.

II. Lingue clu* diccsi aver parlate speditamente ma poco suflt-

cien'emcnle provate : 9.

III. Parlale di rado e meno pcrfellamenle : 11.

IV. Parlale imperfeltamenle ; poclie sciilenze e mantere di fa-

cellar familiare : 8.

V. Stuliafe s.ti lihri
,
ma die non si sa cite le parlatse: 13.

VI. Dkl.'Ui parhili, o fao pnrticolarila inlese : 39.

loq

Ouoslo caleolo furobbc asccndcre almcoo a ccnlo dieci gli idiomi

in qualche modo conli al porlentoso Cai dinale, ehe pur inai non era

uscito funri (I* 11 Italia. Dal ehe si ritrae chc ad ogni buon dirilto

il Papa Gregorio XVI gli pose il soprannorao, chc cgli fa unico a

merilare, di Penlecosle vivenle 3.
'

1 I'jg. 3n-18. - 2 Pag. 323-27.

3 Non sura Torso discaro ai leltori ehe spccifichiaroo qui nominatamen-

le le linguo e i dialetti giusla Ic class! tracciatc dal Uussell.

Noll. i (uiiua vanno ; fcbraico, Cebraico rabbinico, Farabo , il caldeo ,
il

(Opto, I'urmeiw anticn, rarnifiio moderno, il persiano, il tvrco , Fnlbanrse,

il mattew, il greco, il yreco modcrno , U latino, Cilnliano , lo spagnuoh. it

portoghcse, il francctc, il tedeico, lo tvedctt, il danete, folandetc , il fa**

Scrlc IV, tot. VII. 46 6 Settembre 4860
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Per cone) usiouc di lultal'opera, il solerle Irlandese mellc utiAppen-

dioe ndla quale riporla un diciannovc componimeuii poetici in niolte

lingue, scritti per varic conlingenze dal Mezzofanti. V e un salmo

cbraico, un' ode greca, un esainclro lalino : ma ad ognuna tlt'lle

ailrc pwsiij in favellc slranicre tien diclro la versionc in lingua no-

straie. La raocoUu si termina con un dislico polacco, dal Cardinale

medesimo cosi rifallo in melro Haliano.

Vcrgin Maria - Ricorro a Te ,

Clomente c pia
- Prega per me.

Schermo a mia vita - Madre sei Tu
,

M impetra atta - Dal Tuo Gesii.

Ma la prcziosila di qucsraureo volume
,
con fluidissimo stile vol-

tato dall' ingiese per induslria deir egregio signer D. Alessandro

Fantelli parroco di S. Catlerina in Bologna, ha riccvuto incremeuli

mingo, Finglese, I'illirico, il russo, il polacco, lo czeco o boemo, il maggia-

ro, il cinese.

Nella seconda: il siriaco, il geez, Tamarinna, Findostano, il yutarttte ,

il basco, il valacco, il californiano, /' algonchino.

Nella. terza : il curdo, il georgiano, il serviano, (
i dialetti deiJa Bosnia

e del Banato
)

il bulgaro, lo zingaro, il peguano ,
il gallese, Fangolese, il

messicano, il chiliano, il peruviano.

Nella quanta : il Cingalese, il birmano
,

il giapponese, Virlandese, il gae-

lico, Vindiano chipptwa, il Delaware, alcune lingue deW Oceania.

Nella quinta: il sanscrito, il malcse, il tonohirtese , il cocincinese , il tibe-

lano, I'islandese, il Utpone, il rute-.no, il frisone, il lettino, il cornotagl'me ,

il quickua, il bimbarra (Africa cenlrale).

Nella sesta i dialelli ordinati cosi. EBRAICO uno
;

il samarilano. ARABI

qualtro ;
il siriaco , Fegiziano , il moresco, il barbaresco. CLNESI due; il

kiang-si, I'hu-quam. ITALIAN! sei
;

il siciliano, il sardo, il napolitano, il bo-

lognese, il lombardo, il friulese. SPAGNBOLI tre
;

il catalano, il valenzano
,

quel di Maiorica. BASCIII tre ;
il laburdeno , il suletino ,

il gvipuscotmo.

MAGOIARI quattro; il debn-czeny , ffpfrlex, q\n-l di Pfsth, iltrmsitvano. TE-

DESRHt pih di (juattro ;
Femtico gotico, il rrzio, f/url dei sette Comuni, dialftli

della Gnmania sttlenlrionale e meridionale. FRANC.ESI sette; il provenzalr,

il tolosano , il borgognone , il gvascone , il bearnere
,

il lorenese
,

il basso

brettone. I.VGLESI cinque ; quel di Somersetshire ,
di Yorkshire , di Lanca~

shirv, di Lowland c il basso sco-zete.
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non piccoli dalle giunlc di Note a^ai rL'u.inl'-\oli c <ld\\'Appen-

oiulf 1 hanno corrcdalo gli edilori. Kglino , siccome concit-

l.uiini eld Mczzofunli
,
avevano a muno una dovizia di doeumenli ,

di lellere c di altri manoscrilli cho fornivano gran luce, a rischia-

rarc vieppiu K> naiT.i/ioni dell' Auloro. Sopra lullo avevano ,
da

polcr consullare a lalcnlo
,

le scrilturc aulografe Insciaie dal Car-

dinalc in eredita ai suoi nipoli: i quuli, per nubile impuUo di caiila

patria, le hanno eedule alia Biblioleca del Comune di Bologna ,
do-

po che 1'auguslo Ponleficc Pio IX ebbc donala ncl 1857 a quella

dell'Universila, la libreria poliglolla del loro incomparabilc zio.

Con la scoria per6di tali roonumenli,slalo lor facile vantaggiare

di moilo la presenle eduionc. La parle piu cospicua dcllc nole sfc*

nelle lellcre
,
vuoi del Cardinal** ad amici e ad illuslri personaggi ,

^oi di quesli al Cardiualo. L'appcudice poi oltre alquanle nuovc

nolizie sopra la \1la di lui
,
rcca un ccnno dei suoi auiografi , uno

tpicilegio del suo epislolario, e prove piu abbondaRli delle lingue

da lui posscdulc. Hi Iroviamo con piacecc il calalogo delle accadc-

mic o islituti che si onorarono di aveilo a membro : e sono, Iru di

Furopa e di America
, piu di Irenlasci. Leggiadrissima e gloriosa

pel loscano linguaggio c la Idtcrina che niando a quella della Cru-

sca, ringraziandohi di averlo aggrogalo nel suo corpo. La trascri-

vcremo perehe breve.

Tanlo mi e grato il lilolo di accademico corrispondento della

Crnsca, quanto e Tamore che porto al piil gentile Idioma, nel quale

vcggo riuniti i pregi che Irovo sparsi nellc allre linguo. Conx>sco di

non meritarc cotanlo onore .

Bologna 1 Febbraio 1825 .

< Giuseppe Mczzofanti

Le angustie dello spazio conscntilo a qucsla celcrissima rassegna

ci astringono a far punto. E noi il farcmo rallegraudoci cogli cdilo-

ri
,

i quali non ostante Kaspre/xa d^i lenapi e le fortissimo diflicoHi

che si intraversavano al loro dlvisamento > con, zclo invincibile ne

sono venuti a capo; cd hanno per lal guisa, nella palria loro, paga-

I" un tributo di giiisli/ia alia mcmoria di un ciltadino
,

il cui nome

>ara sempre di ornamento immorlale a Bologna.



BIBLIOGRAFIA

A.NONIMO Delia Vila di S. Camillo De Lellis. Racconto storico

sa 21* di pay. 204 e 245 coa un rame.

La Divina Gommedla di Dante apcrta in Prosa da S. A. di A. Senza le

consuete annotazioni anzi con avvertenze in proposito di quelle. Parti*

Prima, L'lnferno. Ancona 1860. Tipografia Aureli (tint. eComp. fo

Vol. in $.' di pag. 253.
La Scomunica: piccolo catechismo. Torino, lipografia di Luigi Fer-

rando 1860. Un fane, in 12.

La Scuola sentimenlale. Ragionamento letto il 23 Luglio 1860nelia tor-

iiata ordinaria della Pontificia Accademia Tiberina da G. T. Roma

presso Giuseppe Genlili 1860. Un fasc. in 8.

- La Valle di Almcria. Della pubblicazione delle Lelture Caltoliche fasci-

colo XXII Anno'll." Agoslo 1860. In fuse." in 46." di pag. 80.

Perche Pio IX non vuol cedere leLegazioni? Risposta diun caltolico iU-

liano Genova, Stabilimento tipografico di Giovanni Cnorsi 1860. Un

fasc. in 8. di par/. 48.

ARISIO EMILIO - Della Vita e delle opere di Q. Orazio Flacco: Discorso

a'suoi alunni del P. Emilio Arisio C. R. Somasco, Professore di bello let-

tere nel Collegio Clementino Roma, tipograpa delle belle arli 1860.
Un fasc. in 8."

Delia Vita e delle opere di Vincenzo da Filicaia: Discorso del P, D. Emi-

lio Arisio C. R. S., Professore di belle leltere nel nobile Collegio Cle-

mentino, lelto nclla Pontificia Accademia Tiberina il di 14 Mnggio
1860 -

flowa, tipografia delle belle Arli I860. Un fasc. in 8.

ARMANM AUMANNO I falti dell'Asia maggiore estratti dalla FIORITA di

Armanno Armanni, dello volgarraenle I'Armaniiiuo. Teslo di lingua del

secolo XIV, messo la prima volla a slampa sopra un codice della Spe-
i elliana, per cura e con annotazioni e prefazioue di Gahriele Fronduti.

Prima etlizione Fossombrone ,
StabilimciHo tipografico del Metauro

1860. Un volume in 32." di pag. 136.

La Fiorila dell' Armanni, gentile c can- ria conipcndiata <li Inlli i popoli <li I UK n-

Jida scrittura del trecento, conticne la sto- do, come pntca Tarsi in qoel secolo. Kssa e



BIBI.IOGRAFIA 725

ocora inedita, tuttochr fosse nola ai Iritp-

rali pin cbiari, t ne ave*sero con alte loili

fivdlato ntolli itorici delta nottri letteratv-

ra. II Codiee, che venne nolle mani del ch.

stg. Fronduti, conservaii nell' Archivio M-

grclo della Uiblioleca Sperrlli in Gubbio : w-

deceate : ha le recchie deiioente, e i modi

\\f.i\ laagiati : dsto qnalrhe arriso nrllc

breti oole che qua e coli ha aggiunlo. Tul-

to cio perche questa prima slampa ien di-

r'lisaU ai giovanetti, la nientc e il cuorr del

qoali ban bisogno di tali aiuti. Ben iltro

so fa copitto dall'originale dell'Armanni nel divisamento, e piu ronsentaneo alia esigenza

1412 da un copista Jilijrnt*. Si
(>ia ulli di aimili rdiiioni

, prumeitc ejjli di tcnere.

anni che il Fronduti ha prnmnna la Mumpa qaando pntra rtofpiire il suu caro disegno di

inlera di tntto il eodic: ma impedito dalle stampare rompinlamento 1'opera: not spe-

*pes che qnesta esigerebbe ha voluto darne riarao che 1'accoglienia che farassi a qurtta

piccolo saggio, eitraendone i fatti pruora lo aniuirra a por mano quabto pri-

ma alia desiderata impressione di questa pri-

ma Storia l'nirer$alt scritta in nostra fa-

Telia.

dell' Asia raagglore. LVditorc nel darli alia

lace ha dmsa in cap! la maleria, apponen-
dovi i (itoli: ha tolto ogni frase nieno che

\H.NO VALENTINO Nuovo sisteraa di Tasliera e Musicografla, proposto

tlairingegnere Valentino Arn6. Torino, stamperia di Composilori li-

pografi 1860. Un vol. in 8." di pag. 3/ con lavolc.

Al DISK) GUGLIELMO Sloria dei Papi per Guglielmo Audigio, Can. del-

la SS. Basilica Valicana e professore di diritto della Sapicnza ,
con note

di Carlo Passaglia, professore dililosoH.i superior* della stessa I'niversi-

ta. Roma tipografiu Sinimberghi 1839. Dispcnsa S. rfi pug. 453 a

184 co'magnifici rilralti in rame di S. Sisto e di S. Teles/bro Pontefici.

BALCFFl GAETANO La Chiesa Romana riconosciuta alia sua carita ver-

so il prossimo per la vera Cbiesa di Gesti Cristo; opera del Cardinalc

Gaclaoo Balufli Arcivescovo, Yescovo d'lmola. Seconda ediziono, rl-

toccata dair Autore Yencsia, Dalla premiata tipog. di P. Naralovicl>

1860. in rol. in 8.n di pag. 606.

liflla prarita cd iinportanza di quest' o- dizio. Non possiamo adunqne the congratu-

pcra faconiino largamente mcnzionc, qiramln larri roll' editoro vpnrziann dfll'arrrla ri-

vide la prima vlu not 1854 la lore in proAotta nei auoi (nrrlii. Jnpo arprne dal-

laiola (Vedi Seric 2.* Vul Vll. pag. 527;; I'Kmo Torporato oticnntii un cscniplarr no-

cd i cattulici col loru suffrajio ban mostra- tabilmcnte migliorato cd aumentato.

to, cbe uni non c'ingannavamo in qticl (jiu-

BALZOFIOHE KILIPPO Al Conte Luigi Rossi-Scolti, Autore della leggen-
da in ollava rima: Imelda e Gernando o ! Lamberlazzi e i Geremei.

Canzone Perugia 1860. l'i> fasc. in 8."

BARZACCIIIM (i. Storia sacra racoontala ai (liovanetti dall'abate G. Bar-

Zftccliini, adottala in varii Istituli dVducazione d'ltalia e dai Padri di Ta-

roiglla; vol. 1." Tttlnmrnlo vrrchio: Vol. 2. Ttstamento nworo Firtn-

*e, A. Bellini Hbraio edilore 1860. Dve ro/. I'M 8* dipag. VII, 579;208.
i l>u >na isliluziune d' istoria sacra ri cui il lihro e dirt-tto. Cost dalla rrcazione

\nni-ni. Abbracria i Fatli
piii iinpor- di AJaaio il fanciulletto e ron<li<(t<> niano raa-

tanti ili'l vrrrhto Te*taiiientn e !< fijrc ,

I

ii'.li/iiuii e prometsc, furendone poi tede-

rr 1'avtrraniiuto m-l nunvo. In qvmlo oltre

la storia delta vita di VS. Gotu Oisto das-

ni ragguaglio della morale e della dotirina

del Vangelo, in modo proporzionato ai letlo-

no
pci fall! principali drlla tnr!a rcligiosa

del in >iido fino alia distruiionr di Grrnsa-

lriiiiii.\ I/t stile t facile, atvoncio alia capa-

eita dei ftMialli
;

il ton* toramimcnte f-

migliare; lu, riflrssioni opportune all' pir-

ciola ela. L'autore i andato sUe oruic del
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* Floorf ,
eritMiilone prro <jnei

nuili dfWa f.Wsa. sin ila quol tompn cMti-

i, M roi quegli inciting, ra*rit6 di in fluisn che i f>ivan-Ui rntcndwwo dii-

raMr ponto all' Indioc. Avrwmo tUtidento ramMto qua) fo6 stata 1' opera M 4ivii>

prro <-he jjiuiiCo
alia e'ispewione dvf[li Apo- lU^rntoro, iniziata dagti< Aposloll m<U|lh0pg

stoli prr evanj;t>li7rar il mnn4 aresM Arto e oontinuala poi ilai lero socoMMri iao

una qualebc idea pii chiara dtlla (ierarchia noi.

BASTIA GIUSEPPE Difesa dell' IlliTio e Riuo Mousignor CLaetanfl tUUa

davanli al Tribunate Criuiinale di prima islanza in Bologna per TAvv.

(iiiisc|t|(i> Bastia. Itoloynu, tijioyrafia a S. Tommaso d' Aquino daS.

Domenico i860, in f<uc. in 4 di pay. Si.

BETTI SALVATORE Rissertazioni delia Pontificia Accadcmia Romana
di Archeologia. Toino Deciinoquarto Roma nclln ttyografn (Iff

C. Apostotica I860. Tn tot. in 4'dipag. C1J, 378.

BIBLIOTECA CLASSICA ITALIANA pubblicata per cura del Doll. A. Ra-

chelr. Trieste
,
sezione Letterario-Artistica del Lloyd Austriaco 1360.

Dispense 66-71, nelle quali contenp;onsi delle Opere diFra&omenwoCa-
valca Vol. 1. pagg 165-4oS che- e rnltima> del volume; delle Opfrr di

Giorgio Vasari pagg. 351-480; delle Opere di Benedvtto Yartfri Vol II.

pagg. 81-1 U; delle Croniche di Giovanni, Matteo, ?. FHippo Vilhni Vol.

II. pagg: 417-i80 che e 1'ultima del volume.

BIGI QlIHttO DPAntenioAllegri, detto UCorreggto, pel Dr. Quirino Bi-

gi, Curreggese, Soc. Corr. di vane Ace. Lett, e Scien. ct'ltalia Par-

ma, dalla tipografia Carmignam 4860. Un rot. in 8.' di pag. 43.

A dare ua'itlea di ipesla T>rcTC ma no- /io. Ho distrikuilo quosto mio qnal^issi la-

tii!c Monncjralia valgano qucstc poche parofe roro in un I'lojio al sommo Artist* , in nn

die I'Autorc stesso indirizza sul bel priii- Cenno biografico dalla naseita fino alia nior-

cipio alia It. Acrademia Parmensc delle to sna, a^g!un<]oiido?i itlrnnr nolirio rntornn

Belle Arti : > II concetto altissimo che io al pittore Pompciaflo di liti
lijjlin,

c per ul-

cLLi seiupre delle arti belle, e 1'anior dclla tiuia un Elcnco <li tulle If siu; opcre. baeve-

palria m'indussero a scrivcrc alcnnc parole nicntc describe .

sopra Antonio Allegri, il Pittore delU Gra-

Sopra la celebre Contessa Matllde e Veronica G'ambara Principessa di

Correggio. Discorsi'storici del D. Quirino Bigi, Correggese, Soc. corr.

della Pont. Acc..Tiberina. Mantova,tipogra(ia Francisco YirgiliQB**-

venuti 1859. UnvoL t'ngS. di pag. IV, 71.

Fra le Donne Italiane di piu iosi|;ne rinv- qneetu due grand! Bonn?, die ban fnrnito

nianza nella Storia sonn senca diibhio la matcria a tanti libri, formo argoineiito a Joe

Contessa Matilde, il cni nonic vivra riverito elegant! e fjravi ilis.-nrsi storii i il Duttor

ilni popoli finclio avran pregio fra
j;li uomi- Quiriao liigi, cbe seppe conipcndiaroe in br-

ni la pietii,
la ginsti/ja, la lihera'ita, la for- ve spatio le gestc o dazoe a gtandi toccbi

tezza, le (jestc gloriose, c la purila della vi- un ritratto somifjliantissimo all' original,

ta; e Veronica Ganibara figliuola modesta, Alia fine del sccondo discorso vegfjonsi stam-

madre alTeltuosa, vedova integorriuia, Stivra- pati alcuni sonctti e<l ulcuno lellcre della

na sapienlissima, c in tutti qucsti stat! di Ganibara, rbc valgono allo scriltore quali

vita ornamento delle lettere italiane. 0! pruore, di rio cbe nel discorso asscrisce.

BORGOGNO TOMMASO fDe laudibus Marchionis loannisDe Andrea doino

Neapoli, ex Troiae comitibus in Apulia, ex Dyuastis Areinaneosium ia

Samnio, ad Hieronymum S. R. E. Cardinalem, eiusdem praeclarissimi
viri (ilium Un fasc.jn 4." di pag. 42.
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BOSI UK.! !; mediciiia teoflto-pfaUica di Luigi Bosi Profe

lipicatneilica iwiiTiiivertttu <li Ferrar* - Ftrrara, jrao Dtmimico
fmldfi li/"/ri/i ctlilir /,s,7. in vol. in ti. di ;*</ ~, f v
M NERLL1GI l.o ii.n

f*c in 8. n <H pay. 52.

i i ranto in ottara rima del Hrwii, e

di imbili e riliani foiirtlli, cuo-

>tilf, e di^jiHioaa ma nou Imn-

lia I'orsia. A sagfio ilrlla qiialo dia.no jui

1e otlatr clie roiilcngono, alia line dulla Ur-

44 partr, il \u!^ariuamenlo del Credo, mo-
rn in Locra at perrjrini arrnrrruli d'o^ni

j>arto in Komi.

i^-rli, a i Inniiln

Sfiuli dl form, e capo e pit natiati,
'

Tu-co gwrrrieri Longnbardi p Kranilii

manni, ftassnni c Croati

Per la via Inn^n trnfrlali e Mam hi

'

A(l'*raaii kinanzi aggiuurcbiaii,

K in faveilc dirrrsr u^drne inlanto,

I ' e conroriTe d'ogoi rora il Canto.

I'na la fir. - Cretin in nn nl

\\A (.-I,, p <K-lla Terra Creature,

11 i.i (noii kiin li^'.iuolu a Siynor inio

. rlo per aware,

Jrl inonilo, unili- wile i partta

(iimlicc (DriitTJ I'uJicatorc
j

K arver parlalo pei profrli coi

LD Spirtii cbe proceJe il'iuu-nilm.

Saala la Qiieaa uniir>t>a!e

F.rctlf del surralo dtlanirnlo,
< In- Ir^a i' M-in;;1ie e in rirl si fj 1'rguale

S a Dio no rimarita il penlimtMito,

die la rarne a lo spirit.. immnri,i!p

I .! ricotigiunta e 1'iraivnao spento,

'In- nu! s'adi'gua la fnj^'\.'l lita

A la trliicra dri scro'i infinila.

NDHl FHANCKSCO Nei solenni funerati dp? Teolo^o Gius5ppc
Avelli, Diretlore di spirito e degli studii nl R. Collcprio di Carale; Ora-

/ione (Ml iscrizroM di Francesco CnlandriC. R. Somasoo , sceomla edi-

r.iouc 7i Cafa/r- coi tipi di Giovanni Corra*Yo MD<'('(.'L\. I nfutc. wi

4.* rft fog. .".:'

CANTAGAUJ GIOACCIIINO Sulla vita delta Nobil Donna, Cwrtessa Gio-

vanua TroiM Pasolini Zanelli, momoria del Prof. Parroco Gioacchmo

Cantagalli Farnzu. tlultu Upvjrafn di Piclro Conti airApollo I860.
I'n fntf. in S." ill )>ntf. i.T.

CAPPELLI-TTI (ill SKPPE Lc Chiosc d'llalia dalla loro origine fiuo ai

^iorni no.stri, opera di Giuseppf CappelleUt, Frele Veucziauo Yenezia

rial prir. xtab. nazionale di (i. ArK'ntclli J'.d. 1flS9. Fasc. 256 e 257,
dor vol. \\. fitn/. A/-/f,'o.

CARIAN1 MICHELE Osscrvazioni, od ospprien/e?gricole intorno ai priii-

cipali prodotii drll'A^ro Ferrarese, dl f). MlchHr Cnrinui, SacerdoteFer-

rarese Ferrara, lipografia di Uomenico Tnddei 1860.

II sarrr.lot^ r.iri.ini non Ta ponpa <Ti

i. ma roil iiinilfslia singoUn .

luuga pratira drl-

ra;;ri 'i |ituto faro m-i rin.jiif

r!i Ij iiiFrr^ia ;!( 1'Lj

in catnpagna. I'i non par-
la rhc nniramrnte dcd'agro terrareae

t
e di

cio che qui\i ba cu' MMI occki \rdulo, e

> falto !>nrriuipntatu: e IWjtooe co'tor-

CASAROTTI II.ARln iMnizloni

:ilii, compi
ma, tipoyrafia <li II. .'/orini 1858

mini V : icll'agrn M>OO alofwa-
ti II libro aduncjiic rii-scc sinj;''arnenU

Q!(|^r^||^ a^li ajiirolUiri del IVrrarese, in

> rajiono, perrlie cbi lo

scrive, lontano da prediWioii! di
(jn.-slo

o

qucl sittoiuo urirnliBco di rollura, si fonda

run !M -lii>-tlf//a grande sopra falti autentiri

e di lunga ossorvaxioae.

c pregMcrc opportune ad ognt eti t
'

da : 5. Jlo-

'ij. 3/8.
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tiAMllAM CORRAUIM) 11 Dolce dopo ramaio: oia la <:iiii.>a<.nn$iile-

rata solto il sno triplicc aspcllo <Ji mililante, purganle c trionfante. Opc-

rella storica tlogmatica ascetica, dedicata alle anime del purgatorlo dal

Cav. Corradino dc" March. Cavriani, teoloe;o della Calledrale di Manlo-

va _ j/ Hfor. Prcsso yli cditori delta Biblioteca Ascelica, tipogr. di

L. Caramenli c Conip. 1860. i'n vol. in 32. di pag. 25S.

Qaeftto piccolo volamctto c il N. 32 del- tamrotc al oorapeiidio dcllc principal! vcrlU

la Bildiotora asrdira, die si staiupa in Man- Jell* Chiesa catU.lica: c qtiiiuli mcrilanieiile

tova. Esso puo dirsi on snccoso o rapi.lo e chiamala Jal nobile e dotto suo aulore,

-gutrdo alia storia religion del moado, uni- opcretu storica, dommatica, ascetica.

CERROTI FRANCESCO Letlere e Memorie autografe ed incdite di Arii-

sti, tratle dai Manoscritti della Corsiniana, pubblicate ed annotate da

Francesco Cerroli Bibliotecario Ranut,$tabilimenlo lipograftco, Cor.so

581, 1860. Un vohimetto in 8."di pag. 70, con due tavole di fac siiuili.

Sooo 38 tra Meiuorie e Let lore, rignar- opcrc artistic-he a!!e quali si riforiseono pa-

danti la yila o It opere degli artist! cbv lo rccchie di qoc&te Meniurio, bast*rcLbe a rcn-

scrisscro; tra i quali vi ha multi nonti illn- dcrc pregevolc prcsso tulti
gli

ainalori dclle

stri, come il Bramante, il li. mini, il I'.T- Idle arti questa Lrcvo raccolta; ma il sim

romini, il Pirancsi
,

il Polcni, i dun Mor- prrgio e vieppiu accrcsciuto dalle erudite e

ght-n, il Riband, il Rrrrcttini ossia Tie(ro da frfqucoti annotaziooi, onde il ch. Kditore,

Cortona . Fenlinandu I(u^f)iori , Francesco net trarrc per la prima Tolta alia pubblic*

Bartolnzzi, Viucenzn Meucci, ed altri di mi- luce questi Manoscritti della Biblioteoa Cor-

uor fama. La culebrith degli Auttri e delle siniana, li ha illustrati.

CHAMREL J. I! Re Pio IX, per J. Channel; Traduzione fatla sulla sesla

edizione francese Sassari, tipoyrafia Ciceri I860. Un fasc. in 8." di

paa. 59.

CIAMPI IGXAZIO - II Gemclli: Discowo di Ignazio Ciampi
- Kama *<ab.

lip. di Marco c Lorenzo Aurcli c C. 1S59. I'n vol. in 8. a

dipity. .">:>.

II Calabrcsu Gcmcl'.i sulla die del secolo ad un tciupo . dimostra avideptcir.colc il

prcssa, lui niorfo fu rr'cdtita da
piii

d' nno tresi pel modn .'ui) du- il dico, mottcatuln-

impostura e ntenzogna. Ma tale non era
,

si 1'Autore perito ed criultto serin

Siccome ia qucsto discowo storico c critico

- La vita artislica di Carlo Goldoni per Ignazfo Ciampi Roma, tipognfia
delle belle arli I860. Un vol. in 8." di pag. 145.

Questa dissertaitonc ha rnolli pregi pci \><>
nci prinii pas^i i-hc dc-tlc oolla nuuva \ia,

quali ci e non pco piaciuta. Ivisa srolgo la como trioufu Gnaluieutc, quali inrriti ubbe,

vita del Goldoui, ma uon per cosi dire 1'es- quali difolti uon riusifi a schivare. Al qua!

terna del casi occorsijjli, ma piu -he quc- diseRno, chc dovrclibVsicro il |'n>prii> il\n;ai

sta 1' interna
;

del inodo cioc cum' ei;!i di- vita che scrivasi J'Artisra, u ili Autnre og-

Tenne scrittore si insignc di coiumedie. Im- giugni la pcriziu, che il Ciani|)i ha piena si

pcrciocchc csamina a (jrado a
;;r;icl<>

la Inn- dflle particolariia pmpi-io del (it)IJoiU,iJI13

ga carriern da Ini pcrcorsa nell'arte dram- di (pianfo rifcrisccsi alia cnrapdia Italian,-) .

matica, a che punto trovo il Teatro Italia- ed oltre a eio hi critii-a nei i;iu.li/ii i-sttici,

no, qua! forta J' ariimo eb>e mesticri pr e la sroxrtvolczza dello stile. iX"/!
vioccre il mal guslo iuUodotio, dove inciaoi-
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( II I \!>!!l \ II |i,l NMMMlMNr oiio <i..rirhc monumental! nrli-

I Ipnipio di S. Francesco \n Perrar;i. <\\ Luii Napoleone Cltta-

ddla, Forran / '-mm. Hjioyrafu dl Domwico Tadriti

tS60. I'n tol. in S.'dipag. 8$.

V-l 3 Ago* to del 4 <9 1 fu potU U priroa \tnnf affUito al Unrmerito arrnitetto An-

pietra
il lempio di S. Francesco, presente- tonic Toi Foacbini e fu eominciato nel I8S3.

mrntr i"i,iriilf in Frrrra, f no fu arrhi- jn*!i CuMero i lavftri flti ia Ul cirroslan-

Irti.. Hrtjjio IttvnHli ing^jiirrr .lumlr; il qu- i. di rhi le euro, le pre, qualo 1'urigi-

iii nno htile fbe a'arnota aai al pro- oe jirimn Jnl lenipio, qnili le viotoJe, ^u-
co ronUM. Kn per le *io!cnti MXKKII Ji li i nieriti T*no Forrtra 4 ell' Online Fraa-

trrmtiuoU) rni fojjgiacquc* fu risarrilo dal rrM.iim, mi il teuipio ppartiene, rifcriscc

Dura Alfonso II
;

cd ia laV rirroslanza am- ron isrrupolosa Maitrna Uorira in qoHtr

plia(
di roro e di Iribnna dal Cardinal mrmorie il rh.

tij*. Citladella, f,ik Mot* alia

|ua. II dffrm> del tnnpo ri appor- llrpul>klira d-lle kHIrr* per Itri pregetoli

1^ n(i guli, e feec nuo\-ainrute pensa- larori.

re ad no tecondo risarriinentu
,

il quale

i .j (INN \ VITTORIA Rime, c Lelterc di Vitloria Colonna, Warchesana

di Pcscara - Firenze G. Rarbera EdHore I860. I'n rot. rn 52.' di

\* datupa di qursle nobili, plcjanti e Irtloro, J<i allro stain fi. Si dalle rime ki

M.^VI rime e itata fatU aopra I'ediziono e- dalle IcUere scwjcsi di qiul alto cnore, qual

sfftniUsi in Roma per cura del Ca . I'ietru frdo, <|ualo piU e qual Mperr fosse la

Ercole Visconti ed a apese del Principe Ale*- Mart-lti-Miia di I'v^carn, si celvbrata ai auui

sandro Torlonia, quando egli toUc a moQlie di, e s'l \iva aurora nella mcmoria degl' I-

donna Teresa Culonna. Le letterr ap;jiiinlr- (aliaai.

vi foiio tratlc <la varir racrulte anlirlie di

DA CIVi;//A MAKCELLI.NO La Di\ia I'ro\\idi'ii/a circa il go\crno
delluCbiesi: Ka^ioiinmento drtlo in Roma nella Sacrosanla flasilka Va-

tic.ina il 1 di Agosto 1MU dal F. Marccllino Da Civczza M. 0. Roma ,

tipoy. (ifiu Mi>nn!iti. I'n fnxc. in ,V. rfi pay. 21.

I)E AMiMLIS CLEMENTE Compendium InslUulionuni Rhctoricarum au-

clorc Cleui. De Angelis. Editio altera aucla el ememlalior; Pars prima
cl aliera. Becintti, c.T typis Lonunli tiaduhni i860, lu vol. in 16." di

png. 81; HI.

Queslo eompendio \ien ora rUlaiupaln

MI aumenii ed emenJaiiuni dall' Aulce.

n!a (jramle di parole ,
rhe aiula minbil

mend- I'iutellvtlo giovaoile. Alia fine delta

<!! auinrnti consiitono riaripaliueole in 2* parle \i
'

qui a^giunto un aaggio anali-

ona macRior cupia di r*rmpii: I'rniendatio- tico di airline parti dell' uraiione pro Jfi-

lome, CAmlolto snpra la Iradmienc di lampo
Bonfadm. Per le eoc detle

,
ed altresi per

I latino di molt* buon
(jnsJo, noi gin-

diehiamo qursto rorso veranirnJe opportune

opia di esrinpi

ni principalmenlr nella part*

Sebbcne appaia tr >pp br^r queMn ew ,

in rrall5 nfllri<>nlr
; poirb

1

'
1 la bre

vitl prinieni- <l.i una rr1la *<ai giu'li/ii-sa

inatrrie pri.iripali. e <!a una ptrM.no- per ri>tiluzi.me dei

FABIAM I.NKK.n Nutizic di Simon Mago, Iratle dai COM detti Filosofu-

meni dal Sacordole romano Enrico Fabiani. HOIUH , daUn tip. Forme
I860. (

:* fnxc. in S." di pay
FANFANI PIETRO - La Hera, commedia fii Miehelangelo Buonarroti il

Giovane, e la Tancia , commedia rwticale del medeslmo, con annola-
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zionl -

dip*!. '^ / ^remtvtf".

La Fiera,
c la Ta:irii <'el IJuunarroti so- stcs? i l!u<niarr'ti. I.e lrc\\

no or-ore r.otissiuic, o nun mvi rn> piir'ame; i'i:uf.i;]i li;i vc!l.> Ira It- inlinil

quccta Ji/.ionc for.jr.
un Irstu

piii corrotto, quclle die ti ha messe cjjli di nuoro di-

e piu rero tlclle precedent! , pen-bis cmca- cbiarauo quci luogbi che possuiw <|-iKiJ

duto ilal cb. I'iiiil'itii supra l'auii.;jiufu delo meiilf ai n.ni Tuscan i riu.-.t iiv piu UM-UTI.

FENOGLIO GIAMBATTISTA II giovane stnrlcnte che brama santificarsi:

Operetta compilata dnl P. D. Giambatlisla Fenoglio, Chierico Regolare
Somasco. J/iVano, tip. e'Jtb.[Arciresrovile. Ditta Boniardi- Poglia'rii'di

Ermen. Besozzi 1859. Un vol. in 16." di pug. 294.

Siilutiiri ittriuioni, srritte con semplicita la sccoiula parte vi e una scelta awai giu-

di stile e forta Brando di pi-rsnasioae, ton- dizinsa o parca di prfghiere cho s'usan

ttiifjonsi nolla pr'nna parto, dov' c una tera pralirhe di piftd.

(jniJa al viverc crisliaiu ilci giovuuctti. Nel-

FRONDUTf GAURIELK Vedi Armanni Armanno.

GIORGI FILIi'PO Vila del Tanmaliirso S. Niccota da Tolentino Ago-

stiniano, Proteltore di S. Chiesa descritta dal P. Filippo Giorgi del nie-

desimo Ordine. Volurai tre. Tolealino, per i torchi di Gius. Guidon! 1 856-

59. Un vol. in 8. di pag. J04; 312; U2.

Questa storis
, composta da capo <lal [io za parto compendia il tribnto d'onore ch le

e dotto P. fiiorj'i ,
ha tre parti. La prima licHu arli hcnno per ogni dote innal/ato tl

narra le virtn e lo (jcste del Santo
,

do;lu- Santo, cio sono le tombe, le tc!r, i fre>'-bi,

<?enJonc la inutoria dai process! original! ,
le BC*!hc . 'i altaii

,
; 1einj>it conswliW '

che vengono fcdclmcnte citati e spicjati ai alia .:! vtvi-. ni/.-unt- in
oj|iii parle del :

loro liuijlti. La seconda riferisce, sopra la do cattolico. Cos'i anijiio disegno 6 con fe-

fcdc d*llc gjiiratc oil aulcnticbe doposizioni, delta grandc esoguito : e la Vita di S. Ni-

inolti dcrjli iantitnerabili prudigi, onde il Si- cola non solo r'nisc'i per tal mode ediliranfa

gnore s'6 coni[riacitito di decoraro il sno ul sonimo
,
ma e/iandio dilclterole in pari

servo fo.U'!. 1

,
si cbc ha ogli dai popoU cri- giado ai let! iri.

sliaiii avulu il titulo di '1'attmaturgo. La ter-

GOBIO INNOCENTE Vita del P. Fortunate Ridolft e cenni biogrofici del

P. Ignazio M. Serrano, Chierici Regolari Barnabiti, di Innocente Gobio

della stessa Congregazione. Milano, tip. e lib. Arcirescovilf, Ditta Bo-

niardi -
Pogliani di Ermen. Besozzi 1860. I'n vol. in 8. di pag. 246,

e 53.

Conlinua con alacritii le staaipa delta Col- di nubile gentiluouio, e prode Generate fat-

lezione di Vile d?i Barnabiti, di cui <juo- tosi ncl 1801 religioso BarnabiU ui-lla sua

sto c il volume XT, cho no conticn due. La eta di quarantotto anni, ne vis.x; gli ultiiiii

prima u quella del P. Fortuoato liidolii, pio 52 fru Ic praticbc di piclk ,
i minister! apo-

zelantc religioso, la cui lunga vita di sot- stolici, c
|;li afGrii inlerni del suo Ordine,

tantaselte anni
, spcnlasi null' Aprilu del con cstimazionc di virtu singulare, e eouiu-

^830
)

fu U\tla in opcre di zclo, c special- ne cilificazione. Ccsao di \'IUTO ncl I

mentfl nella fonda/ionc c direrionc di niolli lasciamln desiderio >i\i-<>ijiu> Ji so lai

Oratorii pei giovanetti. religiosi suoi confratelli, qaanto negli estra-

L'altra e del P. Ignazio M. Serrano, che n'i.

MAESTRELLI LUIGI ~ Dominio temporale della Chies* : Discorso tenuto

in S. Nicold di Verona, il 18 Mareo del I860 ndla Chiesa degli Esercizii



>piri!iuli per la festa -ppe, da I Sacerdoto Veronese I). Luigi
llioirrlli, Supt-riore deirisiiiul. /ouo, tipoyr. Ztnchi
\ s,/ / /aw. MI A'." di pay. 26.

!!1 AMMirv IMMDIIIC struuierc , raccolte dal Cav. Andrea Maffei.

Firmze, MIIY Lt Mourner 1S60. Lu vol. iu 8." dipay. 402.

vaWo drl (Ur. Andrr.i MafTi'i ncl ron- rjli a parcr nostro rirtce anror pT4 win-

der* ilatianr ! poMic straniprv firrmmo at- ptir* e nilnralr rile n*1

,"^! attri rolgariaa-

Ut volu pa rola ron loJi nun toaprUi di mcoli tUiupaU ionanzi
,

c< cho T'I fi ron -

parxliliU. Quiodi !< rrnuuo ora ripotere lo tcngono Ic numanzi* c le migliori Li rid'

sU^so (jiutlizio IP voleMimo di qunta DUO- drllo SchiHrr, alquanlc Italia tr dot (inrtbr

a racrolla di >rr*iooi da lui publicata (a- il Sogno c la Spou d'Abido di Ix>rd Byron,
cr piu ampio disrorsn. Ba*t*ra aiTnnqup it f'uoro rfrl Cicln di Tiltorr Hnjo, ana

il dirr rhf in qorslo roluinr Melodia drl Moorp.

MANNING. S. T. D. Sovranita tcmporale do' Papi : Discorsi per II. 1

Manning. S. E.D., Protonotario Aposlolico, prevoslo delta metropolita-
na di Westminster, pronnnciati nella Chicsa di S. Maria degli Angeli in

Lnndra (Dall'Inglese). Roma, Fratelli Pallotta lip. in Piazza Colonna. in
ro/. in S. di pag. 77.

M \MZZI (IIUSEPPE Vocabolario della lingua italiana gia compilato

dagli accademicl della Crusca ed ora nuuvamente corretto ,
ed accre-

sciut) dal Cav. Abate Giuseppe Mannzzi. Firfnzr , nella stamperia del

Vocabolario e rfii test! di lingua MDCCCLX. Ditpettsa 13.* dapag. 577
a G2 f

i, iltr linnina colla parola CATTIYO.

MAUCUES1 RAFFAELLO Dell'Eccellciiza dclla Scuola Perugina in pitlura;

discorso dell'Ab. KafTaelu Marches!, lelto per la solonne distribuzione doi

preniii annui o triennHli a#li sludenli deirAccademia di Iteilc arti di IV-

rugia nel Settembre 1858, ora dato in lucf in occasione d' illuslri noz-

zp. Prrvgia , tipoyrafia di Vinccnso Kartelli , fon fnroltfi. Vn fntn-
ro/o fn 8."

MASSIMO CAMILLO Sopra una incdila medaglia di Francesco Mas>hnt>,

Dotlore di Leggc e Cavaliere ,
inorto nel 1498: Lettera del Principe

0. Camillo Massimo at Principe d'Arsoli 1). Carlo Massimo
, suo li^lio .

o.asione. (U'lle ue norze con D. Francrsra Lncrlicsi Pi'lli de' Prin-

( ipl di Cnmpo Franco. Wotnn, lipoyrafia Salriwi I SCO. t'n rot. in &.

fit pag, 48.

!,i rneJa'lia, che it rluarissimo sig. Prinri- rio v -

i fra to (iamuic rhe koan

p l> r^mitlo MMim qni prrnilc dickia- strpllc da itn l>rn<la, sulla ^M! Icffgflt il

rtrr, p'.ri
i il rilratln d'an pmona^io con molt* Put) I'ATJMA. JLl Hliulrare una Ula

liuinrr.i ctrelta al collu, e Lerrrtto in tnU, incdijlij pun (uoni il i li. Autur* uiia gran

dirrvodatn <!ill'cpigra( KtN<;is(.iJ( . MAJI . doviiia At mpmucic, opfarlcncnli alia sUria

Hit. Ac . N . 1 . hi) :;i-!i.'ut domrslica li-?!a uia nubile fmiglia ; speUI-

'/?/<*, ac ulriutqite iuris Doctor, n !

ijiulc Je-

Kd r rlTctaU cnlro vcsi riportjrp h me lapJia anii<ltU, afli

:.-iij <!i lauro la ruano drtr di Mu- rita M preloilato Canti<rr t

M IGNAZIO -- Tavole cronologicbe criiiche della Slur'u della

Cbicsa uaivi-rsak- , illu*lratc con argomeuli <J



no a stamparsi altri dodici fascjeoli
,

e il

pii'i
ehe possano tarJare sara ajtri ei anni.

Inlauto sappiaino the so ne c giii imprrsa
la versionc franresc

, pel desiderio, chc un

^
-),) nil I

/I.. BFnLliMiHtri*

IM-I li-iia/.ii) Mozzoni Sac. deUVd. ili S. I'io. iii Dio. \, <*wiutn

f.;tn-ti}>n,/rnfia dclCautore neWIsolu di Sun Sn-rolo lK<;n.

Fccoci al socolo seltimo di qucsta prcziosa posizione scicntifica, e inipressiouc tipogra-

diligcntr opera Dopo la rivista che fa- fira, c lavoro d'una stessa niano. Riraango-
ivinmo ampia pel primn socolo, non abbiam

Jesislito di dar conto ai nostri lettori di tatti

i secoli saccecfcivamcutc vcnuti alia luce, in-

dicando di volta in volla i grandi migliora-

uivali iittrodotti dall' Aulore iicl prus.'jui- ioigne profcssore di storia ecclesiastic* di

inento della sua stampa. K certo, come ora Strasburjjo ha avuto di rendore c'miunc al

'ssa 6 condolta
,

nulla lascia a dcsidcrare
,

clero di Francia il vantaggio (jrande, che per
vuoi per la parte storira e critica, vuoi per i;!i sludii ecclesiastic*! ncnerano queste tavo-

1 * Ml
la parte tipografica. Nc I'andamcnto dell'o- le cronolojiche.

pera c lento, cbi consiJera chc tutto, com-

MELl DOMEMCO Storia Naturale chimica c terapeutica del Pepe nero,
e cubebe di Domenico Meli. Venczia, dalla tipografia Andreola i860.
Un vol. in 8. di pag. IX, 256.

Quest' operetta puo dirsi nuova
,
avcndo sqnallida prifiione di miserc creature nma-

il oh. oltuagcnario prof. Mcli rifuso da ca- nc eg!i fcce un saluUre stabilimeoto, o gli

po a fondo un piccolo scritto, da lui dato die tanta ripulazione ,
che quango n' era

jlla lure njolti auui sono sollo stessu argo- osso il Dircttdre \i si man<la\ano prr m-
incnln

,
ed aveudolo arriccbilu di nuovc c rarsi dementi delle

piii ragguardcvoli fanii-

piu accurate osservazioni ed aggiunte. Oltre glic non solo della Proumia Pcsaresc
,
ma

al incrito intrinscco di qucsto libretto, clio da Roma, da Bologna e dalla stfssa ^li!.^^lo
J

deve altirarc 1'attcnzionc dei medici per la che aveva
pii'i

di un manicomio. Fu i"so

copia dei ragioiiamnnti c dei falti csposli, chc vi chianio Ic Snore della Carita le qoali

degoa di molta lode 1'intcnzionc dcll'Au- vi fanno ancora tanto di bcne, e qnando

(ore, cho propone un succedaneo al Chinino prr I'ela o gl' incoiniuodi di salute si Ji-

nimc febrifuge di tuolto minor cuslo, iu sol- inisc dal suo ufficio la.'cio an legato prr-
lievo della povera gente, c

piii soggctta a petuo di sei Messe la seltimana
,

simile infermitii. II Mvli c autorc di molte

afire ulilissimc u dotto opcre, chc trnvansi

non v era Messa Del Manicnmio cbe la

Dnmenica, n le altre festc di prercdn. K

rrgistrate nella oopcrtina del libro. I'i fu cio fece specialmenle a riguardo dclfe Snore

mandato a Porig! da Ort'gorio XVI di S. M. dolln Carita che tanto desideravano quinfft

per istudiarvi il Cholera. Al ritorno in spicitualc consolazione. Ha voluto sepolte

Italia fu chiamato dal Cardinal Albani Le- nella chiesnola del Manicomio intitolad S.

jato Apostolico di qnclla provincia a di- Uenedetto le crncri dulla moglio, c \i bd

rijgere il Manicomio di Pisaro, e di una prrparato la sepoltura allc sue.

NARDI FRANCESCO Del preteso Platonismo nella Ueligione CrisUkna:

Memoria letta nelFAccademia di Religione Cattolida nelFauIa massima

delfArchiginnasio Romano il 26 Luglio 1860 da Monsig. Francesco Nar-

di, Uditore della S. R. Rota. Roma, dalla tipogr. Sinimbergki i860, in

fasc. in 8 di pag. 57.

J'ALMIERI ADONE Brevi ricordi ad alcuni militi del 1860, articolo del

Cav. Adone Palmier!
,
Presidente della Sezione di Chimica nei Quiriti

della Capitale. Roma I860. Un fasc. in 8."

I'ASTORALI intorno alia Sovranita del Papa recenlemente pubblicate
-

Amudio Zangari Patrizio di Rimini
, Macerata e Toleotino, per la gra-

zia di Dio e della S. Sede Apostolica , Vcscovo di Macerata e Tolenti-



iUj H .in"-(i. di S ,ia RfMtiJlQio. Data
in Mii't-rntu il .', iy. istil). Mactrata presto Alejandro Mweto*. I'n

fate, in 8.

KmmanurU' Marungiu-Nurra per lu grazia di Dlo e della S. Sede

Aposlolica Arcivesc"\u ill Cagliari ccc. ceo. ai \fiierabili fralelli e IB

;> lir'liuoli clcro e popolo dileUissiaio ilelTArohidiocesi salule nel

Signore. Data fmori </i//<i Porto flaminia K 15 Agoitto I860. Un fast.

in 8. di pay. SO.
- Per gll Stati del Papa , hettere Paslorall di Monsignor Giandomenico

Cav. Falconi, Vcscovo di Fumcnia
, prelate Palatine, Ordinario d^Alla-

tnura cd Arquavlva ccc. ceo. Bari
,
dni t!]>! <li Gioarchino Glut I860.

I'n rot. in f. di pay. 96.

I' \TRESI ROBERTO - Vedi Riistow \V.

RACCOLTA DI PROSE E VERSI DI VARII - Alia Mcmoria di Giuseppina
do'Coiiti Ansidei In Coppa : Tribute funcbre. Ptruyia , fipoyr. BartrL.

ion approvazione 1860. I'n fate, in 8."

RACIiELI A. Vedi Biblioleca Classica italiana.

KIPANDELLI CARLO II PonteOcc, e i suoi persecutor! : Peosieri di Car-
lo Ripaadelli. Roma, Stabilimenlo tipogr. Attreij f C. 1860. Un wt. in

s.
n
di pag. 46.

Ritratti poetici doi Roman! Pontclici, corredati dl note storico critiche di

Carlo Rinandcllf. Fasc. 5. Roma , Stabilimcnto lip. Avrelj e C. 1860.
in ft.* da pay. 161 a pay. 240.

vsl SCOTTI l.rnil I! Monisloro di S. Onofrio, Cantica in terza riraa

.del Conle Luigi Rossi Scolli. Perugia , tipoyrafta Bartclli 1860. Vn

/us' . in 8S
ROVIGIII CESARE Storia della lerza divisioue dell'esercito sardo nella

guerra del 1859, scritta da Cesarc Ro\ighi. Torino, I niont tipografko-
I860. In rol. in 8." dipag. .324.

ntrruiour Jci falti (juTrcscti J'u- etl opinion! correoti a Jisdcro di fnelU ;

n t<>la <Tmioa Jell* esercilo aarJo, tut- merit* nondimeno fr<lr por tutto civ eke

^ffaj^l
scrilta run seosi avversi alia parlo s'aUtcnc ttcctltmenle tile iaiproje della di-

amtriar*, . ian('<rf uou it-- \i>i.nc, nrlla qualc il Kvigbi (tune pralo
-IJiunnig oruUrc f.r ile a>! a i prmo lo SUlo roafyjiore.

-
1 1 \N \\ liticrra d'ltalla dt-1 IS;JO. Narrazlone politico-militare di W.

Ilii>to\\, iradotta dairuriginalc tcdosco, ed annoiala dal T. Colonnello

lli.l.t i-io I'alrcM. Milno,prcw (a librcria di (/. Brigola 1860. Un ro/.

in /?. di pay. 520.

la ttoria delta gurra .1'fUlia, l>- tai gruulc in tali mitcrir, oon fossiam noi

hne KrilU Ja ma te^rtco, nn dee gin- tar ctame . Dei politic! benst dieiamo
,

ehr

ilicani trrilla in trntv favorerole alle ar- tone tutti dewi quali soglioao asiera fr*

tui aaitriacbr. II (ra<Ul!orc ug. Pa(rei . i todwthi cho appartenfono a parte likf-

|'M*M di una <jualh parualiU per U rale. <.i Juvlc ancora cbe nel riferire U.

part* aaitriara, e ciii prch vi is falU lo- prcta di Perwgia intrre di atleorni alia

tie <li vlore ai toldali che pogoarooo ^u pura verila dei fait! , i! ia laiciato im-

juci camp. i
jiiutloil.i

V aoimo porre tin giuditio tmppo (erero dillo flrt

:.ii ' del I'dtr.-'
,

che noa la pr- pit'', cb a Wlo todio fewcro ia

Dei ginJi/ii mllitari la eogianlora i giornali lihertini d* Ita-

dali dal Rfittow che jode riputazione as- lia.



CRONACA
CONTEMPORANJ: \

7 Stttfmbri I860.

COSE ITALIANS.

STATI Tormricii. 1. Munificenra dol S. Padre per git Asitt rTrnfansin %.

'Feste a f!. Lwgi tie' Franeesied a S. Maria in Cosmed'm 9. Indinzsi

delS. Padre 4. Disputa teoiogicanel Senrinario Homano 5. Nuovo
comaudante del presidio francese in Roma 6. I.uvori pubblici.

1. La Pia Socictd deyli AsiH d'/w/onzwha ricevulo tcsle un.generoso
soccorso di mille scudi romani dalla muDiticcnza del Santo Padre. La

proficua istitnzione ha conseguitp per quesla sovrana liheralita un mez-

zo, tomato ad essa rnollo acconciamentc opportuno, perche si possa con-

tinuare nellaeducazioneelementare dci figii del
popolo,

cui lacnstiana ca-

rita ba apprestato in quei luoglii di che crescere ai sani priuc^ii della rc-

ligtoue e della civilta. Una Cominissione del Direltori deiia pia Opora ,

coinposta deirilliuo e Revmo Alousignor Annihalc Cajwlti . Amiiiiuistra-

tore generale, e dei signori D. Giovanni dci Principi (iliit,i, Giusjcppe
(]onlc Commendatore Ferretti e Paolo Costa, ehbe 1'onorc di ev.- .-re ncc-

vuta dal Santo Padre per compiere al debilo Ji deporre al sup trono la

graliludine npn solo della Direzione, ma eziandio degli stessi fanciulti.

che Fatti istruiti di quanto il Soniinp Ponteiice prcnde a cuore il loro na 1 -

glio, nou sanno tenersi dal riferirglione, nella mgenuila del loro auinio.

le piu viye grazie. Qucstp tralto di generosita che si ': degnata la Santi-

la Sua di porgere alia /^'a Opera deyli AxUi d'lnfatma e Qovrllparfio-
niento da agginngersi ngli altri, prr^soche innuniorcvoli, con ciic in quc-
sla Iktnia ed in ogni pirte dcllo Stato non ha cvssato uiai di pmniuovere
la prubblica cdueazione ed istruzioin v

; muniticenza, cheloi Sun-

to Padre uno dei titoli dell' ammirazione die coroncra i fasti del so
Ponlilicato.

2. Ricorreodo nel Sahato ^Sdi Agosto la festivacommeniorazionedel

glorioso S. Lodovico IX He di Francia, vennc e>: a crlchiata rolla solita

|io!n|)a uella chiesa nazionale dei Fraocesi, iulitolata a quel santo Mo-
narca. Nella mattioa S. E. il signer Duca di Gramraont, Ambasciadore
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'I. i'lniperatore Ntp'deone III. insie ne ,-:i Scgrc-
lam i'. I ng|j ,i !

i i.teciala, si coudnue con gran in -

no chiosa. riirameule adubbaln ed illuiiiiimla.

. ifti
1

siguori ( i > oncoiitro jmr la oonsue-

ppella
(lardinalizifr. 4 I'u [uitililiraladall'ltkAoo Kifto

Monsignor Antonio l.i-i-llu.->i. Arn\ . leoiiio e. Yiirgercuie di

Roma, assislito dui rcvetemli S.trvnltjli nazioiiali, die hanno in custodia
la diic-a. I ilc; \cniiiTo allA^JBta funzioiip. oltre al snddetto si^nor Ain-

basciadorc. aurora il ML', (ieuerale Coulu de None, comandaute la di\i-

sione, fram-r^' iu asseiua di S. K. il sig. (ioocrale Conte dc Govon, pli

ufli/.iali c K- dcptitazioni dolln Divisionc incdcsinia, il Direltorood i nicni-

bri deirimnorialc Arcailemia di Francia, o grande nuincro di altri pcr-

aeoag^i. Am ore G pom. poi la Saulita <li Nostro Si-nnrr accompagnala
dalla su.i noLilc anlioanicra, n-nxsi alia stc^sa Chicsa, c ncl discrndi-rt-

dalla carro/./;a fu riocvnta da S. E. il sig. Ambasciatore, cho era circoif-

dato dai Sf-'-ctarii cd altri addclli alia imporiale Amhasciata, dal sig.
Genorale (lonte de Nolle e dagli uificiali sutM'riori ddla i)i\isionc fran-

ccse. II Santo Padre, dopo aver adorato rAugiistissimo Sagranicnlo c

pregalo aH'altan 1 del sanlo Monarca, recossi in-lla sagirslia. ovo amiiti-

se al bacio del piede il ("lero addetto alia chiesa, i inombri di'H'imporia-
le Anibasciala. I'uflizialita e niollo altrc dislinte persone. Durante <|iiesto

tempo le bande uiilitari lacv'vano coheggiarccoinjufticalicojicerLi I;:

a
pi;t/./a. i.ciia (jiuil.-, ctimi- lullu mHlliua, era silierato uu u.slac-

cainrnto dclla Divisionc Irancoe.

II Santo I'adre da
<|i:i'l Inogu si coudusse alia Basilica CoUegiala di

/.iedin. ove crlcltravasi il solennissinm IrMuo di festa per
la spgtiila Bealiitcaxinni' del Servo di Dio (liovanni Mmtisla l)e Uossi,
die

(jiiella chiesi. di rui I'u Canonico. el, lie per liiiiui.i iniua campo del-

I'apostolieo mjnislt . -ntila, ricevtila alia porla jjriiwipaledel tcra-

pio da qael reverendo Capitoic, nndo prima ad adorare ii Santissimo Sa-

gramcnto, p(|iiindi passo a prostrarsi dinanzi aH'ftKnreinaggiore, dove il

noM-lh) Bealo, efii:iato in atto di esser subliinato al cielo daj,
r
li angeli,

trionfn^a in mez/.<> a splendi^simo apparalo ed a nrdiissiiHa luniinaria.

.:o 1'adre "!>!>e per l>uon tralto di tempo orato, e veoerata
> ese alle coiilifruc cainere gia abiiate dal B. JJc Hossi, e

si
pi; Ic ineinorie cl:e del Servo ('i |)io vi sono scrliate in

"witodia. Dipoi nrila sagrrsiia. "\c era^i inpnlxato j| IIXMIO, annift*ti
bario del piedc i Canotiiei e

I allro (Hero a-ldelto alia Basilica, ed imolli

laici eli'' aveano ir --e aU'andamonto deUa testa ;
e moslrata la

:a Mia sodtlisfazione per la niunilicrnza adoprala inooortre cpie^to
saccrdolr. dce.i ro di (juella ehiesa, si rieondnsse alia sua diniora ii

lila. lanto nella pia//;i di S. l.iii-ri de'Francesi, quaiito in

<l'iella della B.. die fpa ease datvette
p.

in il'iiiMvirazioni di devota ed alTottuosa rire-

iinerosissiiun nei luoubi pci quali
IfMSitaMi il

pi'iili!'
''

I Santil .',::! l'i ' l\ continua a ricevere da ogni parte
deH'c tuois6ioic testiinnniaii/e d n ei|im. e sofeoni

ni dell'ii!' ,uo i catio'ici a voder coasentttD nolla

'iominio
'

della Santa Sede, ma e/iandio
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soccorsi con cui provvederc alle necessita prodoltc dalle presenti rivol-

ture poiitiche.
I caltohci tedesrlii. die ncgli Siati-l nili di America han-

:/a 111 Nuova York, e formano -una parrocdiia direlta dai Padii

della Congregazione del SSmo Redenlorc, nanno trasmesso ;tl Santo Pa-

dre mi indirizzo soltoscrilto da circa :{,t>0( di essi, col qnale, mem
dichiarano di nuire la loro allc proleste degli altri eonfratelli nclla fede

per detestare le sacrileghe usuqiazioni commesse, niandnno a Su San-

-tita un done di piii migliaia di scudi. Similmcntc la cilta rli Cincinnati,

^icgli slessi Stali-liniti, ha mandate unaltro indirizzo chc wne 100,000

Jirmc. E pur 1 00,000 no ha qucllo arrivalo dalla diocesi di S. Giacinto.

crclta non ha molti anni dal rcfinantc Sommo Pcmtdicc nd Canada^HM'
^a qual regionc ancora la citta di Quebec nc lia mandato uno con 8,000

^cgnatnrc. Dall' Australia poi i catlolici di Vittoria ne fccero pcrvenire
no tirmato da 6,000; c da Bombay nc fu rimesso un altro dalla Societa

dei giovani cattolici. E 1' Inghilteria ^icllc anch' cssa porgendd dif'jttirali

glianti diraostrazioni. La cilta di Lomlra ha fat to nmiliare al Santo Padre

un documenlo di ouclla specie sottoscritto da moglio chc 2,000 persone:

quello di Liverpool da 60,000; I'altra di Sallbrdda 300. Ene immdarono
Je critla di Carlow e di House Isleworlh, ed il Capitolo di Birmingham .

ed il pio Istituto delle giovinelte di (Jnmley, c il clero e il popolo della

parrocchia della SSina Immacolala. e di S. Cnlhbert Crook, nclla diocesi

di Hexham. Ai tanti altri poi vennti dall'Impero Austriaco, opgi aggiun-
-giamo quclli delle diocesi di Strigonia, die porla 58,0(10 lirme; edi Cra-

coTi'a, che ne present a Hi, 1 00.

4. II rev. D. Giocondo Roherli, snccrdoto della Diocesi di Fossombro-

nc cd alunno del Ponlilicio Seminario IMo, ha sostcnnlo un'atto pubblico
in tutta sacra teologia nel trascorso lunedi "2~ del corrente mese. La di-

sputa ehbc lupgo, secondo il costume, per le ore antimer. nclla grande
Aula del Pontilicio Seminario romano. e per le pomeridiane nclla chiesa

-di S. Appollinarc. Si all'uno che all' altro esporimento concorse numero

cospicup di amatori delle ecclesiasliche, discinline
; specialmente nel po-

meriggio, in cui la dispitlu venne onorata dalla presenza degli EiTiieRiTSi

signori Cardinal! Palri/i. d' Andrea, ^farini e Caterini, da molti Vescovi

Prelati, dal Collegio dei professor! del Licco del seminario Romano.
e da una eletta di persone illnstri per dotlrina. l-e tesi, nrescelte dalla

parte critica della introduzione generate allo studio della Sacra Scrittura,

dai Luqgi toologici, da divers! Irallati della leologia Dogmatica e Sagra-
mentaria, e dalla Storia ecclcsiaslica, sommavanoa dwnto.wliri. I

nomia della loro scelta, cd il fine che aveala diretta, furono dall>{ip|8
^riovane dichiarate in una prefazione stanipala in

principio
<lel librelto.

ove richiamava sprcialmente 1'attenzione, snlle (piestioni intorno alia )i-

bertae i dirilti della Chiesa e della Societa rattolica, ch< egli prendeva
a

propugnare cqntro iili errori, i qnali oggidi corrono pin connini e por-
niciosi alia religione ed alia conviyenza ci-\ile. IVrspicacia d'ir>gcgno.
sodezza di scienza, vaslila di erudizione. disi-or-) ladle e pronto, frrtfO

tornare acceltissima la disputa a qnanli v' intervennero. I (juali
tiitti vc-'

\lendo fonie(|uelle dot! spiccassero nel giovane drfeudente, Mil termiiiMC

dell'esercizio scientiliro, a lui ne diedero meritala lode ed nnorc.

">. II fiiornaledi Hinun del i Sclteinhi-e annunzia che S. E. ilsig. (ie-

aierale Conte de Noiio . ei;i Coipandantc di Pia/za in qnesta cnpilale. fti'

n \\/.'<t
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in- 1'iaiiiVM- in UMHM m luo-o di

\n \iiii.uii di camp., di v M. I In;

li'ina il> I :; Sctieiiibre fa una particolarep-

MWMio drllr iiiolii^iiiif prM dal Goveroo ,
dai Muuicipi , dai

luio-i ed <v.i, iii, IM da |invali, a frcopo di piibhlica ulili-

.1 mlnidiiiienlo di pon:' iiiiera di arliMi cd ope-
ra! il tuodo dt a\crnc onoralo sosteulaineuio ;

e per pn.im.M ir I mdu-

riparaiv per qualche forma allosciipiio del commercionelicpreaen-
'*'

JMTlTt"''"'" N<i " ^lien-mo i|ui il coping elcnco, poichc la

UpraozA di spazio nun i pennelle di nferire |HT inle.o I'arii. olo -ul

ic con-idei-a/inni die \\ si laimo, e gli elogi ben raeritali

iiuniliccnza del Touti'l'iiv e drlla si>lcr/ia dc-li >rrutori dci suoi

ordiuuinrati.

In questi ullimi mcsi taiila nlacrila si u posta dal Ponlifido Gover-

i-iinpimt'iiio di-lle linee td^ralirhc , che omai e ne puo lener

4-Ottipiiila iu role. Afjli undici ullici uia
jtiroi^tcnti nello Slato, allri sc-

ii. i h.,"\ i M)iiicnc d.i ultimo a--mnli in alln-ltauli 1 cilia. < (inaltro allri

iruzione. Sieche, fatto confronlo della cstensione dci tcrritori .

m.ii \i lorsc Slato che, solto questo rispetlo, abbia meglio provvcdnto
.;lila, ai bisogni dci

privati c del cuniiuereio , anche a favore dci

Hiinori ccnlri rt-omnuiri o di popolazionr. Nci due Ironohi di strada fer-

rala da Anemia al Fusso Marc^nano pn
-- >

Sini^a^lia , ed in quclli da

Siuigaglia a Pesaro c da PesaroalTavollo, i lavori si vcngono cseguondn
ui diviTM- localila, ed al tunnel presso la Catlolica sono molto avanzali ;

pure lion si rallcntano i lavori nei tunnel ai Balduini ed a Fossato.

ieia coslrutlrice sta era compilaodo la piaula dellc occupazioni da
>jii,i. ed allreliauto si accinge a fare per la linea gia ap-

i-r.i\,ii.i da Sinigaglia a Pesaro. Sulla linea Pio Latina gli operai giorna-
lie aiiualincnte vi lavorano ascendono a 3,860 , ed e intenzionc di-

:.i della > ic Ira due inesi i lavori si trovino altivati con la

nwgguwc energia su tulle le se/ioui della Pio Onlrale.
Le spese che si funno per la difesa dello Stalo noii risjiondono sola-

allo scop<> cui sono direUaineitle de-iin.iie, ma molli allri vantag-
iraggouo il cooinicrcio e le

poppiazioui. 11 bisogno di aprire c,Hs
rtitteiite le cmimimmiom , da dccix) il (ii>\cnin non pure ad assonicre

spese notahili a proprio carico, ma cziandio ad aulicipare alle province
Miminc di danaro, a sovvenzione, JKT I'aperlnra di yarie slrade iiupor-
taatJBuiiiiP , le quali gia da luugo ten

\>n.
.ivudo richiaraato rallenzione,

erano allo studio o coniinc-iale. Ou.^te slrade sono principalmentr .

ida da Ascoli a Spulrio die linura giungcva, da un lalo,. da
ad Arquala. e dall'allro da Spolelo a Norcia e die Ma ora per tfr-

ininarM mlierauienle, iiifih-ndo m comnnicazione direita rol cntro dello

SlaU) le due pniMixe di Fern <>li. lulendono giornalmente ai la-

Ua.la 1 JIHI ujM-rai. 2.* I.e strade da Orvieto a Todi e da
>laiiiK ora r^-puendosi in >ia di urgemt.

I.
8 La sliada di cui Og^i i la\nn . .(. parlendo dalla

Kealina al punto dello }>asso del (irillo e tra\ersiiidu Mmle Hoittndo t
Menlana verra a slxKcare a Ponle Lucano, ri;-' \icin i per !' due
Irade die conducono da Corese a Ilieti e a Terni . gran porzione della

Sertt l\',rol.MI. 47 'ttmbrc I860
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t'.a la jTOvinria dl Frosinon<\ i." 1

.iiomriilo !;i Proideiiza di (Ionian
1

;!
' colla

i'.ue Ira Sul.iaco c Civitella, la iiuaic i, ,>'.[, :: , ia c

, ioi.c din tla Subiaco con Palestrina
,

Yellctri c IV

ponte di Orto MS! Tcvire, costruilo secondo il si>kma an: :

-pr-r (!: Sua Saiitita : die ranoodando la s-lrada da V

slrada corrier? a Nariy, deveslabittre, ollre tulle !

contoriti . la linca la pin breve dell'Adriatico al Mcditcn, :

potto d'AscoJi, c per Jr. >ia priiuierameutc indicala da
'

to, Ti'nii
,
Narui

, Cite, Yileiuo c Civitavecchia. Ad afl'ii llai

mcniu tli ijiuv-ta congiunzionc si e inipegnala la sociota delta

dare il iiiassimo impulso ai lavori nel tratto dclla trarcia >!

Narui ad J '.;\o. Alle quaii grand i opere si possono a^iuniicn
1

: li.

riassun/io:.'.' o sollccita prosecuzione dci lavc.-ri m-lla stiuda il

Gubbio, aiVine di iiiollcre in comunicazione hnwo.diata !e di. proi
di Perugia o di I'rbiao c Pesaro. 1. La riapcrtnra cit

1
!!;

1

.

cialc dcnoiiiinata dolla Branca, p;T abbreiiare la conn;

della Via di Gubbio colla via naziocale del Furlo. 8.* L'as-

della Jiuca j-lradale pei Cancpina, Yollcrauo, Fabbrica e (.i\,

stellana.

Non (IcbL'ono poi !ae.'i>i i lavori di fortificazione in

mo tempo eseguiti no! Forte di Pesaro, e nella ricostruziuro del

Paotono i\\ Perugia,, diniodocbe ;tialito prinia in quest' uitiino p;)tranno
accasernuu^i le truppe, sollevandosi quel Conuine daH'oner

loggi railii:rii. Dell'anipliamento dclla cinta c delle opcre mi

piutesi Delia cilia e porlo di Civitavecchia sotto la dirczion;

Gcnerale Cf-nle t!e (Io\ou : dci lavori al suo Faro
,
del pari cho a quello

di Aucona, c dell'ajjplicazicnc in essi tli nuovi meccanismi. !ti duto cenno
altra yoila. Dircnio pra come sotto la dirczione del sig. (

moricicve .-lian.-i ult;raando in Ancoiui le opere pel '.:trz-

za c per 1'jninieiilo delle fortiticazioni, mcsse
oggi.perfi-t'aiv.-

euro da qiialumiue atlacco. In (juesla citta poi 1 alia.

piazza del ualro e la sua aperlura {ino al mare, operate
varic I'abbrichc or demolite, va singolarmente a facilitarc I';

strada lungo il
porlo, e age^olando alia artigliecia la nreola/i

no ad csso, dara pure al coramcrcio un maggior commoii
c lo sharro delle mercanzie, senza parlare deH'abbcllimento cfrtetfl8
ro reca alia eitta. Questi rapidi eeuni valgouo a rompnnare [a i^siAip-
prima accir.i;;tl;i

, else preparandosi eior il paese coiitro i
,

qualuoquc ai^-cssioue, H procnrano ad mi tempo dal Governn al-

le populaz-ioni vantaggi cerlamenle non indin'ercini per il tempo dH-
la p ce.

Aggiuaga>! poi die le spese puramente militari somministrano ancpra
col lavm> i iia x./.i di sussisienza a iiioltissime famiglie, tenendo il Mini-

stero delle Anni
pel materiale, armamentpe eorredo dcli'esercilo un gran

numero di ouerai ci\ili in luogo dei mililari; ecosi, mentre sm;u>i u-

acquistati soldati al scrvizio delle armi, si porge, ncllo slato di langunre
in cui si tro\a il commereio per le attuali t-traordiuarie cireostanze, un

DOtabijc sollievo allc classi piii bisogni'M-.
Ci contentcremo di qni rieordare sollanto i lavori ebe si continuaoo

tuttora pel prosciugaincnto dello stagno d'Ostia e pel miglioramcnto di



CONTKMPCRAffEi

Noil dirfnio di'di .xra\i di

to progeuo u

niliri'ii/.a >:

"0 d'a obu'sa pr

uardo a)

f\m\7... 'lobbium nu'iuoraiv 1 'opera, niollo iuuauzi

,1'oudulla, ddla graudiosa n pnutilicii <i
;

nti, c

i|ucll

'

i'i',i:ii|)i'

jl
|'i

fatto

uri di nillura < ii al-

,1 Yalicauo IVrmaiidoc i in ^ui-IIii j,
rljc e

stinala alia ^uardia Svi^icra Palatiua; o, a SJH'M' [;i!, .uiaS.in-

l:iu labhricali, 1'mio in Uor^. , 1'altro in

Saul' \ii. .iiiiiD dale alia rdura/jiui' 'd i-lruziouc

rraluila di li^li di
i

milnienle col peciilio prnulo del Saulo
t die, in/lit

1 an-t die -|).i/.i,uio inluruo a ijurllr,
. -onosi

ai', Ic iHiali, com coo^iule, uou lempo, in via

lollr Frallt: uella rc^'iiuu' TranstibcfiDa lalla Saiitila Sua

.jrfcere a^iato
<. nnu

dispeadioeo
ncovero ai im^ri. Al qualc scope

i' diiviio eziandio il vasto fabbricalo cl. .ione sulla piaz-
za di S. Gementc ;

ovc a cura dcU'Erario pubb'ic
> >> \i( v

ni
> controuan-

> ulo dccorso
, ([uali

|ii;ii:le quauto s.'iuplici altreUani vani

li'ii::aii' iin olloii inquiliui. Lo
d rcslmiro di tjuclh: })T:1o <li mura flip c^ngouo

la cilia di Huina di uiilroalla Villa Vinciana. ;>ono di sosi-.-gnoal
nioiilt

1 Piin-io. Krarialo pun- dclla monumental? fncciata

ua alia Porla Pia clu* nc mancava ,
ed a cui si n.^c mano dopo aver con-

a U'riuiut
1

i fabbricati adorenli JILT ^;Ii
i!l! comj)iuta

.ua fi-ooli: laauiaia iiicuinpl' :!u arcbi-

con grau<! .li lavori souo

liora-

luite

all' tinun.' dcfi* i

'

Piudo;
,''l<jrjo all'.

: i-he
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dcHa sna cupola risau-iii ; della Yasta chicsa di S. Afjostino, Ir

*paziose parcti
M riouopronp di graudi aftreschi ,

mculre If decoreziooi

si riportano aH'ordine an-hilcllonico primitive; di quella di S. Carlo at

Catinari ,
nella qflale i marmi c 1' oro a profusione rcnderaimo piii belle

le operc gii coudotlevi dal Domenichino e dal Lanfranco, e le or.i

giunlevi dal Coghelli ;
di quella del Gesii che tulta si rivestc di niarmo;

dell'antica basilica di S. Niccol6 in Carccre ,
riediticata sul primitivo con-

cetto; per passarci di lante allre di minor considerazione , che o si re-

slaurano , come il Nome di Maria, lo Spirito Santo dei Napolelani, S. <iia-

como degl
1

Incurabili ,
S. Salvatore delta Copelle, S. Salvatore in Uuro;

o sorgono di nuovp, come S. Chiara.

Ai qaali latori, condotti da Luoghi Pii, si dcye aggiungere il w&tOi

Collegio , gii inleraincnte portato a termine
,
dcstinalo at gio\ani le> iti

deH'America setlenlrionalc ,
e 1'altro

,
cui ora si e ppslo mano, per qudli

dell'America Meridionale. Mcrcfc i generosi sussidii largiti dalfa Sanlit^

Sua grandi lavori si compiono pel miglioramenlo e rcslauro del .Mauifo-

mio di Roma. Da ultimo il palazzo della Dataria Apostolica, che sull'an-

tica area , ampliata eslesameule, si ricostruisce tulip
inlero di nuovo.

Tanla alacrita di edilicare, di migliprare, di perfezionare che uH Gq-
verno, Del Municipio, nelle Corporazioni si ammira, e secondala dai pri-

Tati ciltadini : c noii vi ha parle di Roma che non vegga edificare o ri-

slorare case e niolle archilellonicamenle decorate, da renderne piti ap-

parisceDte Taspetto. Questo sviluppo di alli\ita,che auima le classi

agiale, seconda gl'impulsi dati dal bovrano Pontefice e soddisfa al volo

pm caro al suo cuore , quello ciofe che il lavoro non manchi a soccorso

della poverta operosa .

GSANDUCATO DI TostANA. (Xostra wri'ispondenza ) \. Arrolamenli di Vo-

lonlarii e spedizioni d'anni conlro gli Slati della Chiosa 2. Un rav-

vedimento, una riuunzia ed una desliluzione 3. ChL.mata ed
esjjul-

sione di corporazloni religiose 4. Astrologi e Zingari 5. Polcmiche

e Giornali 6. ( Giunta dei Cotnpilatori ) Nuova protesta delP Ej)isco-

pato Toscaao 7. Due baroni e i volonlarii 9. In guaiuccio in fa-

miglia.

1. Gli arruolamenti dei volontari per andar conlro Napoli,contro Ro-

ma, contro Yenezia, sono pubblici qua come tult'altrovc iu Piemonlc e in

Lombardia. Circolano per le cilia, per i castelli, per le
campagne

sen-

sali similissimi a quelh che palleggiano per la Yendila e per la coropera
dcllc beslie. Quesli ritirano di buone somnte dai comilali della ritoluzio-

ne, i quali con aulorita go\ernali\a sono slabilili nelle principali noslre

cilia
;
e seducono la giovenlu ingaggiandola al miglior mercalo che loro

e dala di averla : ond e poi che la ntageior parle e carne da cannone e

mnTaTlro, rag^azzooli
di 14 in 15 anni che Ian piela. Condolti alia piu

prossima stazione della slratla forrata e messo loro in mano un bigliello

per far \iaggio lino a un dato punto, la ritro^ano ad alienderli altri fac-

cendieri
d'allrp coruilalo, che di luogo in luogo li fanno passare lino

all'uj-

tima loro destinazioue. Cosi scomparisconp jmpro\\isamenle dalle lami-

glie, dalle bolteghe, dalle scuole, giovanetti imberhi in gran numero scir/;i

pur sapere do^ft vanno o a che Care, e i genitori che appena fatti accorli

della fuga dej liglio si pongono sullc sue tracce, o non giungonoa rinvo-

nirlo o, se'l rinvcngouo, non troyano appoggio nell'autorila per riavcrlo.
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T)i l.il in tea noi la la quefli slessi, chc con nia*-'

niroUtni tank) la ceodnimaiiii poi II.--M. Mi raauiit,i\u un mm
(I .-ssorsi frunposU) egli filesso nei ^iorni jus^uli a lYniar la colle-

paure di famiglia, il qu .-or-o ill molt". >|.rmlrn-
do iiMiimi i- d< tiaro, per rat^iimn'Tf prinia c poi slrappare di mcx.x.o a

<\ ma-iri mi >uo ligliuolello aneor lenero, per pochi soldi

scdotto o oompornio. Kd in niede>imo chlii la consolaaiooc di resliluire

allo lorn famiglio due po\t>ri raeazzi di campagoa, chc, abbandonalia so

modesiini sulla In r,.\ ia in'l u: "!< d> tu^ i di supra, nvean trapassala la sla-

/imx' indicala nel lor liif-liclto, ft si trovavano IUCSM a terra senza nnv./i

on <i prose^uirc il viapgio. Tullo questo lia ltio-:o, crodcle a me, col

tacito conscnso, anzi roirimpulso dc' nostri n'-i/ilnri. Furooo l' nuati gon

pochi fjiomi,
nrcsso Montcpulciano.alcuni harrocci caricbi di cassc picne

di riniii. li Icrnio nna guardia di linanza, clir noil era inessa a
partc

Lrrtto. Riferita la rosa all' Autorila ^overnativa, quesla
riccve or-

diiio (In l-'ircn/.c die le dette armi si dcposilasscro nel Municipio. Indi a

pochi giorni ftirono trnlte di la nolle tempo e irasporlale ad Asinalunga,
dondc con allri molli harrocoi, rarichi pure d'armi insaccale, yennero
iiirvialo prr Chiusi a 1111 lungo sul confine dello il 1'alazzone. Queslo c
alto che non si pole nascoiidere. Parlo la guardia, par16 il Prefello con
tiitli i i 'ininr-sj di polizia, parlarono uuei coiuponenli il Coiuilalo che
id \vjnnlnnga si dierono lanlo molo pel riuscitucnlo del negozio, parla-
rono in line quo' yellurali, che si chiamarono scontenli del prezzo del lo-

fo Irasporto.
I da notizia piarevolr e la conversione che si vocitera di un cerlo

oolal personaggio, mcssosi gia per la strada del prccipizio; e si vuole al-

triltuir una lal conversione a quella buon' anima del Piouano Arlotto, il

qualc in mezzo alle sue burle, non scrnprc oneslc, dice delle verila che
hnifinno il prlo. C(i piacque pure di leg^ere sul Monitor* clu; dclla

Commissionc incar'u-ala del nuovo scorn pa rlinienlo di bcui ecclesiaslici

non faccva piu pane il P. Belli Monaco Bencdellino, per averne emessa
una privala riiiunzia. Carissimo ci fu ancli^ di scnlire che nella \icina

Bologna chbervi
esenipi di lal coraggio civile, da fame amniirati non

meno che impaurili gli stessi avversari. Tal fu (inello del P. Cficlini pro-
fessore lanlo rinomalo di scicnze nalurali in quella tlniversita. Dcsliiuiio

egli al pari dfgli allri dalla sua calledra per non aver c mtr.so al canlo
del magnifico Te Dmm, la sua deslituzionc Icvo lal ruinore uella scola-

rcsca, che ne fe reclamo in inassa all' Inlendenle: c qiie.ni. inal niisu-

rapto 41 agnanirno religioso con se mcdesiino, non duhilo di avvilirsi

linn ad cccilare lui alia villa di una menzogna, con la (]iiale accagio-
nasse la sua mal forma salute delta volonlaria assonui da ju"lla funzio-

He. Ma la risposla che n' elihe fn degna di amhidue.
:! Veiinero qui di Pkmoni. di Carila df-tinale .il servizio

dell' otiicdale miliiare; e non si pu dire qiianlo ne sia \ i con

(jueslu I ainiiiinistrazione dollo slnhilimenlo ed il ser\i/io dn pi\cn iu-

tenni. Kingraziam i Dm. I unstri umanitari iucoiuiiiciano a \<-<ln

mono in fio che tooca piu <
;

-i . la divuta istiuix.ni:

i

ttODtt$ti ovangelici . Sclilie-i I scinplice |K>polo non si scan-

daltzzassc di lal provvedimenlo troppo la \iir.-\u!.- .ill,- porsone di

-i mando ordinare lo st no ad aid uioni re!

lBfrailo, alinon \v \\? lor case. Tra n porazioni M



ift

quella dei Moiiaci camaldolesi 'resident! nel Monislero degli Angioli, luo-

goov
1

ebbe educazione da quei Monaci it nostro (Jovernatorc

1. Una classcdi personeche trova protezione sotto queslo illnniiii r

jno (jOYcrno 6 oggi, chi'lcrcderebbe? quella degli a>tro!ni:i! Girano ki

buioa aimiero per la Toscaiia e la mettono s > nil);mdo i]nattrini e
tiandn Imvioli; per lanterne agli ignorant!. > <ri . o !)io sa

L felicissiino Pieiuonle e sempre aperto per ([in
. lura avcva lor chiuse le frontiere. Oggi, malgrado 1'autono;

nostri . veggeuti le haono lor riaperle, percne cli vagabond! in T<

nun cu 11' e niai abbastanza. Peccato che 11011 sia vacanlc una cattedra

d' astrologia !

5. Avrete letta la risposta cbe il P. B.
,

. . diede alia rivista del suo

opuscolo fatta uel num. 248 della C. C. E una risposla inconcludente e
di cui nessimo ha falto caso. Lo stesso ridicolo di on! si anna per lutta

difesa e uiollo scipito e a nulla vale. Yi scrissi tempo fa, che due gior-
uali erauo iinalinente cqmparsi audio qua scritti in senso di opposizinne
agli arbitrii goverualivi : il Contemporaneo e la Stella d'k'trwia. Oggiyc
n ha un terzo; ed e la Torre di Babele. Que.sti sono i soli che npn giu-
rano in terba. magistri. Gli altri sono tutti li per dire Amen in pieno cfr-

ro ; IM: sanoo che dar di spalla a! lor padrone ed esscrgii imnlissimi ser-

yitori,
scusaudosi da oj;ni opposizione

col dirci che non vogliono gutistar
1'uova nel paniere. 1 primi due possono rneltersi nel numero dei giornali
couservalori. II terzo, che ha un programma tnlto suo, combaite gli

spropositi del goyerno con 1'anne della satira, e la maneggia niirabrf-

inente. Si reudera molto intcressante la Stella d' Etruria oggi che lara

piii A-cqueuli le sue
pubblicazioni,

se impinguera la parte in cui raccoglie
i docujneuti e ne fara seinprc uu

1

ottima scelta. 11 Contemporaneo piacera
la sua franchezza in dire il ver a chicchesia, ancorciieseinpre per
la

sa lalvolta dispiacere nei modi; c niuiio diineutichera giaiumai che di

mezzo al vile servitoraine de'suoi coafratelli egli il prirao osq levar la

voce
contrq al poteute, e riprovarne le anghene. non ostanli i li^rhi ,

le persecuzioni e le sassate di tutto il giornalismo in livrea. II suo diano

politico t quanto si legge di piii vero nei giornali della citla. Saprelt a

quest' ora dai fogli piibnlici die riportarono (juel fatto, couie il gtornalc
La.Nazione, aizzato dal Governo secoudo che ci disse il Monitwe, gli
diede querela pei modi inurbani con cui lo riprese di troppo gravi >uoi

torti. II Contemporaneo rispose con una controquerela per le ingiurie

provocatrici del giornale liberale: c si desto un tal pettegolezxu da dt-

gradarne le ciane di Camaldoli. A diiesa del giornale del
progress./

si ar-

inarono due de' primi avvocali foreusi, il Galeolti e il Wan, giornalisti es-

si stessi della Nazione e deputati : inlanto che il giorna!
cercaudo qui iuutilniente chi rompesse per In! una land
Torino ad Angiolo Brqfferio per averlp in suadi 1

. e. I! ri(rovaU)

non pofca esser piii t'elice. Dov'era nulispeusabile il soggiacere ad una cofl-

danua da magislrati quali souo i uoslri, iiiiporlin
una viitoria sj>leudida in faccia alia pubblica opi \ ano
si lento danprima dal partito (>pposto di altraversar la viai alia venuW ill
difcosore: invano, poiche fu giunlo, se gli eccilo coulro Taniiiio del pub-
Wico per loezzo di laide caricature e di dii: ilegli
nelJa sala dell' udieuza

; invano si comperan non
reatasse sillaba delle sue parole. BrolTerio con la sua-eloqueuza seppe su-



1 '

mrau: e (i
;ajtii

nr

11 la penna, mosiraiidosi in do
piii librralr. AH A Mari die

gh di. IMIIU di mm uliir^Ii le le i di (,m>iimano per non

'iiipcralo:
.mil i a

difcuderc il C<ml<, :na vedo di dover difendero ,ne ^le>so.Si,
io nun amo ^li iiiipcralon die H ebianiano Caligola. Neroiio ccc.

aino un Tito, un Traiaim: nnn amo nep|)tirc i Re conic l.uijii XI, err.

ma rispetto un Ie qual e quello die noi rieonosciamo in Vittorio Emma-
nuele. Neppure amo ijiioi

libcrali die fonnano un parlilo, e
poi

si ap-

pellauo la .\azione: amo benM .piei libcrali oue*li per cui la
Kperta

non

C un nome ma una roa!:,i. K iiian:!o ;zli
si disse die ropriva di sue frasi

eluijuoiili ! '//cure del Con!, o: So il si^r. Av\. Mnri, riprese,
mirli di donuenti trasiperpnqgcnni, mi prmolla dir^li !.<

le sue punlure non mi sliorano la none; e se mel dis>e per Canni un com-

plimento, iu ! Ma <|i);iii(fo ^li
si cito non so

(jiial drcrcto o lee-

gc: < So unatal le^^c *
- ritiro la miadifesa. Si cercli :

lungainent.e eereala ivi una lal le^rgo, non si rinvcnne. Cosi viltoriosa a!

fu prouuDziata da I" pubblieo la sontenza, die poi i mapi-
?trali pronunziaroji eoulraria, assolvendo, fiia s'intonde,, il ^ioruale della

::i leili'l.

6.
{
(itin nipualori, Quei medesimi rigencxalori dell' Italia chc

nel 18iS stiiiiola\aiin il 1'apa, i Ve-.eo>i od i I'arrorhi a bandire la rro-

ciatu eonlro 1' Ah-'ria ..i.'.-lrandt. eL- stava in eima de' loro pensieri 1'af-

francare la (iliie^ dai
cejipi

delle leg^i (iiu.seppine. (jnei medesimi ora.

atun pa^ln di a\ere iav\nate tulle je dolcex/e delle
le-r^i

L< v

ojK)ldine in

uu, iur si \auno >tudiaudo di allargarne ^li elTrtli c farnc qgnora

la di:

R a\

'i, du

QUOA

gno r

a'
p:'

!)', i

dinlto natnroie. (11

>rla. Lti

la forme

ca badar punto a'
principii

mrtn loro di viulare il prm-
:ilj i pin saeri divilli

mo tratla:

ii dirilli

tore piii

die ri>|mn<
nil

di
|

ndl
?ndf>.

. poi

lie lanlo oslt i,

ce^^air una vollada I.'

l> -|>erarlo. Intanlo ristanipiamo qni sU^ameir
. rdemenle I' Kpix n^.An losrano indiri770 al

ari-'! iiilenderanno i lellori a
(]uaj

se-

,lc le HM lieali a dannu delta Cbieaa.
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\llezza Reale. L'afllizione ohe prpv6 la Cliicsa Toscana all'annun-

/!> del doloroso dccreto del 27 Gennaio ultimo, con il quale furonp dal

Omt'rno abolili gli arlicoli concordat! con la Sanla Sede per molivi die

il mondo cattolico ha gin giudicati , e di altre governati\c disposizioni

che in qwsti iiltimi tempi, richiamando in esccuzione legfii ostili e ncini-

che di ogni ccclesiastica liberta, hanno messo fra noi 1' Episcopalo in M
durc prove e condizioni da non poterc piii

moverc un passo negli oflici

dell' apostolico nostro ministcro scnza trovarc impacci die ad ogni tnuto

arrestano, o indeboliscono I'azione benefica dclla aivina nostra missione :

quclla ierita all'animo nostro acerhissima, non solo non ha
troyalp dopo

alleviamento di sorla a malgrado de' noslri richiami, ma pare suisi I'enno

di sempre piii inasprirla.
a Altezza Realo ! La leggc del 15 Marzo p. p. pnbblicata nel Monitor*

Toscano del 27
dcllp

slesso mese , c risguardanle le alTrancazioni di /f-

relli, censi di legali pii , c beni di qnalunque natura di dirello domioio
IHIa Chicsa

(legg^c
dclla qualc noi non dobbiamo

piii iudagare la vnli-

dila nella sua originc) ha talc impronta, che, cpnsiderala nei suoi rap-

porti con la giustizia, noi ci guardcrcmo dal qualilicarla per riverenza al-

I'antoritfi, anche allorquando questa e nieno rispeltosa dei noslri diritti.

Quella Jegge incomincia dallo stabilire il principio aflatlo nuovo c

spaventoso, che le proprieta di mano morta siano in soslanza patrimonio

pubblico tutte quantc ,
e che lo Stato puo con diritto esercilarvi la sua

azione sovrana. Come conseguenza di questo principio che dislrugge d'un

colpo tulta I'ecclesiastica proprieta, la legge autorizza I'aflrancazione dei

beni enfiteutici ed altre responsioni altiye della mano morla, come la ebia-

mano, csente e non esente, cd impone iniperiosamente alia Chiesa di ac-

consentire agli alti relativi. Anzi a ccssarc ogni possibile opposizione per

partc noslra con altro dccreto del 4 Maggio corrente viene autorizzalo il

tribunalc a compierc tulle le operazioni uecessarie inTia sommarissima,
chiudendo alia Chiesa

1'aditp
a farsi ragione eziandip per le vie ordina-

rie. Ne qui e tulto. Con manifesta lesione del dirilto di proprieta ecclesuh
stica la

leg^ge
si passa ialeramente dei danni gravi che le arreca nella

perdita dei laudemi magni da conseguirsi nelle concession! future de' pio-

opli
laudemi per gli eventual! passaggi ,

e deH'aumento dei canpni cht
si conseguisce dalla mano morta nou esente per la nuoya rinvestizione.

La legge fa un altro passo ancora, c prescrive che il rinveslimento del

prezzo ricavalo dalle alfrancazioni si iaccia in cartelle del debito pubbli-
co toscano, che saranno inscritte a doterminala chiesa, o benetizio, e con

quale intendimento non e chi noi vegga. In questo slato di cose che tan-

to danno minaccia al patrimonio della Chiesa, noi soltoscritli conoscendo
Ira le nostre

gjra\
i obbligazioni imposteci dai sacri canoni pure quella di

tutelare i beni ecclesiastic!, siamo astretli da rigoroso doyere di coscien-

za a rivolgerci rivcrentcmenle all'A. V. R. invocando quci provvcdiinenti
che saranno rinutati opporluni, per oyviare aH'offesa che e I'atla al diritto

c proprieta della Chiesa. Siccome noi loniamo per fermo che la R. A. V.

sia al par! di noi convinla esserc la giustizia il piii solido fondamentp
de' regni ,

la gloria piii luminosa dei popoli e il
piii grande dovere dei

Principi, cpsi ci e cara la speranza ehe non afl'allo indarno avremo por-
tali i noslri rispettosi lament! all'A. V. R. in argomento si grave e dolo-

roso, e conforlali da questo riflesso passiamo all'onore di prol'essarri con

profondo ossequio. Dell' A. V. R. Adi 10 Maggio 1860. ( Segnono le

firme dei Vescovi della Toscana.)



CONXUtfOIANKA 1

1. It I ( In- la Inlll"

volontarii pel (i.inkildi in I , ul

I impiiKo ili dii i-'MMTiia il llraiidiicato. i;. \-\\c le pune auieiilidie lop-

dfli diarii ul'linali del p.irlito nnjlaiin. K a sapei>i. due il limit*
wmj f$7; che <jueto corpo <ii Nieoier.i >i i-ompuuew di _ .JIH

t.ini : die mi volontarii >' rr.ino andali inau u,

MHta gli ordini di Nic<> ;

-telpmvi . a nu.|(t- mi-lia l.t 1 *

che tutto cio era arvcnulo sotlo gli ocdii del (joveruo locale ;
chr fitm

a iri /e rvfusioni (rvi \irolera <' Kiai\Qli erano *// >u-

d'echiiiro che il mcrito ilcll' npcnt era da dmdc-iv, nicta IHT uno , a

(jui'Nti ( |u,- |i;irniii. Ma il casp voile che sorge^M- iVa l<>iu in, iu-

lorno a (XTtr (bnnalita . i-d il Ricasoli , che per ora c il piii Itute iu IV
scana. fece senlire all' amico cho il padrone c ancor lui. L'o/.' '"'"'"' d*

lorinn niiin. iU8, mibhlico qucsta o/a snniufliciale : u Kice\iauio da
Firtnzo la nolizia die il Baronc Beltino Uirasoli, {jovernatore della To^
scana, ha soiolto la brigata di volontarii foriuata dal sig. Mcotera. OIH--

^li IITDA M'llimeuto ' stat<
piincipalfDenle pro^ocalo da un proclaiua del

-tcra nel qnale non si faceva pa rota MC del Ke, ne dc-llo Slatuto,

e si esprinicvano idee polificlic, che uou sotio puiilo ^o\enuitive .

tiiieslo ruol dire die il Nicol* ra, Iroppo ayvcnlato, au-a creduto giuulo
il moiiH'iilo di siuellerc le mascherc e

lopliere
la IVasea dalla botlega, c&-

seado <|ue>li n-uctli om.ii divciuiti inutiti alto scopo. II suo conl'ralello

inteoe ttcn lenno che rerli nomi e eerie fonnole di couvenxiouc biaao

aneorn necessjirie, pcrehe Topera , a cui lavorarono siu (jui contain
concordia (larihiildini e Cavouriani, non vada a male. II Nieolcra hen
chiaro e tondo at suo Ciroui : a saro seinpn- soldato della Patria e di

Garibaldi : conibaltero conlro chicchessia si
o|)|)oiiga

ul progress o della

rivoluziono , die sola puo rcndere una la palna : come leggesi uel-

\ihitn italiana num. 149. II Hicasoli invccc vuole du 1 liiaiu-

no sullo
starnpo

delte idee gorernatin', K-;

(juali uon.-i polreltbero bt-iua.

jn'rinilo manitestare trop[>o diverse da ipidlc die , nelle piCM-ati con-

giuntiire, vanno a sangue del sig. (Irandtjuilhl. Di
(jni 1'ordinc di ^oio-

gliere codetta brigata. II Dirillo non sapca darsenc pace. So il lio-

vcrno Yoleva procedere a quest' atto, neidie la>cia\a die i volontarii si

tel|>iim . . . . e biandica e accarczzava il loro co-

maMUnte? 1'erdie alimeniare tante >pcran/.e e poi ddudcrle ?

candoro di -! ,,\a il l)n-'J( die ,n

10 null;!
|>

<i)i{ntnt inn'
'

.\micimi di (\wt(n lemperu ben

no bistiwiar^i \\\\ inomento fra loro c ricambiaoi .pi..ldn- di>petiuu-io ;

ma romuoHa daddoM-ro . mni no. OilaitM in I

rommedin i-lir a (ienn\;i. I)<i\e I'urouo proiliile . alo di

Circular^ di ordini ed anche di milizie armate
,

le tpi'tliziuui ; ma poi
lasciate pnrtire nlla spicriolata, dando a ciasamp dci \oldiitarii nn buon

passafwrto clic gli valua di .li as>ifiiri la
, diplowa-

<ii?di aml>a<cidrri <M(u-Mi -,nli. C -i ad ui . >al \auo le

I \vtnt i.i l.-i.- rbe il
>i|;

ailo tlo^U

O^nUd^JI i

eke qiMr.la rt* !a tm Ja !..i pr*,.a -la
,.i

,

tro l HarcM .l'ii|ukri 1 n'wnii'i Jl Caumr o<- ur<> > nn Moflmoe Hrgr*
il fi'.i <>ra i leitori il contcgno il-l tig. ldra^>li, e .U iucc-riU tlelU pMtctU coa

cui I'orino ti finro di non avfr null* ch fare col Maziiui.
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apparenze c la sostanza ;
e

sptto
colorc di rispetto pel diritti internazio-

nali ,
dandosi vanto d'impcdire assalti contro gli Stall del Papa, >' impe-

disce in verita che si sparpaglino le forze viye della rivoluzione, si' n i as-

sirura roH'cllo la dove ora piii imporla, e si riserha a tempo opportu
no il

fare che tefoandeele arm! raccoltc dal Mazzini contro gli Stall dclla C'

inoal comune intento di questi signori, i\\\' nnitu d' Italia '. Pen-in.

un po'colle huone, un po' colic cattive maniorc si coslrinse da Torino il

Ricasoli a far partire i Mazziniani di Castelpucci per Sicilia.

8. Tutlavia questa partcnza non si pole cflettuarp son/a qualche guawic-
cio in i'amiglia. Ccrlc grida molto indipendenti del Nicotcra, e le bravale

de''Siioi, gli procacciarono il gusto di qualche ora di arresto: di die ap-

pena ebbesi nolizia a Castelpucci ,
non e a dire qual rumore se ne I

se tra qiiei calorosi raccolli dal Nicotcra, per cura del Mazzini
,
solto -li

occhi c con rapprovazione di S. E. il Barouc Bettino Ricasoli
g^overna-

tore della Toscana. Dicdero ne'lamburi
,
corsero sulla piazza, si ordina-

rono a hallaglia ,
caricarono i fucili

,
collocarono vedette e sentinelle

avanzate agli sbocchi, occuparono come in gucrra viva le posture piu
eminent! ; qnindi stesero una protesta contro la viofenza che supponeva-
no falla al loro capo e che teincvano di vedcr volta contro di

Iprq.
Fatlo

sta c!ie il Govcrno si rabhoni subito
;
1'ordined'arresto conlro il Nicptera

fu con moltc scuse rivocato e fatlo credere un alto arbitrario; e la brigata
non fu sciolta, ma provvedula sollccitamentc di quanto occorreva "per

trasportarla a Palermo, a servigip
del Garibaldi. Ma in (piesto non si sa-

tisfece ancora pienaniente ai voleri di codesti signori ed ecco in qual modo
raceontasi dalla Nazione il lafferuglio succedoto

poi
a Livorno. Annun-

zianinio la partenza dei volontarii raccolli a Castoi Pucci: essi si diressero

a Livorno, o\ e erano stall prcparati i mezzi di trasporto per Palermo. Ciiun-

li a Livorno, i capi della spedizione si rifiutarono di condnrre i volonla-

rii a Palermo, protestando di voler sbarcarc in quel punto della costa na-

polelana che
piii sarebbc loro pfaciulo. I Capitani dei hastimenti noK^g-

giali per Palermo negavano di partire, onde non esprsi durante il \

gio a qualche vipleuza. Furono tentate tutlc le vie ui conciliazione: ma i

capi della spedizione rimancndo lermi nel loro pronosito, il Governo si

troyo obbligato a ricorrere alia
fpraa.

Furono raccolte !e truppe di gimr-

nigione in i|uel!a cilta, alle (juali il popolo applaudi non ?i tosto Tchba
vedtite riunite.Fu batlula la geuerale, e in brev'ora oltre mille uomiui
della Guardia nazipnale eran sotto le armi. II R. Delegate c un uflicialc

de'RR. Carabinieri si recarono a bprdo dei legni, ove lrovavan?i i cnni

della spedizione e fecero loro le inliraazioni di
rigpre

c ai termini d< lla

Icgge. Di frontea tale cnergia essi dichiararono di cede; vndo
di partire con que'volonlarii, cbe polesscro es.^cr trasportali per Paler-

'

I Sopra !a spcdizionc preparata contro le Man-lie o 1' l"inl>riu
li'jfij.

>!!-!
iiii|

orlanti riv-Ja-

zioiii in-! Dirilht n." 2'iti. H^isti per ora re.-arnc mioste porhe parole: .Mrolcra non mat
enrnir.Harf nrstuna rota srnza mtrre prima astiniralo da solidf r rrrle garanzic ... In
aiToril'i \riur- !irni:itn il.il Mini-tern picinniilrkr < il.i lirrlaiii inaiitlatnriu di d.inl'.ilili ... II

L.inint- llicasnli
, rB|>prc$i)iiliin(o

di-i \1

r-n;ionc. Egli asseyna Casli-lpitcci, ]i
i-r allogftiani i volonlarii

chr prnta n tutto. F.c armi furomt MO
[inr.-

i kt-i.is . i cap-

pi
Hi ore. II ili'iiaro fu lihrrnlmontc ilislrilniitn . . . Tutto era all'unlino . . . l.c

,

brrgate a Milano, a I'arma ecc. La quiiMa deve muovere n 1'erugia . Ora busti. -Non oceort

rono commenti.
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MkGMjftri vi si rechcranoo non M losto ginngefwm i m*zm di Ira-

presadftllAu-
.irata

l';i|>;

;,! i ( i- i.i i Si ;i la ronviMM/imip lepli oletlori e
'

'

i I rnlli dc!l, i liltiTta in Sir; ' idu-

.il Piulf ~, liiMinr/iuiK- (Llla

/itmiile ili \.i|Mii
- 9. Con-

-ciierali del Hefsiio.

1. I i :ulr i! Mimstero Napolctano fu imlotton far decrvlHrv da!
1

sjazione di'lle ele/i >ni .:! IV.rlariiento c la corn (Idle

Came
rapporlo

a S. M. - Srrc. I Ministri di

i.-li al lore* nulla luin trascuralo pt^r rerarc
'

ordini mpprcH-'-ilativi
i

iuio del di 'l"y gin^iio ultimo e col Dcxnr!

jirnttutt.i
slato in cinia a' loro pcnsicii hi convoca/ionc

dk'O 'piii presto csscr !

;anza Naxinnalc iridaruo JKK
in cpn'sii moiiicnti. (jtiandocho il pai'so nuovo all'cserozio

!'ii dritli C.o-tiiM7
:

in-:!:. r\asi in tino f-tato di ocnor crec<Mile

i/.i'tnc per !a irin'i-ra din ardf al di la del Faro , CMP ora si trova

trasportala sul coiiliiuuilo , principalmcnlc nclla Calabria, clic non ha

risparrniatii (inanchr il (iolfo di Napoli, c soprattulto pc'
niovimcnti in-

c^niposti
c di divorsa natura chc si son prodotti in vano citta dellu Pro-

vincie , ovc se tutto si opora con succcsso cho non pno niaticnrc per cal-

marli
, nun { ;HIMI ve:o die rendono impossihih?

in alto la tranquilla riu-

nioiic i Elcttorali : !o iptali ragioni tutto allontanano fa niagpo-
ittadini dall' eseirixio pacifico dclle civiche prerogative. 16
> di case, c sollo la pressura di cui fopra si c discorso, la

Camera a nominarsi non potrohhr -pnssinnr nc lihera nr intcra

dclla . :i nazionalo , o poirvblioro (h>ri\anif Ira^corsi de'

quali Corse pwwttercbbero i ncmici dolle liticro istituzioni del KO^IKI.

Eppcn ritti son di pairro prorogarsi In Hrzioni pivr tntto il

orso dd [ivi-Mino IIM-S(\ sp-.-rando one fmo allora libcro il p;ieM> da opni
-ionc r>ti -rua . e fl'int:lini turbaraenti

,
e

alia hupp '.i^eriiiicnto , sia per

plfnariaiui'iite c con tntta indijuMi
'

taula parte ai destini foturi del iu)>tro Hoanie c di tulta ! Ha-
Fu pcrtant iin alii i Ajr -reto

<>roga al giorno :Mi di < lo adnnai. frali,

ed a! ' del succcsslvoOttobro
1'apfrtnra

del Parlamenlo.

2. II giorno apprwsso, il Agosto, il Minislro dogli AfTari eslerni iudi-

ntanti d tali pirsso S. M.
utc circn al" (i.iribaldi dopo di a\<T
a conlcnto di nrpato la Raadiera Bealo di

Sardegna ed intrstatn Uitt'i suoi ntti cn\ non

; Dccreli del 3 andante ha inesso in \ >taui!u 1'ieiiwnlr^e

e obbligali tutli gl'lmpicgiti
minalo dalla rivoluzione

di
|irc<tari'

triuraiuento di ledeita al H<- VilUrio Kmm.muelc. II (ioverno

di S. If, StaMBfc crede net doycre di portare alia ooawcflBza di
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le Polenze r^iesU
1

nuoye usurpazioni e quest! attentati
, che conciflcano

Je prerogative piii evidenli della Sovranila ,
i principii piii inconcussi

della rn$ion delle genii ,
e fanno dipcndere le sorli di tutio un popolo

dal capriccio arbilrario di una forza straniera. II Governo di S. M. vo-

iendo a costo dci piii grandi sacrifizii evitare I'elTusionc del sangue sin

'dalla promulgazioue dell' Atto Sovrano del 23 giugno ,
nel d<^i<lcrio di

armomzzare la sua politica con (juella della Sardegna pel manten?rtfento

ddla pace iu Italia, ha sperato la soluzionc della qucslipuc siciliana nellc

sue lunghe c pcrsistenli tratlativc. Delusa quest' ultima speranxa , il

Goyeruo di S. M, per organo del sollpscritlo ccc. si vcdc nelnniprcscin-
dibile obbligo di denunziare a S. E. il Sig. . . . qucsti attenlati die -i

commetlono sotlo la pressione di una forza straniera in Sicilia
,
di nrote-

stare fermamentc contro tutti gli atti che tendono a ncgarc od iudonolire

i Iciriltimi drilti del Re, S. A. S. ,
e dichiarare che non riconosCe ne

riconoscera alcuna dellc loro conseguenze , esscndo fermainonte deciso a

mantenere lc ainpic istituzioni liberali promessc specialincntc a quell' I-

sola, e a non transigere raai sul principle poggiato
sulla storia e sul drit-

to pubblico Europeo, che r'mnisce sotlo la fteal Casa di Borbonc i due

Regni di Napoli c di Sicilia.
Prpfitto

ccc. Firmato G. DE WARTWO.
;). Passato dall' isola di Sicilia in terra fcrma il Garibaldi con 1'cletla

de' suoi , iiicalzo \igorpsanientc la guerra contro lc truppc napoletane
distribuite sul lido per impcdirc gli sbarchi

;
c compcnsando con l.i ce-

lerita delie inosse c colP ardimento degli assalti la mancanza dci raezzi

ondc sogliono csscre forniti largamcntc gli cserciti regolari , riosci ad

impadronirsi di Reggio e di molti altri luoghi importanti delle (lalabrie.

Ecco in qual modo si raccontano i fatti dal diano ufficiale del Go\ cnio

di Napoli. Voci false ed allarmanti si spargono nella Capitale , c ad

artc si diffondono pel rcgno, a carico delle rcali truppe di Calabria. De-
bito del Governo e di smenlirle, pubblicando aui appresso un

rapido
cen-

no delle notizie uffiziali pervenule finpra , onae non si abusi aella uni-

versale credulita. Le poche compagnie che, in scguito degli sbarchi au-

nunziati, soslenevano lo altacco in Reggio, dopo csscrsi valorosaraeiile

batlute furono cpstrcttc
da forze magg^iori a ritirarsi in qucl castello , il

quale trovandosi in istato di ricoslruzione non era alto a soslcnere una

regolare difesa. Eppero qucl pugno di milizie dopo accanita lolta fu co-

slretlo a rauuodarsi alia origala del Generalc Briganti cui apparticne.

Questa brigata , e Taltra del generate Mclendcz, tro\asi aver occnpala
ieri la vantaggiosa posizionc mililarc del Piale. Questa mane alle

'

\\1

si 6 ricoinincialo il combaltimcnto. 1 general! Vial c Ghio ed il colonncl-

lo Ruiz, con le
rispetlive

forzc, convergpno lutti sul teatro dclla guer-
ra. Gli abilauti dclla Capitale e delle provincic, col senno die tanlo li di-

stingue , sapranno tenersi in guardia dalle false nolizie die ad a

spargono.
Fra queste non mancarpno le calunniosc

vpci
di defezioni ,

cne dichiariamo del tulto false , poichc non ebbcro mai luogo fra quelle
real! truppc, le quali con bravura ademniono al loro militare doNcn- .

Queste notizie aveano gitlato lo scoulorto in molti a Napoli, e, die c.

peggio, per alijuanli iijiorni si aspetto indarno di
sapero

a <|i;al terniiuc

fossero condotte le cose dell' esercilo regio ; sicche i novellicri di par-
tito ne tolsero ansa ad amplilicare i solili loro racconli quanto poco favo-

revoli alle truppe, altrettanlo alii a crcsccre la confusionc cil il ilisnr-

dine. Di che oguuno puo iudovinarc le conseguenze. Fiualnieute il Go-
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i !)!><> rrla/.inni ufhYiali <li nuovi fatli d'armi . P n<- diedo un/lttDO
con la ih't.i -r. l/inlcrrir/.miM' drlla linoa li li

:-a ili'l sil ffllPrra in

tiiiinli dr-li ufliriali (! IK' Ic

Irni ;:i,ili
!>,iit'

j

\ .iiM .

-' mii'l'i Ir
;

'

: noti/ic, n! Pi, ili\ cir-
j

. of\r\ff\ fT-i 1 1 ! 1 t > f\ I fT I n f\

ii .'('. 'M'.tarc. llilint.iic inttc Ic trattatirc del (Jenerole Coman-

,11-llaNa al (Ji'neralp in rnpn, si prolitlava drlla di lui

I (.'

<p'l trmp'> dava tutto Ta-io ; ii . Ir

qu.ili furonu tali die rafrreddalo il natural impcio del soldato, no *>g la

Jal cuiiiliaiitTc. Oiu>llo trnppe (iinndi disordinatc, in p:irtc
si

in parti
1

si dispcr^-ro ,
con chc roslarono indiTcsc le balletic.

1

altre truppe si sno di so^uito conccnlralc sopra Montelronc, di

1 -i il Duri 1

supremo a dirigerc le ullcriori opcrozioni mili-

i r uli) i fatli uvvcnuli .

ti ccnni va^
r
lii e scarsi, ricavali dal Diario ulTiciale di Nauoli,

II hlioro ci-rtaiiii ill.- pi-r salisfaro alia curiosila di qualsiasi di-

-iiuo Ictiorc chc d'allra
parlo

avcssc ^ia (junlcho sentorc del gra-
vi>.>iii)i falti occorsi ncgli Slali ddlc Due Sicili^ in qm'ste nltiiuc selli-

niaaii'. IVitaulo riferireiuo succiolameote qncl di piu cho dagli allri ior-

Dali jiapolilaui c stranieri vennc acccrlato rispcllo allc cose mililan ed
allc multure

politic-lie del Ri-gno. Cominceremo dalle cose ddl' isola di

Sicilia. SvcDturalaraente in molli luoghi di cssa la ritirata dei regii fu

come i! M^nalo ili'llo scioglimcnto di tulli
gli

ordini ,
non sok> pofilici ,

ma cmli. 1 ma^i-trati, pcrduta ogni antonta , ce^sarono dal far valere

K'^'i die guardavausi come annullaie. Chiusi i trihunali , abolila la po-
lizia. rcrraii a morle, poi barharamcnte uccisi gli uflkiali di sicurczza

pubhlica , si ruppe il freno ad ogni scclloralezza. Bande di ladroni e

'! corsero It
1 terre

, mauuarono sossopra IP cilia
,
e commiscro

lali ennrmi nefandezze, chc non 6 d'uopo nndare in Siria per yedere a

clic till, icrhi una plchc, a cui sollo nomc di lihrrta si e infuso il velcno

del comunismo. In prova di chc hasii acccnnarc esscr^i in Bronle per-
Lclrali ili'litti da cannihale o co.si orrondi , chc ui Itio^olcnentc

di Gari-

baldi, il Nino
Hi.xip

vi dovelte accorrcrc cou 2000 nomini c, dichiarnndq
_!i ahilauli di Bronte crano rei di lesa wmamtoi, poite manp a niezzi

'

one e di casligo lantn sr\rri, chr Iroyano rajiioni* di piusti/ia
S'/ :imlv.za dci di-lilli rho dovean^t p'uiirc. II clic si parra
(l,i HIKIU'.M -!

:

lino per rilVrirp, Iraemlolo da IP! tore di persona dcgnit.>iina
di K -tiuiouio da vicino.

o I lull! di Hronie metloii'.) rai eapriccio. .Quaraiita pprsonc dclle piu

cospu-iii
1

per pn>hita P per natali furono cniaelissimamenle slraziale ed
i

, rulia p a sat-co , poi d.iv allp tiamine, ar-

<! -If' tnn-id ili; ni- liavvi luogo a dultitarp che alcuni

d. divorarne IP carni mezzo ab-
1

uita nun piu di 8000 ahilanti. Vi si inandu dap-
priuia i, ,!ilati ppr frpi;.. : ma non vi

pjlt' cutr. lirouo all; latarono. Fi-

iina il Nino Bi\i ; ''rpftn-

;
;

vi kind ,lino il .1

ppna di v fil iiiipox-

!i onzc 10 per ogni ora chc trbacnrresse prima del compiulo



ristaiframento dcll'ordiiM.
1

,
cominciando dal momenta che le tni{ ;

mosscro per rccarvclo colla piinta ddlr baionclte. Ouindi arr>!i in

crandissiino mimcm . .-riolto il Municipio e. In Guardia Nazional' . e

(Tore in ora e.eguila In scnlenza di raorte sopra gli assassini ricono-

srinti .

Somiglianti fatli avvcunero in Biancffvilla, dove il niinuto popolo ,

aizzato e capitanato da un
cpial Bioiuli, parvc aver proposto di

tere a morte chiunque fosse in voce di persona agiala cd onesla ; poi-
chc non weno di 2" furono gli oniicidii commessi in

pochi giprni.
l)i

che atterriti i paesani di condizione piu civile
,
messi gin i panni da nt-

tadino cd il canpcllo ,
nnn uscivano

piii
di casa altrimenti che in ahiti

grossolani col bcrretto da campagnuolo in capo. Ma questo non \;

salvarli. I sicarii
, adocchialp laluno di costoro che all' aspclto non si

mostrasse uno dei loro, gli si faceano d'allato e chiestogli dove fos:

dirizzata iina lettera che gli mettcano soil
1

occhio , se il disgraziato ne

leggeva I'indirizzo , da questo il riconosccvano per Signore e harl>ara-

mente 1'uccideano. Altrove, come a Trecaslagni ed in alcuni pa clli

presso S. Filippo d'Agira e Caetiglione e a Npto ,
si comincio a fare il

simigliante ,
ma fini presto. Dove per contrario a Biancavilla il terrori-

tmo dura da piu di due mcsi ed il sig. Biondi
,
che ne e rigaardalo co-

me autore precipuo , passeggia trionfalmente le vie di Palermo c di-

Catania. l
Tn cotale La Porta il 5 di Aprile scorso avea ppiegata la ban-

diera tricolorc in un paesello della provincia di Palermo, e sua prima
cura era slato di armare una squadra c gravare di fortissime taglic le

primario famiglie, in pena, diceva ogli, dell' essere realist!. Dili
;

a Ventimiglia sua patria, e la tratto come appena tratterebbesi un luo-

go preso d'assalto, sbrigliando i suoi scherani ad ogni disonesta, allc

hrutali violenze ed al saccheggip. II fatto leyo tanto rumore che da
Palermo uno stuolo di truppe regie mosse a snidare di la quci banditi ,

i

(juali
si dispersero. II La Porta gilto voce che s'era imbarcalo, e so-

slitui al comando della sua squadra, che poco stanle si rannodo, im
tal Santo Meli famigerato assassino. Questi contiraio le prodezze del

^uo
prcdecessore

correndo di terra in terra, e superandolo nella fero-

cia del rubarc e dell' opprimere donne e fanciulle, che poi crano uc-

crse, appunto come i Drusi fecero in Siria. Dove incontro resistenxa,
si sfogo col saccheggio e coll' incendio. Inlanlo il La Porta fu noiui-

nato Ministro, ed il Mcli che finalinentc era stato arrestato, per ope-
ra del suo potente patrono fu rimesso in liherta. Risulta dal pror
ch' egli avea commcsso rapine e furti per la somma di niente mono
che trecento cinquanla mila ducati. Volete saperc come io n' ebbi ccrla

contezza t Vel dico subito, e mi smentisca rhi
pao.

Dal processo me-

desirao, che io ebbi soil' occhio e lessi a mio bell' agio, c che fu com-

pilato accuratissimamentc da un Maggiore (Idle schieiv del (laribaldi,

ohe, inorridito al vedere scarcerato il Meli, non si pole temperare dall'in-

vpire
contro tanta neqnizia . Cos) il nostro Corrispondente. E m>

grungiamo che le scelleratezze a cui si sfrenarono in moltissimi liio^ni

le yquadracce sicilianc, furono tanle che non pure mossrro a ><<<

11 lj
,

rt

T

r
^
r

,

ma
, nia strapparono parole di biasimo andic ai Mazziniani

ueJl 7 'nita ifaltana. Ecco i frutti piu certi ^ f'a liberta procacciata dalla

nvoluzione alia Sicilia.



iornali delta fazionc li.inliaMm.i nou Iralasciauo di iini

i di-llii liltr 'l,

'Hire cd I. he

nrlla slrv uiucia a MirpeKftia. mal utuo-

ronlro quelh i coslriii- ,ime di

nonriinnipdiata
"

itc. c si a lilr-ralori in

-ilore De-

E tutti s;i:ino che- il si;:. Mani-
. r.ierilal*- If maledizioni e I'oaio di tutti i libcrali. 1

i in

Palermo qualche liiuorc o sospetlo di efiicaee roazioue p.
I Governo bor-

bonin ': frctta vi si dovcrono rimaudare iimbuonner-
bo di camiciofti ro9*i per inspirare al popolo la virlii della perseveranzii,
aiuliiiidone il proposiln n>u inolti arresti di nobili e so*j><(l>.

5. Per cio che spetta ^li Slati di terrafenna, i npstn lellorisannt) che

buona narle di essi e in preda alia rivoluzionc ed il reslo in polere
del

Garibaldi. Questi, die pa avi-a niandalo innanzi varii elelli drappelli
de'stioi, sferro dalla Sicilia, c, a qnanlo pare, da Taprmina la domenica

slo alle ore 8 anlimeridiane. Alle 4 '/ pomeridianc prese terra a

Ilclilo, iri\.' tin 300 ntiliti della guardia nazionale si aflrctlarono di ac-

correre con armi per proleggere lo sbarco ,
il quale ,

sccomlo il solito, fu

compinlo traBquiuissimamenle, senza chela crociera d^lle navi da guerra

napplilane
rin^ri-i> a nu-ltervi oslacolo di orta. Sollanlo un piroscafo del

Garibaldi, il Torino, che avea dalu in un banco d'areua ed era stalo per-
ci6 abbandonato, fti

ppi
n caononalc squat'cialo da una nave regia :ches^

praggiunse a eosr finite, e dato alle liainme. I varii corpi di Garibaldini

che ru'i c;or;ii innanzi erano scesi a Bagnara. alia Pouta dell'Arnii ed al-

" die s'eran-) raflbrzati con gli aiuli degli insorti calabresi, mos-

sero allora tutti da varie parti sopra Reggio. Noti eerehercmo d'indagare

per qual dise^iio>ii,
.onerali napolelani lasciarsc.u la iniportaa-

lissimn posizio io pres-idiala da nulla piii che alquanle compa-
miie d, 'oldati. II falto sUi che quesli, dopp breve comballiinento, quale
riehiedi-;:-! a salvar 1'onore, dapprima si ritras!>ero nella forlezza, quiudi
scescro a patti e la dicdero al Garibaldi. Pare ehe a si raimla caduta di

^ione l*accorj:imri!io dci Garibaldini i qnali erano sbar-

'i-iii innanzi e datisi a correre
pu'inoiili,

si Iracvano dielro Ic

uerniloilpunto piii imporlaule. Ilcoui-

i'd i Garibaldini vi perdettero una (jua-

rantina dei loro u.-risi.
> nn centinaio di IVriti. La guarnigione reale fula-

u-oire coi soli fucili ed i bagagli di ciascnno. Sicchr riinasero in

del Garibaldi ollocannoni di i-ampanna, di. ezzi d'arliglie-

.iodici obiz&i, da posizione,
.100 fucili e tin r icnto di munizioni da bocca

e da fnoeo, ollre il \alli, i inuli ecc. Sarebbe inulile

andar cercando se a fare lanto guadagnu con -i poc.i

'iozzn della LMI . In- la prodcx/.a i:.i!:la

n. 11 corlo >i L- padroni
-iliilc alla'i-o di-ll*

1 navi >n una buona base di opera-

zioiii slralegiclie.
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6 II Garibaldi non sovrastette R ^odere il facile
trionfq.

Si
spins

bito a Villa MHI Giovanni, o nc discnccift pronlamentc i Hi-ii. r

<i raimodarono in buon numero con oltre a due brlgate al I'i/ilt-, dove

scinltr.i\a '-!i<' -i di-|ii)H4sscro a fare accanita rcsislonza. I'n hr-

nenU' del Garibaldi, il Cqsenz. non s'indugio ad assalirveli, till!

fosscro in fortissima posizione ed assai numcrosi. Sullc prime la bat-

talia fu sostenuta da arabe le parli con valore
;
ma una inlera !ial-

tcria de' Regii nou lardo a passare dalla partc del ncniico , I i (ic-

nerali napoletani ,
forse temendo sovcrcWamente di veder

imitatq 1'c-

semmo da inolti altri de' loro, diedero ascolto a proposte di capilolazi

Si nmaodo la cosa al coiuandante supremo, ed intanto per tacilo con

si rislette dal combattere. Corse voce che il Generale Brigante volcsse-

dare la sua brigata alia parle neniica; i soldati in qucl Irainbu.stp par
si sbandarono , parte defozionarono e si unirono ai neniici i quali sen,

colpo ferire presero I' arliglierie regie e non Irovarono piu con chi coin-

battere. Tutlo (juel chc rimaneva de' Regii cadde cosi in poterc del Ga-

ribaldi, che lascio liberi di lornare a Napoli ijuanti non volessero accon-

ciarsi con lui ; e difatto \i rimando, sopra una sua nave, tin circa otlocen-

to fra uHiziali e soldati, che stettero saldi nell' osservanza di-lla giurata
fedelta al proprio He. II Generale Briganti che piu avca conlribtiilo a

questo riuscimenlq, dices!, fu poi ucciso da'proprii soldati a Moulcleone.

7. Connuesto rimase aperla e senza contrasto la via di Napoli al Gari-

baldi , pouerosamente aiiitalo dall* insurrezione che intanto si disl<\-e da

Potenza a tulla la Basilicata e fino alle porle di Salerno. Alii 17 di Agq-
sto giungevu in Potenza un commissario del Garibaldi , ed alii 18 la ri-

belhonc ebbe principio con festeggiamenli cd acclamazioni al Garibaldi

ed all' Italia. Ne vennc tin conflitto con circa iOO Gendarmi chc \i si

opposero. La Guardia na/.ionale parteggi6 stibito pel popolo e
vplse 1'anni

contro i Gendarmi, che furono eostretti ad nscire di
quclla citta, lascian-

doyi morli e ferili non pocbi de' loro
,

e non meno di 10
prigionieri.

I^t

notizia volo attornq , e d' ogni parte accqrsero armati , cne unitisi alle

guardie nazionali si diedero ad inseguire i Gendarmi nella loro ritirata, e

circqndatili,
e tagliati loro i passi ,

b sforzarono alia resa. Fu subito co-

stituilo tin Governo proyvisoriq in nomc di Vittorio Emmanuelc; furona

eletti due prodiltatori ,
i quali per rassodarc il fatto loro enianarono de-

creti piaccvolissimi al popolo, come sono il sospendere la riscossior.e dci

dazi sullo slarinalo, sulle carni, sul vino ecc. Ed ordinarono chc le aulo-

rita amministralive e giudiziarie rimanessero a' posti loro , escrcitando i

proprii ufficii pel mantenimento dell'ordine puhblico. Si penso di spedire
cola truppe che irapedissero la rivoluzione daH'allargarsi alle vicine pro-
Tince ; ma intanlo Garibaldi si appressava ,

ed a Napoli, a
qtianto pare,

niun disegno era fermato intorno al raodo di sharrargli la via , e certo

non era
sagj^io

in tali congiunture sparpagliare le forze onde ancora di-

sponevasi. PerUinlo le Calabrie e la Basilicata furono abbandpnate, cd il

moto
rivokuiiinariq si distese anche alia Puglia.

8. L'agitazione intanto cresceva a Napoli. I comandanti della Guardia
nazionale stesero un indirizzo al Ministero, dolcndosi di gravi fall! che
accennano ad organizzata vile rcazione. . . Non illusioni , non ide<'

gerate, non racconli fantaslici , ma futti permanenti tcngon vive le ap-

prcnsioni
dclla piu holla citta della carissima Italia , che il piu malnatq

layorio di Satanu la destini alia desolazione ed al sangue. La riunione di
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-titu/ionali, alle porte del

i-ta frente ehe . !-> ;<1te

ni in.nun, i (1 i-iiiiizioni liberal!
;

le impudent!
flnri

JK
die UllHi 1,1 llilli/lil nttadilia -j

,idn|i.'r,Hi'i
ll

UttUl (li-l di-;n>ii-ni'> ;
l.i cmiijiru \ure di <|ii.ddie -cm^i-liMt

>. die. a di- more (lei perfMwo, maledice alle slrappate fram '

danna all' interdello dnunijiie vote la tunica dell' >nore .
< d indn^i I;T

della lilieria . non suno die fla.uranli prove di iina sleale marolij-
naxione. La Guardi : -lella delta dc' padri di fami-

glia, delle million inlellij;eiue. ddla piii strenua gioTeotu, cara spcrnn-
za (lella la-'crata p itria ' u-urazionc e garanzia .

!MI[I i|i:,il
In -r I a--icurazione c la garanzia chiesta dalla

Gtidraia naziooale ,
die inUolo protettavaji di (lover esercitare la sua

influenza per forza morale nun per forza bruta , Iantoch6 il lt^ii-

uarla ad alTnnt;\re eolli-ioni
,
a sconlrarsi con masse armate per lihidinc

di satigue, sijjnilica
daimarla al macello. Non e nuesto al certo il stid

uffizio. Cio |K)slo sembra al tulto clie , non volendo essere esposti d

colli^ioni, a spar^imcnto di sangue, poco o nulla dovesse importar loro

di a>ere in ma^ior oopia le armi e le inunizioni. Ma come c' entra la

lo^ica in
i|iie.sli

I'alli ? II vero si e die la Guardia nazionale cosi espose le

lonla. I suoi rapprcscnlanli hanno il supremo dcbito di reclania-

re, col coraggip die deriva dalla sanlila del dritlo e dalla robustezza dell.i

ragione, die si ovvii ad ogni possibile incouveniente ;
si sciolgano i corpi

di milizia straniera, la cui prescnza lauta onta arreca all'onorato esercito

dei nostri fratelli chc per valore c fedella alle nuove
istituzipni

ha dato le

piii inelTabili ripruove; si mostri pin tiducia nella Guardia Nazionale,
non lencndula tuttavia scarsa di armi c di munizioni

;
si dia bando ai

malnati
arlijizi

cd alle ins-idie cudarde ;
si sventino le conventicole rca-

zionarie
;

si ccssi dal moslrare chc i bellici apparecchi non sieno direlli

sulla infelicc Napoli, c sisuietla ogni pur lonlanu pensiero di yolcrc scin-

glierc o disarmare la Guardia Naziuuule. E se a laulo non si atlempri il

Govcrno, si prepari a vcder ritirati in massa isuoi comandanti, ed anron-

tare le conse^uen/.e che, tanto fatto, dcbboosi aspettare.

Questo inmrizzo lu conseguatoal Diretlore del Ministero defili Intern!,

perdu- i Ministri erano cbiusi a Consiglio. SLi fu, contro il patto cpnvc-
nuio die non sc nc facesse .fo ufficialr, pubblicato sui giornali , ed

o-riiunn intendc come ue dovesse \enire rassodato il buon ordine c crc-

srinta la sicnrez/.a pubblica.
9. Lc desliUizioni e muta/ioni d'uflieiali pubbliei a rentinaiaopni gior-

np; le notizic del rapido innollrarsi del Garibaldi; il gran numero di ca-

pilani c militari d' n-ui grado cbe tolsero liccnza dal Governo; i nonpp-
chi, specialmenlc fra i comandanti ddle navi regie da guerra, \cnuli in

sopdto di uiente di-voti al ure-mte online di I-OM-; mi tatri-ni^lio eon fc-

rite e saii^rue fra tirayliaton delta Guardia realc di \apnli e Itersairlieri

piemontesi che davano oioslra \eni>ann i'i per le

Cera dd ('mite di Siraeu-a al Re per
e.. ir t.,il i ,nl andarsenc

;

qne-,ti cd allrettali indizi della pnca solidil.i ini pre^ciiti in Na-
eiiti ,i poii-r iMii-ellurare l> stalo delle

i^iono dai n n-eileremo.

i lutendei -> nori. Le

Ml. iS 7 Stttembrt I860
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condizioui in chc versiamo non sono le piu felici, c sarebbe follia farsi il-

lusionc del coutrario. Da tutte parti vcngono a qneslo Minislero novdle

di ilisordini. o domamlc die vi si provvegga mandando forxc iv.-u!.

{onlcner gli animi nella inoderazionc cnei
rispetto

dovuto alia pubblica

potesta
ed a'diritli dc' singoli citladini. Ma sciaguratamentc sembra die

i mandatarii del polere uon s'abbiano formata nna idea giusta ddlo stato

dol parse e do' mezzi die sono in
poter

loro per resislerc alia pinna ddlc

;ii politicbe, chc ineglio si direbbero egoistiche. le
qiiali >pi:

alia reaziune da un cauto, a conlrarii cccessi dall' altro. L escn it

vrebbero ossi saperlo) HOD e in grado di molto operare per la quielr in-

t: .:ia (k-1 Regno, distratto com' e coutro le eslernc aggrcssioni, ne d' al-

tra par.te gioverebbe sempre usare il braccio militare a rcprimere e con-

tcnere i pertuibalori dell' ordinc pubblico quando a conseguire lo stesso

SCODO \i fusscro altri modi piu civili e piu alle presenti coudizioni acco-

moaati. Lc persone cui scrivo vorranno benc intendere il mio pensiero,
senza che io ubbia a stemperarlo in piu lunghc parole. Esse saimo

(jiiali

^iaiio le forzc vivc del paese, e le hauno tultc sotto la mano. Sono i pro-

prictarii, gb uoinini d' intelligenza, quclli di rbiesa che piu predicano
con 1'esempio die con le parole, gli uoinini in fine di mano forma e riso-

luia; rest-v solo che si sappiauo bene ed acconcianicnte adopcraro ____ Vi e

pnr da per lutto una guardianazionalc che in moltissimi luoghi ha mcri-

talo, per gliatti suoi, la uniyersale approyazioiic ;
c dove questa fosse

scarsa di nuiucro, o mal ordinata
(
che non credero mai

]
da uon ispirar

niolta fiducia, manca forse di qiielli
uomini detti di sopra da una banda,

c di allri dr suiliciente abncgazione dalPaltra per suppfire a cio die pos-
sa difettare dal lato di quella che

piii propriamentc va dinotala sotto il

norae di forza pubblica?. . . Pel Ministro, il Direttore Giacchi.

STATI S\RDI (Xoslra Corrispondcnza] 1. Glance sulla nola deH'Aiistria -

2. I volonlarii a dispetto del Ministcro. 3. Volontarii parmigiani fat-

ti ritornare indietro 4. Moto sedizioso a Parma 5. a Piacenza ed
a Milano 6. Manifesto di Mazzini 7. Spedixione del Nicotera con-
tro li Stati pontificii 8. Sequestro di una Bolla di S. Pio V. 9.

Compliment! a Napoleone HI.

1. Sono quindici giorni chc si ciancia sulla nota dcirAustria relativa

iH'intervento in caso che la rivoluzione toccasse certi lisniti. Chi aflVnna

che essa esistc, c chi dice che c una fandonia. La verita e che una ri-

mostranza e stata falta dall'Auslria o per parte dell'Austria relativa ai

moti rivoluzionari. iNon sono pero noti i termini con cui la rimostranza
e stata falta. Del resto i fatti provano incontrastabilmente che da una

partce dall'altra ognuno si prcpara alia guerra. Da noi furono chiamati i

contingent! in
concede provvisorio appartenenti alia malricola militare f

partire dal. 1830 al 1834, e tutli i militari di sccondacategoria ddlc leyc
degli aiini scorsi tra il 1833 ed 1839.Pcrquestoprovvedimento 1'eserrilo

e posto in istato di guerra. Non vi parlo dclle provviste d'armi e di mu-
nizioni avendovene. fatto cenno altra volta. Aggiungero solaraenle che
esse continuano scmprc con grandc ardore.

2. La circolarc del Ministro Farini del 13 Agosto,dicui yidiedi giaun
.-unto, ha suscitato, cora'era naturale, una poleinica tra i giornali piii de-

Toti al Ministcro, equelli
die alTellano idee piu indipendenti. Da una par-

te il Diritto, L'Unita italiana di Genova, il primoorgano di Garibaldi e di
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.1, -tlilluil"
jir

!n \oloiitarii ,

ID die tjiieMo liallafii,

! Imoiia. Giacdie <i!'.i tin ilci eonti >ono lutti d flCCOflO. Ed
:vo h solto pli ocelli il .Mnvimnitu di <

-i: I'nrtf-nza >' n-i. leri iunllre col ma imo OP!

oll'ii: di pulililii'a sicurezza pnrlirouo per la Si-

eilia Mil fun Ifin i IH'I \!..Marii die IruvavaiiM ! i (iazzflla

di Torino del 28 ha una corrispondcnza di CUM, -i di-

\i !;.i certa quaniiia di vdlonUrii che attendono inibai

nessunp li molesta, n6 lur> itifriuiigc di rctrocederc : essi partiranno
dorrui.

3. Pare tutUivia chc noi disc^'iii del Ministcro liavvi diflorciiza tra

rolontarii c \olonlarii : diiTcrcnza chc io non saprci bcnc delinirc. I)i

fatto f fio volontari di Parma giungcvano per la slrada forrala in (icnova

nella nolle del 23 al 2i del corrcnlead an ora e mezzo dope niezzanotte.

Tntlo ad un Irallo furono circoudali dai soldali in anui , ed il Queslore

postasi la sua sciarpa ad trmacollo inlimo ai voloolarii che non solo non
uolevano partiro per la Sieflia, ma neppurc fernmrsi in Geno\a ; qtiindi
ralla ira.^porlare la locomoliva die era a

capo
del convoglio , alia coda

del UK dcsimo, i volonlari riparlirono per alia volta di Parma. Dim Ii?

erida c le imprecazioni dci volonlari coulro il Governo sarehltc impossi-
Bile. Davvero che dopo aver lascialo radunare pubblicaraenlc un corpo
di 460 giovaui n Parma, dopo avcrlo lascialo parlirc ,

e giungere a Ge-

nora,iniin!urloro di relrocedere ipxo farto, con quel raodo, non pare cosa

ne prudcnle , ne c<|ua. Pert-he non fermarli ad Alessandria per esempio .

od anzi perclie non impcdirne la
parteuza

da Parma?
I. Qneslo non poleva a ineno a ingenerare in quei giovani grandissi-

ma irrilazionc
,

la qualc dovca comunicarsi ai citlamni di Parma die

avcano promosso quella spedizione. Di fallo nella nolle seguenle ail' ar-

rivo dei ricacciati mdielro.cioc dal 21 al 23, una mano di giovani assali

il poslo dei Senri in Parma, dove Irovasi aquarlierala I'artiglicria . e

t'-nld di disarmarc la scnlinclla. Vi fu zuffa assai aspra Ira i soidali e gli
! :isi rimasli ire morli fra i soldali, ed una vcnlina di

foriti. Henclic le nolizie che finora ne ho sieno assai scarse, lulUivia la

cosa pare sia slala ^ravc i: la Irnppanon si credo ahli

rara in Parma. ; rando^i ed arrampandoM fuori di Pnrma
,

come per trnvar>i pin lihera di agire lulla insieme in caso di nuovo as-

sallo. Le grida dje ri>unna\aiio piii iVeijiionti nolla miseliia erano Mnilr

a Cucoitr ! Morte a Tittorio Emanutle! Morte ai Pinnonlfsi!

5. Oiarrhe \i
p.nvln di tnimilti popolari vi accenneM a miello che ar-

cadde in harm/a nella settimana
jias-ata.

Avendo 1' Intendente intimato

iltu ad tin certo Benali empinco ,
il qualc far-^a di nmlle e

.-trypi-

losc guarigioni , il popolo si inosse a Inmnllo per impedire I'esccuzioac

di (iui'1 I'omando '

ciaccherempineo laciMido le sue cure ur<itt* pei pu\e-
della plelie. A

nale,

. Allora Pintendenle fece venire due compaguie di soldali piernon-
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ifieai, e quando i) popolo vide Ic baionette iu resta cedettc, cd abbandono

il pOTCro suo proleiio. I'ariiuenli a Milano sotlo prctoslo die noi CalTe

Stizzero sull'aiigolo della via dei Moroni si crano fatli brindisi agli Au-

striaci, e voli per il loro vicino ritornp,
una frolta di gente ghetto.-

impcto il 24 corrciilc contro qucl Caffe ;
c dopo mplti guasti s ;\\ \enlava

al padrone per riunovare forsc la fcsla dell' Anvili. Fortunalamente la

forza pubblica sopraggiunse e salvo quel mal capitate dai furori del po-

polo sovrano. Questo pero pensando che il padrone di quel oafle era

srizzero inolse lutti gli Svizzeri nel suo odio: corse quindi il ginrno
ll'dopo sollo i balconi dell' Uotcl Reichmann , e della Penximi SH/.V.V per

gndare L'abbasso c morle ! ccc. Anzi pigliando per
Austrian lulti i Te-

deschi, luglcsi, e chiunaueparlasse tin linguaggio ignolo a'lumulluanti

si dinioslrayanp pronti a farla linita con tutli gli stranieri. La cosa fu cosi

grave, cbe il giorno dopo un bando della Queslura, firmato anche dal

gOTernatore d Azeglio diceva : Nella scorsa sera un assembranicnto
,

che ne pel numero ne per gli alti, rappresenta Fospitale
e civile Milano.

La cercato lurbare il dritlo che hanno alcuni esten di vivcro tranquilli

aH'ombra delle nostrc leggi. A ci6 venne invocato il nqnie d' Italia. Ma
I'ltalia non vuole cssere complice dei

selcaqyi
arbitrii di pocbi e nepmire

serve di niascbera ai trisli disegni ecc. L intervento del cavaliere I) A-

zeglio, faraoso in Milano e senza line deriso per il suo dolce far nulla,

prora che il tumulto fuassai grave e pcricoloso.
6. La circolarc del minislro Farini diretta a rovesclare sul Mazzini la

colpa
delle spedizioni che si stavano preparando conlro gli Slati Pontifi-

cii na provocato iina dura (ahncno in apparenza) risposta del capo del

Partito d'Azione, la quale egli pubblico nello stesso tempo nellc due tfnita

di Firenze e di Geneva, ainendue sequestrate dal fisco. L' Opinione per
altro credette di poter pubblicare per intero quel manifesto di Mazzini nel

suo num. 237 del 27 Agosto. In sostanza ecco che cosa dice Mazzini : La
coscienza umana ha decretato che il Governo di Napoli, il Governo del

Papa, il Governo dell' Austria in Italia hanno meritato perire. Chi vibra

il colpo e eseculore di quel santo decrcto. Chi si frappone si dichiara

proteggitore del male. Un grido s'innalza dal core deU'iimanita per dirgli:

Lasciate passare la giustizia di Dio . Cio posto Mazzini e Garibaldi

sono gli esecutori di giuslizia, laddove il Miuistero sarebbe protcgqitore
del male. Percio a

qucstaopposizipnedel Ministerp non si acconcia il no-

stro esecutore di giustizia, e dire in faccia al Ministerp: A parole chia-

re risposta chiara Non ccderemo Noi siamo forti cd ostinati. Ab-
biamo per noi 1'istinto della gioventu, del popolo d' Italia. L'istinto che
ci ha dati pur ora in poco piu di sei giorni c poi che avevamo ccdulo

migliaia a tre spedizioni per la Sicilia oltre sei mila volontarii. Ab-
biamo per noi i lali dell'Italia .

7. Queste lotto tra Mazzini c il Minislerp non sono che per giltar pol-
yere negli occhi. Tulli sanno che Mazzini e Garibaldi lavorano allo

stesso iutento, e che Garibaldi c Cayour non sono cite una cosa sola.

Difatti sc il Ministero diede online d' impcdire la suedizidiie di Gcnoya
contro gli Stati romani

,
solo il 26 correntc fti manaato 1' online di scio-

gliere la brigata Nicolera. E cio non gia porch e qnel campo fosse con-

trario alia circolarc del Ministero del 1.'5 Agosto, ma pen-he il colonnello

in un proclama, pd online del giorno, non fece motto n6 de! He, ne dello

Slatuto. II fatlo e curioso anzidieno. II giorno 21 del corrente la brigata



(OMKMPOItANEA
ml*.

di N illa|>urd BOO sapendo dn- o-.i !.!: . \"l!r ffst^ffiriare I* arrivo negli
,ii ddla j-jioMiif -[>>-, i dd colonnello. II Nicotera tolle luaBi-

It-Nt.nv :<1, iii die -h nti>:\tati di affftto da loro dati alia mia

tocco fnw alia ttnrrezza , e per compensarli M6 la

m mi souo rimasti al loro
ppsto aspettando gli ordiai del

supremo Duce . il prode dei prodi , Garibaldi o. Ndl dibrex/a del suo
eutusiasmo il Nieotera fece i seguenli augurii Salute, amorf e ftde
Vica I Italia una e libera Vim i/ nostro Sujrrtnto duce Garibaldi

Vir i co/oii/ari. Come Tcdele si dimentico il Re, lo Slatuto, e

Cavour. Quiudi Y Opinions ci fa sipere nel suo numero del 28 che la

hrigata del Nicotera fu sciolta nerclie in qneslo suo proclama a non si

faccva parola ne del Re , ue dello Statute
,
c si esprimevano idee politi-

cbe, die non sono puulo governalive.
8. 11 Cattoliro del -1:\ Ap)-lo Nenne. seijuestrato perebe

recava tuifl

bolla di S. Fio V sugli Stati della Chiesa , emanato ii 4* gioroo delle ca-

iendedi Aprile 156J. E curioso il motivo allegato dal fiseo di questo

|uestro, ed e die con quella bolla *< \ienereeata ofTesa alia sacra per-
sona del He. Vittorio Emaoucle II ed al rispetto dovnto alle leggi dello

Slato, in contravenzione degli artieoli 19 e 20 ddla legge 26 Marzo 1848
hulla stampa -. Nutate die il Caltolico pubblico quella bolla senza una
sola parola di commento ! l)i queslo passo domain si sequestrera un

giofnale cbe slampera il Yangelo dove si parla dell' iniquita del giudizio
di Pilato perchu con ci6 si reca offesa u certi iribunali del nostro

paese.
9. S. E. il Cav. Farini ed il Generale Cialdiui venuto apposta aa Ho-

iogna, si recarono a Ciamberi per complimentarc Napo'eone 111 a nome
li Yitlorio Emmanuele.

II.

COSE STfiAMERE,

1. Vlagcio dell* Imneratore 2. Parole del Vescovo di Di^ione .

e rlsposta di N'apoleone III. 3. Discorso a Llouo 4. I'n eroico -
ca-

niflzlo 5. Tenerezze del sig. Graodguitlot PT 1'.\ustria 6. Com-
plimenti <H pratiludino 7. Trionfo del go\erno nelle elezioni muni-

cipali.

1. In mezzo alle present! ^ravis^iiue prcoccupazioni ispirate
dallosta-

to a cbe fu condotta 1'ltalia diilla riv<>lu/.ione. noi snpnoniamo cbe i no-

stri leltori non aspelteranno die veniamo doscrivendo per filo e per se-

eoo le festt> uilii-iali e le ponipe solenni c j;li splcndidi cerimoniali, c i

ualli, ed i :!tuosi, e le regale mule va rallegrato il \iaggio del-

rjmoeratore deUa Imperatrice di Francin in Siivnia. Ni/za, in Corsi-

ca ed in Algeria. (.In N^se gbiolto di nidianti delizie rettorirhe, puo
pigliarsene una salolla leggendo i giornali Irancesi die banno I'uflicio di

idoriticare colali laccciulr. II solo Comtitutionntt puo bastare
per

molti.

Bensi ac'cenneremo que'discorsi o (iiici falli die possono, per la loro al-

ii onliiuminitu politico dT'iiropa, rolle ?orti d'llalia con le

ragioni di SauU Chit^a. ccnlare l'inlere>.>e di lettori eatlolici.
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2. Partite da Saint-Cloud il 23, Ic Loro Maesta sono giuntc- a Digionte

alle 4 pomcridianc.
II Maire di quclla cilia, presentaodone iuTlmp

re Je cniavi, raimn-nlo che furono pre.-cnlate anclic a Luigi XIV qmuuio
aiidava a visilar provincie anncsse alia Francia, ann>

quista, mcntr la Savoia c Nizza sooo slate dale aH'Imperalore dal suf-

fragio uuanimc delle pppolazioni.
11 vostro Governo, ha soggiuuto il

ifaire, ha spinto il presligio del pacsc lino al fascino; e quaodorE;
affclta di leiaero ancora la polcnza delle noslre ar.'iii, leme lion

piii
in

realta le simpalic die avetc fatlo Qascere fra i popoli. Monsigfio
scovo di Di$ipne ha, in uu discorso pronunzialo alle LL. MM., gloriii-

catp
la spedizione di Siria. Ha inoslrato 1'Imperatore che, moi,

sa il marc che separa la Francia dall' Africa, ode le ondc rip

cora i canli d'entusiastica spcranza dei soldali. I venli orieuiali,faa ag-

giunlo, T! rccheranno 'con
quc-.i

canli guerrieri gli acconli della ricono-

scenza ed i voli confidenti di quelle iul'elici popolazioni j>cr
cui la baudio

ra della Fraocia e una consola/ioiie ed un pegno di sicurezza. >

Dup<)
essersi congralulato coll' Imperatoro per non aver piegalo talle esi.

spspellose della polilica, monsig. Rivet ha terminalo cosi: Faccia il

cielo che \
r
ostra Maesta possa agevolmente trienfare degli imbarazzi, ho

quasi
detto degli oslacoli, che quesla slessa polilica, uscila scmprc piii

dalle yie della giustiziac del dirillo, pretcndc imporre al
fi^lio prinioge-

nito della Chiesa callolica, all'Iinperalore successore di Pipino e di Car-

lomagno! Si. Sire, faccia il cielo che sia final (ucole permesso alia vosirta

pieta filialc
d'allpnlanare dal palrimonio di S. Pielro quclle onde fremen-

ti che lo minacciano, e di garantire al noslro Capo, al nostro Padre ncli.i

fede, auel
principato sacrp

che dodici secoli gli hauno fatto ! E qnesto il vo-
to di V. M. e noi lo sappiamo;

e pure il nostro. Dio, che noi ora andia-
rao a prcgare, accordcra, spero, Sire, a voi questa nuova c ben grandc
gloria, a noi questa imniensa consolazione ! 11 Monileur che e si solle-

cito di riferire cd amplificare le esclamazioni d' amorc in cui prorompc la

plefie alia vista dell' Imperatore, e che non tralascia, com' e gmsto, di no-
tare pgai grazioso sorriso, ogni parolina con cui si risponae alle dimo-
strazioni d'ossequio, non credetle poi opporluno di recarc la risposla
fatla dall'Imperatore a Monsig. Rivet, c non ne disse pur sillaba

; appurrto
come se le parole del Yescovo di Digione non avcssero nieritalo ahneno
un cenno di gradiniento. Ma 1' Union bouryuiynonne ha supplito alia sme-

raorataggine del sig. Grandguillol, poeta cesarep di questo viaggio, e ripn-
rato al silenzio del diario ufliciale. Ecco la

risppsta di Napolconc Ilia
Mons. Rivet :

Ip vi ringrazio dci
yoli

da voi fatli per I'lmpcralricr
il

Principe imperiale c per me. E di buou augurio per me il cominci.

luBgp nno \ iaggio dalla cilia di Digione, ed il
porlp sotlo gli auspicii della

reJigione medianle i voli di uu prelalo pel quale io
professp laulo ri>pel-

to, lanta confidenza e tan la simpalia c chc ha lanlo bcnc interi>reluti> It

nnr intenzioni. D

3. Giunti a Lione, gli augusti viaggialori riccveltero ne! palazzo dell

A.rti tulle le autorita dello Spartimenlo del Rodano; quimii p::>.saroi.

palazzo del Cpmmercio per presiedere alia sua inau^ura/joae. Dopo uu
discorso del sig. Brossct, presidente della Camera di C mimereio. I'lm-

peratore satisfece alia comunc aspettazionc, che presagiya dovcrsi a Lio-
nc metier fuori come un programuia della polilica imperiale, con le po-
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\i i n apprczzate i inii-i

!>ro*perit<! -.incia. rnicamente soflecito

li ciiri) di liittdri'M-hi- pun pnrturtt
loro Miluppo. CoS'i '.! tliflulc;

'

i'uoriiii
ijiie-

bigotUmerHi esagerati de^l'inU'ressi rgoi-
mi trova !l;i via di

modci. !i giustizia die lio .- no, cchc man-
. Provvidcnza

;iel mondn. Ahbandcnatevi adunouc con firhicia ai lavori

i nostri dc>tiiii M)ii:.' ndle nostre :uani. La Francia da in Ea-
'>6c. essa non su!>iscc Tin-

iuin'j i nosin (jcsuin sono ucii

''impulse di tulle le idee j;rand
,i delle cattive se non cjuando degeoera; siatr pt'rsuasi die coll'as-

a di Dio essa non a sotto la mia dina-tia . Sarehbe al

tiitto inutile il pur aecennarc i ("inincnli >v;i:i;itis~iiui fatti a queste pa-
!i Napoleone III. Si -a r IT ijuestn il caratlcrc speciale dei discorsi

solcnni del preseute Capo della Franeia
,
che o^iuno yi

trova semprc
tjoanto botla per conferoiarc i

prpprii
avvedime.nli jwlitici ,

e eio chc ad
MHO semhra un luelodioso inno di pace, nd tin altro suonn appnnto come
un canto foriero di guerra. I fatti non tarderauno a far vcdcrc anche

'lui'sta rolta che 1* Empire Seat la pai.r, c con tuiantj ibndumenlo la

hrapcia , conic al priucipio del 18^'J, e invilala ad abbandonarsi con fi-

ni l/irori tlclla
j>ar<'.

Ouante volte non accade che In
piii sincere

inlmxioui vadano fru^late
per

1' ir.ipulenza di attuarle, impotmza in cui

aoclie gli uoniini
pifi polenti o sono o si crcdono messi, come Tedcramo

pur troppo teste a nostro gran danno. dalf inesorabile loqica dri fatli?

Anche qui dohhianio ripararc alia ^menioratag^ine del poela cesareo

che niaiuia al Monitmr il racconto di quanlo avviene nd via^pio delle

I.L. MM. Imperial!. Ouaodo il Card, dc Bonald nel palazzo di 8. Pietra

nt6 all' imperatore ed all' Iinperatricc il Capitolo nrimaziale ed i

rarrwlii. pruuunzio un discorso in cui si r.iliejrrava con S. M. di iiuesla

i,i visitafaltaaLione, memoreognora di quanto avea fntlo nellapri-
iiia a ddle vitliuie dell' innondazione del Rodanojed acfenno

alle beneHceuzc dell'Iinperatriee, iodirizzaodoie voli di prosjierita. L'liu-

;(' rispose, come riferisce il t'ourrier (If Lynn del ifi Agosto:
lice di riccvere cjiicsti

voti e che S. Em. poleva ben
cre^

rfbbe scimire ogni sforzo per conciliare i suoi scnlinienti

:;olicoeoi doveri di Sovrano. II che riusctrii facilissimo, ne ahhi-

sogoa di xfnrzi, esscndo inipossibilc die i doveri, propriaiuent'
1

tali, d' un
^-

i ano < 7 '
- -iaoo conlrarii ai Milimeiili d' nu buvn calldieo.

r.-roioo

< cui il pi iano Mural, con abne^ ;:olare, si

profTc . .iceettando la corona nd case eh*
!al voto popolan-. Chi i.

-

;i tanla mapnauiuiit.i ,

MBttll tttrtiaite lettera che egli >r:^f i; propose di

,::-e quel Hc-iu' di N.iii'iii. ,
: sire mewo

ta pel mil; ,'iiori: Ho nccvuto la voslra lettera e
I.- p.^ix

1

:-i d'e-

:i :i mi faro niai ostncolo ,-.- >poli ,

mhrassc. 8ouo parente dell' IinperaVore,
1^1 tutto liliero : ojrni mia azkme inpe^wrebbe piu o meno la
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politica francese; c Hello stato presume
d' ingiusta diffidenza che parti

ncmicho vautiu c.criumdo contrb 1' Imperatore, cui sono tutlo devolo,

nulla riuscirebbe daunoso quanto il far credere all' Europa die Napoleq-
ne III, pensoso unicamcute del bcne e dell' indipcndcnza dellc nazioni,

ad altro non inteiwie che a riporre sul trono i suoi. Quando la rivoluzio-

neagita un popolo, la sola volonta popolare, liberamentc esprcssa, puo

spegnere
le discordie e le incertezze, perche essa si fa legge .suprema

alia quale dee sotlometlersi ogni buon italiano. Nello stato presente dclle

cose, giova all' Italia che venga stabilito in Napoli piii presto che si

puo il govcrno co.stituzionale,acuiocche sia assicurata la libcrta c cansato

il pericplo deil'anarchia o d'una invasionc. Tanto basta perche intcudia-

te die
ip

non ui'intrometterei nei moli del vostro regno, che ove il popo-
lo napolitauo, sciolto da qualsiasi influenza esterua, avesse Icgalmenlc e

solcunemente manifestato il dcsiderio d'averc in me un pegno d' indipen-
denza e di prosperita. Forte sarei allora delf assenso del mio nu/ino.
allora apporterei 1' alleauza franccse, sola e certa sicurla a questa uazionc

di durevole indipendenza. Sacrilico adunque ogni mio private inl>

e del solo pubblico intercsse curandomi, do fine ripelendo quel die

dissi altrove, cioe che 1' Italia, a parer mio, ritrovera in una confedcra-

aioi.e 1' antici sua p^tenza c il priscosplendore. Ricevano, osignori.l'es-

pre s'one della particolare mia stima. Castello di Buzcnval, 19 Agoslo
1860. Firmaio: I. MUKAT.

Gli Italiatii, ed i Napolelani in modo particolare, debbono essere com-
mossi a gralitudme sinccrissimi verso codeslo Signorecosi disinteressa-

to e sollecito d'J!um>larsi pel bene della loro palria. Ma sembra che ii

Govcrno francese non sia stato molto contento di cpiesta dichiarazione,
forse ancora importuna e prematura. Percio il Moniteur del 1. Seltcni-

bre slampo questa nolicina che venne rccala a tutta Europa dal telegra-
fo. II Pnucipe Murat ha pubblicato una lettera per disapprovare coloro

che vorrcbbero in suo iiome suscitare turbolenze a Napoli. II Governo
non puo che applaudire a questa dichiarazione; ma la speranza conlenu-

ta in (juella letlera, di poterc cioe un giorno andarc a Napoli col con-

senso e per I'apppggio della Francia, e troppo opposta
alia volonlti

dell' Imperatore; sicche non si puo non respingere oflkialmciite una si-

mile supposizione .

.'). II sig. Grandguillot fu suhilamcnle preso da un vivo accesso di a-

more per 1'Auslria; al quale fu costrelto di dare sfogo in un articolo

ammannito con isquisitissinia cura, estampatosul Constitution^'! del '2->

Agoslo. In esso dice di compatire assai agli esuli ungheresi, ma li rim-

brotta del loro
syelenirsi troppo acerbo c troppp freqiicnle conlro riin-

peratore d'Austria, per via di corrispondenze evidentementc e si-Leiuali-

camente o.stili. In Une de' conti, le rclazioni Ira la Francia c 1 Austria

oggidi sono al tutto eccellenti, ede spwccvole che cio si dimentichi tro|2-

po spe.sso e si ccrchi di far nasccre dissapori tra duena/ioni Icalmenteii-

conciliate sul campo di baltaglia. E qui continua magnificando le ri-

forme o compiute o discgnatc dall' Imperatore d'Austria, e si attei,rgia al-

ia piu serena gioia, e-pressa con formole di sentita compiaronza, pel rav-

vicinamenlo della Prussia e dcH'Auslr'm.Ma il sig. Grandgnillol, per HOD
so quale fatalila, riesce quasi sempre ad un effetto contrano a queup tf&y^m
intende. Appena letto questo ditirambo, diluviarono d'ogni parte i frizzi



M ride>tarono rimeiiibr,,, ? si rinnavano '

'imiri;tte }(( per Francesco (iiu-i'|ipe d' Al !

r term tiattato di /.urign ? Anche queste
Raronno for^- tl :

/fi''enze

i^iiilloi, aiizieho. dolersei !io a non
le con dimostrazioai d'aiTelto c con promcsse di ta) fatta.

luesle tencrczze del Conj/i/M/tofffifJ per I' Austria
inspirarono

al-

Po,v/ un articolo che puo riguardar-i rnuif I r-ipre^ione
di ci die in* dissert) ^li ailri ^iornali austriaci ed ale-

manni; e dopo i congressi di Hadm e di Tueplitz ba tale signifieazione
die vunlsene loncro gran conto. < I/ Austria, dice il giornale austriaco,

'itiuameiite ritornata nolle grazie di due -rioruali di cui essa non
-inora vantar-i di avere posscduto le simpatie. II Times dissuade

gl' italiani dall' invadero la Vene/ia e il Comtitutionnel assicura che le

amiclievoli relazioni Ira i gabinelti di ^ ienna e di Parigi sono piu intimf

.In- imit lossero (jnclle di Oresle e Pilade. In quanto concerne il Ti~

iidlaonnairi M>r[rende da suaparle. inqueslompinento il Tento che

viene dalla vcccliia Inghiltcrra, dopo 1' alTare della Siria, sembra assai

freddo sullc coste della Francia. Questa freddezza manifestasi in un nio-

ii sensibile nei discorsi narlamentari di Lord Palmerston. Natural-

niente, quesle circostanze richiamanp la riniembranza dell' antico alleato

con[inentali\ e il Times noue inuauzi i suoi lentatm per riconoscere in

qual modo 1'opinione in tnghillerra accoglicrebbe un rarvicinamenlo Ter-

so I' Austria, e cio che si poircbbe aspettare dal governo austriaco se fl

gove^no inj^lese conscntisse a cancellare la Yenczia dal programma del-

I'unita italiana. L' arlicolo del Times e, tutto sommato, un sintomp delle

disposizioni cbe rognano in (juesto momento nel gabinelto britannico. La

prudenza e 1'espei ieuza non interdicono, egli e
yero,

di non foudanri spe-
ranze trnppo grandi. Latensione fra i wiV/A.v e Nanolconesi e soTenlepro-
dotla. e seuipre in (juosta occasione faceyasi qiialcbe

inoina alF Austria.

.\inin-ianie, (jin'sta volla, poircbbe dursii che r inlenzione fosse piu se-

:ti indizi, che ooi esporremo ulleriormente, c'inducono a non \e-

dere nell' arlicolo del Times un semplice capriccio passeggiero di quest*
foglio versatile.

M.i cio elie non ci sembra
per

niente rassicuranle, si e la tcnerezza

(ilia
(juale

il signor Grandguillot si gelta imprpvvisamente
al nostrocol-

lo. (.hi dunipie ha niai dubiiato die allc Tuillerie si abbiano perl'Austria
sentimenti fedeli i sinceri ? 1'erebe dunque fa meslieri di prpclamarc cot

tanlo runiore, al
cpspelto del mondo, (jueste

fortunate relazioni? II silen-

zio e, dicesi, il Dio delle persone lelici. Non sono dieci giorni clie 1

Con.stilvtionnel ha usito all Austria la cortesia di pubblicare Vanalisi d'u-

i i he il conic di RcchrMTg avrebbe dirctla alia Sardegna e neWa

quale egli avrebbe annuncialo I iniervento austriaco nel caso di unattac-

co contro Napoli. Si sa 1'elTeUo chc la notizia di questa Nota ha prodolt*
in Eunopa. Ed oggi lo slcsso Coiutitttlionnel accerta le eccellenti rela-

zioni tra Francia ed Austria. Queste relazioni non sono esse cosi eccellen-

ti. se Don perche otto giorni innanzi il Conxlitutionnel aveva menlito?

non ha esso allora mentito se non
perche

I'autorila della vonta :wn faccia

Sin

difetto alle sue assicurazioni d oggt? Vedere FAustria tsscre d ac-cor-

(i . -U.i 1 nnn i,i. * un volo che
probanilmente

noi tacciamo con maggior
sincerita che il Constitutionnel. L'Auslria non e uno Stato che si slancia
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tcmeraria; \oiiipu.AbhuMnpdanaro, lull;

abbiamo biso-no ciclla
\

skleriarao per nu-.i-ojili.

migliorarc Ic noslre condizioiii iufcaio, nessuno 1'ignora. PIT (jiiai;i

aaerose siano lo version! che circolano sugli aggiustamcnti Ui Toopliu.
tulti sono d'at-cordo in un puuto fondamcnlale, cioe che ivi iiui >i .

latoche di lega difeusiva. Gli aniini del due sovrani, tutlo lo
prqvji.

n-m

sono stati preoccHpati
che del rcspiugcrc 1'arroganza, le aggression! drl-

lostraniero. Qualsiasi idea offensiva e lontana lanto dalla Prussia che aal-

1'Auslria; raa lulle e due hanno il dovere di lenersi costanlenu'iitr in

gnardia in tultc le direzioni .

7. Nei giqrni 18 c 19 di Agoslo tulle leConiuni di Francia crano <x>u-

vocate pel

'

riniiovamenlo dei Consigli nuinicipali. Le cure preso dal Go
Terno per guarentire la tranquillita pubhlica e privata, dice il Ih'lm

13 Agoslo, ebbero per effello di sfreddare slranamcnle gli rldtori lado-

vo non cagionarono impicci gravi come a Bordeaux. In inolte cilia in-

portanli come Blois, Amiens, Besaiicon, Troves, Arras, Saiul-Ktinuio .

Lc Havre, Tours, Angers, Kanlcs, Orleans, Uoucu ccc. niollissimi dcgli
cleltori si aslenuero dal pur prcsenlarsi a dare il loro guffragio, sicche in

molli luoghi appena la meta degli inscrilli voile esordtarequestodirtUo;
in parecchie anzi

appena
si riusci a raggranellarc la quarla partc dci v-

lanli iuscrilli, clie e richie&la dalb Icgge. Anclie queslo pocpnou si otten-

ne a Rocheforl, ad Alencou, a Monlpeuler, a Reims, a Perpignan, a Hcn-

nes, a Macon e Bresl, sicche riusci nullo lo scrutinio. Al Maos, a Bourges.
a Caen, a Dieppe, ad Evreux, ad Albi, a Chalon-rSur-Saooe, a MeU, ad

Angoul^me, a Uodez, a Valeoza, a Lons-le-Sauluier, a Sainles, a Pan, a

Laon, a Perigeux lo scrutinio ebbe risulUiii insumcicnli a deliniliv.i

ziqnc, appunto perche pochi e sparpagliali i suilragi. Alia Rochcllo, il

cui solo nome ncorda un secolo e mezzo di conlese osliuale e di lotlc *-

roiche per difesa dcllc franchige comunali, a La Rophelle sopra 4121 in-

scritli non piti die ll*8j si presenlarono a volare. E una bella cosa il de-

clamare conlro 1'antico regime e la barbarie del medio evo
;
c (jueslo it

ijno spasso che ogui btion franccse dell' 8!) si suol pigliarc di lanto in

tanto. Tultavia npi pptremmo pure inyidiare alcuna cosa a cotesto medio

eyo si barbaro; cioe i suoi siiulaci ed i suoi scabini, e 1'ardore cm cm il

piu uniile ciltadino traeva a portare il suo voto al palazzp di cilia
por

la

dil'csa di diritti ch' egli allora couosccva efficaci. Cosi il Debut* del 2;i

Agosto, che pochi giornidoporegistrole seguentinote imporlanti. A Nan-

tes sopra 24,595 eletloriuon si potcrono raccogliere che 5,896; voti; e

ell' Havre sopra 13, 329 inscritti a slenlo si raccapezzarono 1831 sufTra-

ji. La cagiouc di questa indifferenza per le elezioni municipali in Fran-

cia si
puo meglio indovinare che dire; ma le ultime parole, qui sopra n>-

cate, acl Debate sembrano accennarla suflicientemente.

.
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