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HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIE XXVIII SEPTEMBRIS MDCCCLX,

VENERABILES FRATRES

N ovos, et ante hunc diem inauditos ausus a Subalpino Gubernio

contra Nos
,
hanc Apostolicam Sedem

,
et catholicam Ecclesiam

admissos denuo cum incredibili animi Nostri dolore Tel moerore

potius deplorare ac detestari cogimur, Yenerabiles Fralres. Ipsum,

uti nostis, Gubernium victoria abutens
, quam bellicosae magnaeque

nationis opibus adiutum ex funestissimo bello reportavit ,
suum per

Allocuzione del SS. N. S.^er Divina Provvidenza PIO PAPA IX.

tennta nel Concistoro segreto del %8 Settembre 4860.

VENERABILI FRATELLI

Siamo nuovamente costretti, o Venerabili Fmtelli, a deplorare con in-

credibile dolore o piuttosto angoscia dell' animo Nostro ed a detestare i

nuoYi e fino a questo di inauditi attentati, commessi dal Governo subal-

pino contro di Noi
,
e di questa Sede Apostolica e della Chiesa cattolica.

Questo Governo, come sapete, abusando della vittoria che coll'aiuto (M

ima grande e bellicosa nazione riporto da una funestissima guerra, dila-
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Italiam rcgnum contra omnia divina et humana mra extendens,

populis ad rebellionem excitatis, legilimisque Principibus ex propria

dominatione per summani iniustitiam expulsis , aliquot Pontificiae

Nostrae in Aerailia ditionis provjncias iniustissimo ac prorsus sacri-

lego ausu invasit ct Bsurpavit/Dum autem utiiversus Catholicus Or-

bis iustissirnis gravissimisque Nostris rcspondens querelis contra

hanc impiam usurpalionem vehementer clamare non desinit
,
idem

Gubernium alias huius Sanctae Secjis provincias, in Pteeno, Umbria,

et Palrimonio sitas sibi vindicare conslituit. At cum videret
,
earum

provinciarum populos omni perfrui Iranquillitate , eosque Nobis fi-

deliter adhaercre nee .posse pecuniis laxgjler prpfusis , aliisque im-

probis adhibilis dolis a legitimo Noslro, et huius Sanctae Sedis civili

imperio alienari ac divelli
,

iccirco in ipsas provincias immisit turn

perdilorum hominum manum
, qui turbas seditionemque ibi excita-

rent, turn ingenlem suum exercitum
, qui easdem provincias liostili

impetu, armorumque vi subiiceret.

'

;b f'/;ai moil) >hf;ff' ')J-/ft
''

tando per Vltalia il suo regno contro ogni diritto dlvino cd umano, sora-

mossi a ribcllione i popoli e cacciati per somma ingiustizia dal loro do-

ininio i Icgittimi Principi, invase ed usurpo con ardimento iniquissimo e

al tutto sacrilego alcune province del Nostro Stato Pontificio neirEmilia.

Ora mentre tutto il mondo cattolico, rispondendo alle Nostre giustissime

e gravissime querele , non cessa di gridare altamente contro quest'em-

pia usurpazione ,
il medesimo Governo determine di impadronirsi delle

altre province di questa Santa Sede, posle nel Piceno, neirilmbria e nel

Palrimonio. Ma vedendo che i popoli di quclle province godevano per-

fetta trauquillita ,
ed erano a Noi fedelmente congiunti ,

ne per danaro

largamente profuso, ne con altre arti malvagc si potevano alienare e di-

vellerc dal civile dominio di questa Santa Sede; per questo scateno so-

pra le stesse province non solo bande di uomini scellerati
,
che vi ecci-

tassero turholenze e sedizione, ma eziandio il suo numeroso esercilo, che

le medesime proyince con impeto di guerra e colla forza dell' armi sog-

giogasse.
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Opiime nostis
,
Venerabiles Fratres , impudentes litteras a Subal-

pino Gubernio ad suum tuendum latrocinium Noslro Cardinal! a

publicis negotiis scriptas ,. quibus baud erubuit nuntiare
,

se suis

copiis in mandatis dedisse
,

ut commemoratas Nostras proviacias

oceuparent nisi dimilterentur exteri homines adscript! parvo Nostro

exereitui, qui ceteroquin ad Pontificiae dilionis
, eiusque populorum

tranquillitatem servandam fuerat inslructus. Nee ignoratis, a Subal-

pinis copiis easdem provincias ipso fere leinpore fuisse occupatas ,

quo illae litterae accipiebantur. Equidem nemo non potest non ma-

gnopere commoveri, et summa affici indignaiione reputans menda-

ces criminationes, variasque calumnias et contumelias, quibus idem

Gubernium haud pudet kuiusmodi suam hostilem impiaaxque contra

civilem, Romanae Ecclesiae principatum. aggressionem tegere ,
No<-

striimque Gubernium impetere. Ecquis enimnon summopere miretur

audiens
,
Nostrum reprenendi Gubernium

, propterea quod Nostro

exercitui externi homines fuerint adscripti, cum omnes noscant nulli

legitimo, Gubernio denegari unquam posse ius cooptandi in suas

Yoi bea conoscete, Yenerabili Fratelli, 1'impudente lettera che il GOT

erno Subalpino scrisse in; difesa del suo latrocinio al Nostro Cardinale

Segretario di Stato, nella quale non ebbe onta di anmmziare
,
aver esso

dato ordine alle sue truppe di occupare le predette Nostre province, se

non venissero licenziati gli stranieri arruolati al nostro piccolo esercito.,

che del resto era stato raccolto per tutelare la tranquillita dello Stato

Pontiticio e de'suoi popoli. E non ignorate che le medesime province

yennero invase dalle truppe subalpine quasi al tempo stesso che riceve*-,

Tasi quella lettera. , W&

Per fermo, niuao pu non sentirsi altaraente commosso e preso da

indignazione nel considerare le bugiarde accuse e le svariate caluanie

e contumelie, colle quali Tanzidetto Governo non si yergogna di coprire

1' ostile ed empia sua aggressione , e d' investire il nostro Governo. E
chi non si stupira sommamente nell'ascoltare che il nostro Governo vie-

ne ripreso per essersi al nostrojesercito ascritti degli stranieri, mentre

tutti sanno non potersi negare a nessun legittimo Governo il diritto di
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copias exteros homines? Quod quidem ius potiori quadam raliono

ad Nostrum et huius Sanctae Sedis Guberm'um pertinet, cum Ro-

manus Pontifex ,
veluti communis omnium calholicorum pater ,

non

possil non libentissime eos omnes calholicos excipere , qui religionis

studio impulsi velint in Pontificiis copiis militare
,

et ad Ecclesiae

defensionem concurrere. Atque hie animadvertendum cxistimamus
,

huiusmodi catholicorum exterorum concursum fuisse praeserlim ex-

citatum illoruui improbitale, qui civilem huius S. Sedis principatum

aggressi sunt. Nemo enim ignorat qua indignatione ,
et quo luclu

universus calholicus orbis fuerit commotus ubi novit tarn impiam ,

tamque iniuslam civili huius Apostolicae Sedis dominio aggressionem

fuisse illatam. Ex quo porro factum est
,

ut quamplurimi ex variis

christiani orbis regionibus fideles sua sponte et summa alacritate ad

Pontificiam Nostram dilionem convolaverint
, suumque nomen No-

strae militiae dederint, quo Nostra, huius Sanctae Sedis, et Ecclesiae

iura strenue defenderent. Singulari autem malignitate Subalpinum

Gubernium Nostris militibus mercenarii notam per summam calu-

arruolar forestieri nelle proprie schiere ? II qual diritto con piii forte ra-

gione compete al Governo nostro e di questa Santa Sede; giacche il Ro-

mano Pontefice
,
essendo Padre comune di tutti i Cattolici

,
non puo non

accoglicre volenlierissimaraente tutti quei suoi figliuoli ,
i quali mossi

da spirito di religione vogliono militare nelle schiere Pontiticie e con-

correre cosi alia difesa dclla Chiesa. E qui crediamo opportune di os-

servare, che questo concorso di Cattolici stranieri fu specialmcnte provo-

cato dall' improbita di coloro che assalirono il civil Principato di questa

Santa Sede. Imperocche niuno ignora da quanta indignazione c da quan-
to lutto 1'universo Orbe cattolico venne commosso, tostoche seppe che

una cosi empia e cosi ingiusta aggressione era stata consummata contro

il civile dominio di questa Sede Apostolica. Di che e avvenuto che mol-

tissimi fedeli da varie regioni del mondo cristiano per proprio impulso e

con somma alacrita sono insieme volati ai nostri Pontificii possedimenti,

ed hanno dato il loro nome allanostra milizia, affine di difendere valoro-

samente i diritti Nostri e di questa Santa Sede. Con singolare malignita

poi il Governo Subalpino non si vergogna di dare con somma calunma a
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mniam inurere minime veretur, cum non pauci ex indigenis exteris-

que Nostris militibus nobili genere nali
,

et illustrium familiarum

nomine conspicui, ac religionis amore unice excitati, sine ullo emo-

lumento in Nostris copiis militare voluerint. Neque latet Subalpinum

Gubernium qua fide et inlegritate Noster exercitus praestet ,
cum

eidem Gubernio perspectum sit
,

irritas fuisse omnes dolosas artes

adhibitas ut Nostri milites corrumperentur. Nihil vero est cur im-

moremur in refellenda feritalis accusatione Nostris copiis improbe

illata
,
cum nullum plane argumentum oblrectatores valeant addii-

cere, quin potius huiusmodi criminatio in ipsos iure converti possit,

quemadmodum vulgatae Subalpini exercitus Ducum truculentae

proclamationes manifestissime ostendunt.

Hie autem animadvertere praestat, Nostro Gubernio minime su-

spicandum fuisse de huiusmodi hostili invasione, cum ipsi assevera-

tum esset Subalpinas copias prope territorium Nostrum accessisse

non quidem invadendi animo, immo yero ut inde perturbatorum

turmas arcerent. Hinc summus Nostrarum copiarum Dux ne cogita-

questi nostri guerrieri la taccia di mercenarii, quando nonpochi di essi,

si indigeni e si stranieri, sono di nobile prosapia e cospicui per norae illu-

stre di famiglia; e da solo amore di religione eccitati yollero, senza alcu-

no stipendio, militare nelle nostre schiere. Ne e ignoto al Subalpino Go-

verno con quanta fede ed integrita 11 nostro esercito si comporti, mentre

esso sa benissimo essere riuscite vane tutte le frodolente arti da lui ado-

perate per corrompere le nostre railizie. Ne poi ci e ragione di soffer-

marci a confutare 1' accusa di ferocia data improbamente al nostro eser-

cito, senza che i detrattori potessero recarne in prova niuno argomen-

to; che anzi una tale accusa giustamente puo ritorcersi contro di loro, se-

condoche manifestamente dimostrano i truculenti bandi dei Generali di

esso esercito Subalpino.

Or qui conviene notare, come il nostro Governo punto non potesse so-

spettare di codesta ostile invasione
;
conciossiache gli fosse dato per cer-

to che le soldatesche del Piemonte avvicinavansi al nostro territorio non

gia per intendimento d' invaderlo
,
ma si al contrario per tenerne lontane

le masnade de' sommovitori. Pertanto il supremo Duce delle nostre mi-
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re quidem polerat, sibi cum Subalpino exercitu essc pugnandum.

Verurn ubi, rebus praeter omnem expectationem pcrporam immuta-

lis, agnovit hoslilom irrirptionem ab illo exercitu factam, qui sane

pugnantium numcro armoruraque vimaxime<praevalebatvprovidum

SDScipit consilium se Anconam utpote arce munftam recipiendi, ne

Nostri milites tarn facili mortis periculoexponerentur.Cumaulemin-

gruenlibus hosfium copiis in itinere interciperelur, manus consere-

re coactus est, ulsibi mililibusque suisviam aperiret.

Ceterum dum meritas debitasque laudes tribuimus commemorate

Nostrarum copiarum Duci, ac illarum ducloribus et militibus, qui

inexpectata hostili irruptione lacessiti pro Dei,Ecclesiae,huius Apo-

stolicae Sedis, ac iustitiae causa fortiter, viribus licet longe impari-

bus, dimicarunt
;
vix lacrimas continere possumus noscentes quot

slrenui milites
,

ac leclissimi praesertim iuvenes in hac iniusta et

crudeli invasione occubuerint, qui religioso sane nobilique animo ad

civilem Romanae Ecclesiae principatum tuendum advolarunt. Nos

lizie non potea pur pensare di dover affrontare in battaglia 1' esercito

piemontese. Ma quando, fuor d' ogni espettazione, essendosi le cose per-

versamente cangiate, conobbe 1' irrompere nemico di quell' esercito, che

certamente pel numero de' combattenti e per la potenza dell'armi prevale-

Ta moltissimo , tolse il provvido consiglio di ritirarsi in Ancona munita

di fortezza
,
affinche i nostri soldati non fessero esposti a cosi facile pe-

ricolo di socQombere. Ma essendogli tagliato il passo dalle schiere del

nemico, fu costretto di Tenire alle mani per aprirsi il varco a viva forza

con tutti i suoi.

Del resto, mentrc tributiamo le meritate e dovute laudi al mentovato

condottiero supremo delle nostre milizie, ed ai loro capitani e soldati
,

i

quali assaliti improvvisamente e stretti d'ogni parte dal nemico
,
sebbe-

ne di numero e di forze molto disuguali , pure combatterono fortemente

per la causa di Dio, della Chiesa e di questa Sede Apostolica, e della

giustizia ; appena possiamo frenare il pianto , sapendo quanti valorosi

soldati e principalmente elettissimi giovani ,
che con animo veramente

religioso e nobile erano accorsi a difendere il civile Principato della Chie-

sa Tlofliana
,
furono spenti in questa ingiusta e crudele invasione. Som-
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insuper summopere commovet luctus, qui in illorum familias redun-

dat. Utinam eisdem familiis fletum Nostris verbis absterges posse-

mus ! Confidimiis vero non levi ipsis solalio et consolation! fuluram

honorificenlissimam mentionem
, quam de extinctis suis liberis. et

propinquis merito facimus ob splendidum sane eximiae eorum erga

Nos
,
ct lianc Sanctam Sedem fidei

, pielatis et amoris exemplum ,

quod christiano orbi cum immortali eorum nominis laude exhibue-

runt. Atque in earn profecto spem erigimur fore
,
ut ii omnes

, qui

glorfosam pro Ecclesiae causa mortem obierunt
,
illam sempiternam

assequanlur pacem et beatitatem, quam a Deo Optimo Maximo ap-

precali sumus
,

et apprecad nunquam omittemus. Quo loco, debitis

quoque laudibus prosequimur dilectos Filios Praesides proviaeia-

rum, praesertim Urbino Pisaurensis, et Spolclanae, qui in hac tri-

stissima temporum Yicissitudine suo munere sedulo constanterque

perfuncti sunt.

lam vero
,
Venerabiles Fratres

, quis ferre unquam potent insi-

gnem impudenliam et hypocrisim, qua nequissimi invasores in suis

mamente ancora ci commoye il lutto che se ne sparge nelle loro faraiglie;

e Yolesse Iddio che noi potessimo colle nostre parole asciugare qtieile loro

lagrime ! Ci confidiamo pero che debba tornare loro a non lieve consola-

zione e conforto 1'onorevolissima mcnzione che degli estinti loro iigliuoli

e consanguinei Noi qui meritamcnte facciamo per 1'esempio Teramente

splendido da loro dato con immortale gloria del loro nome
,

al mondo

cristiano d' una esimia fedelta
, pieta ed amore verso di Noi e di questa

Santa Sede. E certamente ci confortiamo della speranza che tutti co-

loro, i quali incontrarono si gloriosa morte per la causa della Chiesa
,

ottengano quella sempiterna pace e felieita che loro pregammo e non

cesseremo mai di pregare da Dio Ottimo Massimo. E qui ancora ricor-

diamo con i doyuti encomii i nostri diletti figliuoli Presidi delle provin-

ce, e specialmente quelli della Urbinate e Pesarese
,

e della Spoletina ,

i quali in queste tristissime vicende dei tempi satisfecero al loro ufficio

con sollecitudine e costanza.

E cosi
, Venerabili Fratelli

,
chi mai potra tollerare la insigne impu-

denza ed ipocrisia ,
con la quale gl' iniquissimi assalitori non dubitano
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programmatibus assercrc non dubitant
,
se Noslras aliasque Italiae

adire provincias ,
ut ibi moralis ordinis principia reslituant ? Atque

id ab iis temere affirmatur
, qui acerrimum Catholicae Ecclesiae

,

eiusque Minislris
,
ac rebus iamdiu bellum inferentes, et ecclesiasti-

cas leges , censurasque plane despicientes ausi sunt speclatissimos

turn S. R. E. Cardiuales, turn Episcopos, turn probatissimos ulrius-

quc Cleri Viros in vincula coniicere
, Religiosas Familias e propriis

Coenobiis expellere, Ecclesiae bona diripere ,
et civilem huius

S. Sedis principatum vastare. Scilicet moralis ordinis principia ab

iis restituentur
, qui publicas cuiusque falsae doctrinae scholas

,
et

meretricias etiara domos constituunt
, quique abominandis scriptis

et scenicis speclaculis pudorem , pudicitiam ,
honestatem

,
virtutem

offendere
,
eliminare

,
et sacrosancta divinae nostrae religionis my-

steria, sacramenta. praecepta, et instituta, sacrosque ministros, ri-

tus
,
caeremonias irriderc

,
contemnere

, omnemque iusiitiae ratio-

nem de medio tollere, ac turn religionis turn civilis societatis funda-

menta labefaclare et evertere connituntur !

di affermare nei loro bandi, che eglino entrano nelle Nostre province e

nelle altre dell'Italia, affine di ristabiliryi i principii dell'ordine morale?

E cio senza yergogna si afferma da tali che rompendo gia da lungo tem-

po una fierissima guerra alia Chiesa cattolica
,
a'suoi Ministri ed alle sue

cose, e in nessun conto avendo le ecclesiastiche leggi e le censure, sono

stati osi di gettare nelle prigioni Cardinal! della S. R. C. e Vescovi spec-

chiatissimi e uomini comrnendevolissimi dell' uno e dell' altro Clero, di

cacciare da' proprii claustri famiglie religiose, di sperperare i beni della

Chiesa e di soqquadrare il civile Principato di questa S. Sede. Appunto
i principii dell' ordine morale si ristabiliranno da coloro che aprono pub-

bliche scuole di ogni falsa dottrina, ed ancora pubbliche case di prostitu-

zione
;
che con abbominandi scritti e spettacoli teatrali si argomentano

di offendere e sbandeggiare la verecondia, la pudicizia, 1'onestae la vir-

tii, e di schernire e sprezzare i Misteri, i Sacramenti, i precetti, le insti-

tuzioni, i'sacri ministri
,

i riti, le cerimonic sacrosante della nostra divi-

na Religione, di togliere dal mondo ogni ragione di giustizia e di scrolla-

re e royesciare le fondamenta si della religione come della civile societa !
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In hac igitur tarn iniusta, tarn hostili et horrenda civiiis Nostri et

huius Sanctae Sedis principatus aggressione et occupatione a Sub-

alpino Rege , eiusque Gubernio contra omnes iustitiae leges et

universale gentium ius peracta, Nostri officii probe memores in hoc

amplissimo Vestro consessu
,
et coram universo Catholico Orbe No-

stram vocem denuo vehemenler attollimus, ac omnes nefarios sacri-

legosque eiusdem Regis et Gubernii ausus reprobamus , penilusque

damnamus
, omnesque actus plane nullos et irritos declaramus, de-

cernimus
,
ac civiiis

, quo Romana pollet Ecclesia, principatus inte-

gritatem , eiusque iura
, quae ad omnes catholicos pertinent ,

etiam

atque etiam reclamamus, et reclamare nunquam desistemus.

Yerum dissimulare non possumus ,
Venerabiles Fratres

,
summa

Nos opprimi amaritudine
7
cum in tarn scelesta et nunquam satis

exsecranda aggressione alieni auxilii opem, variis exorlis difficulta-

.tibus, adhuc desideremus. Equidem notissimae Vobis sunt iteratae

declarations Nobis factae ab uno ex potentissimis Europae Princi-

pibus. Attamen durn illarum iamdiu expectamus effectum, non pos-

Pertanto in questa cosi ingiusta ,
cosi ostile ed orrenda aggressione

ed occupazione del ciyile principato Nostro e di questa S. Sede, perpe-

trata dal Re Subalpino e dal Governo di lui contro tutte le leggi della

giustizia e I'universale diritto delle genti, ben memori del Nostro uffizio,

in questo Vostro amplissimo consesso e alia presenza di tutto 1'Orbe cat-

tolico, di miOYO alziamo con veemenza la Nostra voce
,
e riproyiamo e

onninamente condanniamo tutti i nefandi e sacrileghi attentati del mede-

simo Re e Governo, e ne dichiariamo e decretiamo interamente nulli ed

irriti tutti gli atti, e con tutta la possa ci richiamiamo e non mai cessere-

mo di richiamarci per l'integrita del civile Principato che possiede la Ro-

mana Chiesa e pe'diritti suoi che interessano tutti i Cattolici.

Peraltro non possiamo dissimulare, Yenerabili Fratelli, cheNoicisen-

tiamo opprimere da somma amarezza, percio che in una aggressione tan-

to scellerata e da non mai esecrarsi abbastanza, per cagione di vane dif-

iicolta insorte, ancora ci vediamo privi dell' altrui soccorso. Notissime a

Yoi sono per verita le iterate dichiarazioni fatte a Noi da uno dei piu po-

tenti Principi dell'Europa. Con tutto cio, mentre gia da un pezzone aspet-
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sumus non vehemcnler angi ac pcrturbari cum inspiciamus nefan-

dae usurpationis auctores fautoresque auclacler insolenterque in nc-

farfo suo proposito persistere ac progredi, tamquam ccrto' confiden-

tes neminem sibi reapsc adTcrsari.

Haec autem pcrvcrsitas co devenit
,
ut hostilibus Subalpini excr-

cilns copiis ad moenia fere huius almae Noslrae urbis immissis,

quaecumque fuerit implicata communicatio
, pubblicae privataeque

raliones in discrimen adductae, commcatus intercept!, et, quod

gravissimum est
,
Summus totius Ecclesiae Ponlifex in molestam re-

dactus difficultatem Ecclesiae ipsius negotiis , prout
f res postulat ,

consulendi, proptereaquod maxime coarctetw via cum variis orbis

parlibus communicandi. Quamobrem in tatitis Nostris angustiis, tan-

toque rerum discrimine vei facile intelligitis ,
Venerabiles Fralres.

Nos tristi necessitate eo iara ferme impelli ,
ut vel invili cogitare

debeamus de opportune suscipiendo consilio ad Nostram dignitatem

tuendam.

tiamo 1'effetto, non possiamo non affliggerci e turbarci allamente in mi-

rare che gli autori ed i fautori della nefanda usurpazione, con audacia ed

insolenza persistono e progrcdiscono nel nnalvagio loro proponimento ,

quasi di certo contidino che niuno si opporra loro effettivamente.

B questa peryersita e giunta a tal segno, che spinte Ic forze ostili dol-

Fesercito Pieraontese fin quasi sotto le mura di quest' alma nostra cittn
,

e rimasta intralciata ogni comunicazione, i pubblici e i privati interessi

sono posti a pericolo, sono interchiuse le yie
,
e

,
cio che e gravissimo ,

il Sommo Pontefice di tutta la Chiesa e ridotto in una penosa difficolta di

proyvedere ,
secondoche conviene, ai negozii della Chiesa medesima,

stanteche si e oltremodo ristretta la yia di comunicare con le varie parti

dell' orbe. Per lo che in tante Nostre angustie, ed in cosi grande estremo

di cose
, facilmente intendete , Venerabili Fratclli, che Noi oramai sia-

mo spinti quasi da una trista neeessita a doyere
,
ancorche mal nostrc*

grado, prendere consiglio opportune per guarentire la Nostra dignita.
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Interim abstinere non possmnus , quin praeter alia deploremus

funeslum ac perniciosum principium, quod vocant de non Interventu

a quibusdam Guberniis baud ita pridein, ceteris lolerantibus
, pro-

clamatum
,
et adhibitum etiain cum de iniusta alicuius Gubernii con-

tra aliud aggressione agalur: ita ut quaedam^veluti impunitas ac

licentia impetendi ac diripiendi aliena iura
, proprietates ,

ac ditio-

nes ipsas contra divinas humanasque leges^sanciri videatur
; quern-

admodum luctuosa hac tempestate cernimus evenire. Et miran-

dum profecto, quod uni Subalpino Gubernio impune liceat eiusmodi

principium despicere ac violare
,
cum videamus ipsum hostilibus

suis copiis ,
universa Europa inspectante, in alienas ditiones irrum-

pere , legitimosque ex illis Principes exturbare : ex quo perniciosa

consequitur absurditas
,
alienum nempe interventum dumlaxat ad-

mitti ad rebellionem suscitandam atque fovendam.

Hinc autem opportuna Nobis oritur occasio excitandi omnes Eu-

ropae Principes ,
ut pro spectata ipsorum consilii gravitate et sa-

pientia serio perpendant quae quantaque mala in detestabili
, quern

Frattanto non possiamo aslenerci, dal deplorare, oltre agli altri, quel

funesto e pernicioso principio ,
che chiamano di Non Intervento, da certi

Governi poco tempo fa, tollerandolo gli altri, proclamato ed usato ancora

quando si tratti dell' ingiusta aggressione di qualche Governo contro un

altro : cotalche par che si voglia onestare
,

contra le umane e divine

leggi ,
una tal come impunita e. licenza di assalire e manomettere gli al-

trui diritti
,

le proprieta e i dominii stessi
,
conforme vediamo accadere

inquesta eta luttuosa. Ed e verarnente cosa da stupire, che al solo Go-

verno Piemontese sia lecito di violare impunemente un tal principio e di

averlo in ispregio ,
mentre scorgiamo che esso con le ostili sue schiere,

guardandolo tutta Europa , negli altrui dominii irrompe, e da quelli cac-

cia i legittimi Principi : dal che segue la perniciosa assurdita, che T in-

tervento altrui si ammetta allora solo che si deve eccitar^ e fevofirela

ribellione. .

Quindi ci e offerta opportuna occasione di eccitare tutti i Principi d'Eu-

ropa , affinche
,
con tutta la sperimentata -gravita e sapienza delle loro

menti prendano seriamente a considerare, quali e quanti mali siano accu-
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lamentamur, evcnlu cumulenlur. Agitur enim de immani violationcr,

quae contra universale gentium ius nequiter cst patrata , quaeque

nisi omnino coerceatur,.nulla deinceps legilimi cuiusque iuris fir-

mitas ac securitas poterit consistere. Agitur de rebellions principio T

cui Subalpinum Gubernium turpiter inservit, et ex quo pronum est

inlelligere , quantum cuicumque Gubernio discrimen in dies compa-

rator, et quanta in universam civilem societatem redundet perni-

cies, cum ita fatali Communismo aditus aperiatur. Agitur de violatis

solemnibus Conventionibus
, quae uti aliorum in Europa Pnincipa-

tuum
,
ita eliam civilis Pontificiae Ditionis integritatem sartam te-

ctamque servari omnino postulant. Agitur de violenta direptionc

illius principatus , qui singulari divinae providentiae consilio Roma-

no Pontifici datus est ad Apostolicum suum Ministerium in univer-

sam Ecclesiam plenissima liberlate exercendum. Quae profecto li-

bertas summae omnibus Principibus curae esse debet
,
ut Pontifex

ipse nullius civilis potestatis impulsui subiaceat
, atque ita spiritual*

jmilati nel detestabile fatto di cui parliamo. Imperocche si tratta di una

immane violazione, che nequitosamente fu commessa contro il corailne di-

ritto delle genti, sicche, dove questa non sia al tutto repressa, oggimai

non potra durar saldo, inconcusso e sicuro qualsiasi legittimo diritto.

Trattasi del principio di ribellione, a cui il Governo Subalpino vergogno-
samente serve, e dal quale e facile ad intendere quanto pericolo di gior-

no in giorno si prepari a qualsiasi Governo, e quanto danno provenga a

tutta la societa civile, aprendosi per tal modo 1'adito ad un fatale Comuni-

smo. Trattasi di solenni convenzioni violate, le quali come degli altri Prin-

cipati in Europa, cosi ancora vogliono intatta e sicura l'integrita del do-

minio pontilicio. Trattasi della violenta distruzione di quel principato che

per singolare consiglio della divina Provvidenza fu dato al Romano Pon-

tefice, perche esercitasse con pienissima liberta 1'Apostolico suo Ministero

in tutta la Chiesa. La quale liberta senza dubbio deve stare sommamen-
te a cuore di tutti i Principi, aflinche il Pontefice stesso non soggiaccia

alFimpulso di veruna podesta civile, e sia cosi ugualmente provveduto
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pariter catholicofum in eortimdem Principum dominiis degenliumi

tranquillitati cautum sit.

Itaque omnibus Supremis Principibus persuasum esse debet ,

Nostram cum Ipsorum causa plane esse coniunctam
, eosque suum

Nobis auxilium afferentes Nostrorum aeque ac suorum ionium inco-

lumitati esse prospecturos. Maxima proinde cum fiducia ipsos kor-

tamur et obsecramus, ut opera Nobis
, pro sua quisque conditiono

et opportunitate ,
velint impendere. Non dubitamus autem

, quin

catholic] praesertim Principes ac Populi omnem eorum curam et

operam studiosissime conferant, ut pro communi eorum officio unl-

versi Dominic! Gregis Palrem et Pastorem parricidialibus degeneris

filiis armis oppugnatum modis omnibus adiuvare, tueri, et defende-

re properent atque festinent.

Cum autem apprime sciatis
,
Yenerabiles Fratres

,
omnem spem

Nostram in Deo esse collocandam
, qui adiutor et refugium est no-

strum in tribulationibus nostris
, quique yulnerat et rnedetur

, per-

cutit et sanat, mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit
;,

alia spirituale tranquillita del Cattolici che viyono nei dominii dei mede-

simi Principi.

Debbono pertanto tutti i Principi sovrani essere persuasi che la nostra

causa e intiraaniente congiunta con la loro, e che essi
,
recandoci il loro

soccorso, provvederanno non meno alia salvezza dei loro che dei Nostri

diritti. Percio con somma tiducia li esortiamo e li scongiuriamo, che ci

yogliano porgere aiuto
,
ciascuno secondo sua condizione ed opportuni-

ta. Non dubitiamo poi che massimamente i Principi e popoli cattplici non

abbiano a congiungere con ogni ardore le cure e 1' opera loro per affret-

tare di soccorrerci in tutti i modi
,
e proteggere e difendere

,
conforme

al comune loro dovere, il Padre ed il Pastore di tutto il gregge cristiano

oppugnato dalle armi parricide d' un figliuolo degenere.

Siccome poi anzitutto sapete, Venerabili Fratelli, che ogni Nostra spe-

ranza e da collocarsi in Dio
,

il quale ci e aiutatore c rifugio nelle tribo-

lazioni nostre; il quale ferisce e medica, percuote e sana, mortifica e

Yrvifica, conduce agli abissi e d' indi ne ritorna alia luce
;
cosi in ogni fe-
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iccirco in omni fide
,

et humililate cordis noslri assiduas ferventis-

simasque ad Ipsum ,
adhibito in primis efficacissimo Immaculalae

Sanctissimaeque Deiparae Virginis Mariae palrocinio ,
ac suffragio

Bcatorum Petri et Paulli, preces effundere non intermittamus
,
ut

faciens potentiam in brachio suo inimicorum suorum superbiam

elidat
,

et expugnet impugnanles nos
, omnesque Ecclesiae suae

sanclae hosles humiliet et conterat
; atque omnipotenti suae gratiae

virtule efficiat
,
ut omnium prevaricantium corda resipiscant ,

de-

que optatissima illorum conversione sancta mater Ecclesia quam

primum laetetur.

de ed umilta del cuor nostro non tralasciamo di spargere continue e

ferventissime orazioni a Lui
,
yalendoci priraieramente dell' efficacissimo

patrocinio dell' Immacolata e Santissima Yergine Maria Madre di Dio e

del suffragio dei Beati Pietro e Paolo
,
affinche usando la potenza del suo

braccio conquida la superbia dei nemici suoi
,
ed espugni i nostri impu-

gnatori ,
ed umilii ed abbatta tutti gli ayversarii della sua santa Chie-

sa
;
e con la onnipossente virtu della sua grazia faccia che i cuori di tutti

i prevaricatori rinsaviscano
,
e che della loro desideratissima conversio-

ne la santa Madre Chiesa quanto prima si rallegri.
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Ella e cosa indubitata che un eccesso qualunque, neir ordine fi-

sico non meno che nel morale, fa minore impressione , ogni qual

Tolta non vi si piomba di tratto
,
ma \i si arriva gradualmente ,

passando per gli stadii median!, i quali dispongano il soggetto a ri-

sentirsi meno di quel supremo. E tale crediamo essere il caso di

quest' ultima enormezza che
,
a detrimento degli Stati ecclesiastici

,

si sta perpetrando dal Governo sardo sotto gli occhi dell' Europa

attonita, sbalordita, fremente
;
ma che per avventura non fara al-

tro che stupirsi e fremere, appunto perche all' eccesso massimo &

stata accortamente preparata con eccessi che
, quanlunque gravi ,

al paragone di questo si possono chiamare leggieri. Se sugl' inizii

del 1859 si fosse udito avere le soldatesche piemontesi invaso un

piccolo Stato limitrofo
, per esempio il Ducato di Parma

,
non per

altro motivo che del senlirsi piu forte dell' aggredito ,
e non ad

altro scopo che di usurparne la signoria ;
se

,
diciamo

,
un tal

caso si fosse
,
con esempio mai piu non visto dalla generazion'e vi-

vente avverato, teniamo per fermo che FEuropa avrebbe fatto qual-

che altra cosa che stupirsene e fremere solamente ,
affine di non

onestare colla sua connivenza una specie di pubblico diritto
,
che

sarebbe la distruzione assoluta di ogni diritto.
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Cerlo la fazionc, che impera in Piemonle da presso a dodici anni.

c stata sempre frugata da quella smisurata sete d
1

ingrandimento

che la divora al presenle. E nondimeno la pubblica coscienza le fu

fmora podcroso raltenlo dal gittarsi armatamano sulF altrui
;
c ben-

che forle di prepotente alleanza ,
le prime usurpazioni furono da lei

compiute non con aperta vtolenza
,
ma colla scaltrezza volpina di

chi vibra il colpo e nasconde la mano. Cosi nelF Italia cenlrale la

cosa fu mollo innanzi apparecchiata e poscia effelluata per mezzo

di maneggi subdoli
,

di corruzioni militari e civili
,

di diplomatic!

cospiratori ,
di oro profuso ,

di favori promessi, di stampe clande-

stine
;
ma almeno una tal quale apparenza di pudore pare si voles-

se mantenere. Talmente cbe quando il Governo sardo vi mando sue

soldatesche e suoi Commissarii
,

disse di andar cbiamato in paesi

che a calde istanze lo invitavano
,
e dai quali essendosi le legittime

Aulorita rilirate, esso faceva opera umana e civile ordinandovi co-

munque la cosa pubblica , per soltrarli al pericolo dell' anarchia.

Vero e che tulti sapevano quelle chiamate esserc slate compre a

pronli conlanti dal Piemonle slesso
; quegl

1

inviti essere mossi dai

suoi aderenli e cagnotli ;
le Autorita medesime essersi ritirate in-

nanzi a minacce e lurbolenze eccilale da lui. Ma
,
come fu detlo

,

raver ricorso a somiglianti artifizii
,
mostrava nella fazione almeno

il timore, che un' aperta e graluita violenza non si sarebbe tollerata

dalle Potcnze europee ,
le quali in un somigliante attenlalo avreb-

i)ero vedulo pericolare in principle, non che allro
,

la loro medesi-

ma esislenza. Pel Regno delle Due Sicilie
,
come in -impresa tanto

piu arrischiala
, quanto il paese da usurpare era piu vasto e me-

glio fornito in armi di lerra e di mare
,
a lulte le arli adoperate

per le Legazioni e pei Ducati si dovelte aggiungere qualche altra

osa
;
ma d

1

una invasione con regolari milizie non parve ancora

giunlo il tempo, e si perduro un altro poco nei mezzi indiretti,

benche piu assai gagliardi. Cio furono le bande del Condottie-

re nizzardo
, riunite, organate, messe in concio di spedizione mi-

Jjtare sotto gli occhi del Governo sardo e forse ancora a sue

gpese ;
ma delle quali il Governo stesso fmgova di non saper nien-

ie
ufpcialinenle, e cerlo

prpteslaya di non voler. pjendere sopra di
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se alcuna malleveria o responsabilita come piuttosto dicono
;
e fu

assai se ardi alcuna volta moslrarsi sol connivente a quel conalo.

Tanto fino a tre seUimane* addietro saria paruta brutta e scellerata

cosa invadere con armi regolari uno Stato vicino
, per gettarvi lo

scompiglio, accendervi la guerra civile, spossessarne il Principe le-

gittimo, a solo intendimento di farlo proprio ! brutta e scellerata tan-

to*, che fino agli undici di questo Setlembre al Governo sardo non

era bastata la fronte
(
ed e tanto silicea quella fronte !

)
di arri-

schiarvisi. Ma esso era come il ladro che gallon gattone tentava di

scandagliare fino a che punto si stendesse la pubblica oscitanza o

melensaggine nel tollerarlo
;
e vistasi riuscir buona la prima pruova

di soli maneggi subdoli
,
buona la seconda di maneggi subdoli con-

forlali di bande armaie, si e geltato a questa terza d
1

invadere con

iruppe regolari uno Stalo altrui
;
della quale non crediamo che pos-

sa pensarsi altra piu svergognatamente iniqua.

Senza che il Governo sardo avesse ricevuto dagli Slati della Chie-

sa neppur F ombra delF ingiuria ,
anzi avendone esso recale a que-

sti delle gravissime e di ogni genere ;
senza che in questi fosse altro

disordine
,
salvo quello che vi veniva a getlare e maritenere il Go-

verno stesso
;
senza che fossene preceduta alcuna dinunzia

,
come

tra genii

*

civili benche nemiche si suole, o piuttosto avendone fatta

una che ebbe tutta F aria di un insulto plebeo ;
il Governo sardo,

cresciulo a furia di usurpazioni ad essere sei volte piu grande di

cio che di paese e di sudditi si e lasciato alia Chiesa
; quel Gover-

no, diciamo
,
con quanto ha di forze si e geltalo improvvisamente

nelle Marche e nelF Umbria
,
fermo di fade sue a viva forza

,
senza

curarsi della esecrazione che un tale atto avrebbe incontrato nel-

FEuropa, diciamo cosi, privata e callolica, sicuro come si e creduto

se non delFassenso, cerlo della tolleranza piu o meno esplicita del-

FEuropa politica ;
e per F assassino la tolleranza e il piu che possa

sperare, e gli basta. Se tra un tale procedere e quello che han fatto

e stan facendo i Drusi ed i Beduini nella Siria, vi e differenza, que-

sta dimora solo nelF essere nel secondo caso baude nomadi e trucu-

lente di piu die mezzo selvaggi, laddove nel primo sono forze re-

golari e disciplinate di un Governo che si dice civile. Nel resto ,
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quanto alia ingiustizia palpabile di una invasione armata che non

ha altra ragione fuofi dclla prepotenza e del nuraero, i due casi

sono identic!. Quando un tale inaudito eccesso si sara potato impu-

nemcule comraeltere nel moderno mondo, oggimai non vi puo es-

sere piu dubbio intorno alia qualita del nuovo diritto pubblieo, onde

dovr& quinci appresso governarsi F Europa. Quello che oggi fa il

Piemonte cogli Stali della Chiesa
, polra farsi domani dalla Franoia

col Belgio, dall
?

Alemagna coir Olanda
,
dalla Prussia col regno di

Sassonia, dalla Spagna col Portogallo ;
ed in generale da chiunque

si senle piu forte col meno forte di lui. E cosi, dopo lante superbie

e lanti slolidi vantamenli dei moderni progress! civili, saremo rica-

scati nella barbaric delF antico mondo pagano, nel quale non si co-

nosceva allra origine di pubblico diritto che la forza.

Non ignoriamo che nei Documenli dali a luce nei giorni medesi-

mi che ttnvasione si compiva, si e pretcso giuslificare quel procede-

re; ne ce ne maravigliamo, sapendo che anche il lupo delFapologo

seppe trovare i suoi richiami contro dell' agncllo UE poco prima di

ghermirlo. Ma quei Document], lungi dall'onestare Tiniquissima ag-

gressione ,
nel volerne assegnare le cagioni la condannano

;
ed in

quella che annunziano tacitamente allc altre Potenze cio che ad esse

altresi dal nuovo diritlo pubblico e serbato, ricscono a fare T apolo-

gia dell' aggredito.

II dispaccio del Cavour al Cardinale Antonelli, lalettera del Fanti

al generate De Lamoriciere, il bando militare di Viltorio Emmanuele

ai suoi soldati e da ultimo la lunga Nota, indirizzata dallo stesso Ca-

vour ai suoi rappresentanli nelle varie corti, tutti questi Documenti,

con dettalo piu o meno diffuso, esprimono sustanzfalmenle e quasi

unicamenle questo concetto : Non potere il Governo sardo tollerare

che neyli Stati delta Chiesa sia iwpedita per mezzo di soldatvsche

venulc di fuori, la manifestazione del sentimento nazionale ; e pero

avere deliberato d'invadere a viva forza quelle province. Ora si

potrebbe chiedere chi abbia confcrito al Piemonte il diritto di cosli-

tuirsi tutore armalo dci sudditi di un altro Sovrano
,
fino ad oe-

cuparne lo Slalo a lilolo di quella tutela? Si polrcbbe chiedere che

diverrebbe il mondo, sc una tal pratica cominciasse ad esser comune
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ad altri Govern! a rispetto di paesi limilrofi e-minori. Ma forse pi

calzanle risposta potra darsi dal dichiarare quello che
,
nel gergo

liberlino, suona cotesta frase sesquipedale di Manifeslazione del sen-

timento nazionale; i\ che ci darci, la chiave per disserrare qnesto mi-

slero d'iniquita, la cui immane turpitudine rendera incredibile ai

nostri posted, non gia che trovisi chi voglia compierlo (e qual delitto

troppo per Fumana malizia?) ;
ma che si lasci compiere da chi ha

la forza e forse anche il dovere d'impedirlo.

Essendo, per quelle cagioni che nessuno ignora, una fazione di-

ventata Governo in Piemonte, essa in quesla sua condizione ha po-

tuto valersi di tulli i mezzi, onde puo disporre un Governo che fa a

fidanza colle vile e colle sustanze dei cittadini, ed insieme con quei

mezzi ha potuto giovarsi di tulti quegli abbielti artifizii e di tutle

quelle svergognate tranellerie, onde si sogliono valere le fazioni.

Ora se a queslo doppio ordine di mezzi si aggiunga il conforto po-

derosissimo che a quella Fazione Governo e venuto da un
1

alleanza

straniera, s'intendera come quegli uomini abbiano poluto salire in

tanta baldanza, ed ottenere in piccolo tempo do che due anni or so-

no sariasi riputato incredibile, e che gli ha oggimai cohdotti ad un

capello dalla piena esecuzione del loro capitaleintendimento. II qua-

le era spodestare tutli i Principi italiani, compresovi il piu antico ed

il piu venerando tra essi che e il Pontefice romano; incatenare al loro

carro trionfale la Chiesa catlolica, spogliandola dei suoi averi e dei

suoi diritti e recandone in sua servitu i ministri con quella ruina del-

la Fede e del costume che agevolmente puo immaginarsi ;
fare di

tulte le membra, benche disparalissime, della Penisola un corpo so-

lo, il quale, per era e per un gran pezzo, non potra avere altro

principio di unita, che 1'essere dominato ed oppresso da quella fazio-

ne. Or quesla, com
1

era naturale, in tutti gli Stali e se volete anco-

ra in tutle lecitla dell
1

Italia avendo degli aderenti, ai quali si veni-

vano a stringere attorno tulli i malcontenti, gli ambiziosi, i cupidi, i

vaghi insomma di novita, quali che esse siano
; quella Fazione Gover-

no che dicemmo sopra, per mezzo di questi sta eccltando da ollre a

due lustri un
1

agilazione, un turbamento, un cospirar soppiatlo ed ua

aperto erompere a quando a quando di rivolture, che fanno quanta
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possono, ma acccnnano bene quello a die mirano, che e 1'annulla-

mento delle Autorita costituite, la persecuzione della Chiesa, lo sbri-

gliamenlo del costume,.!' oppressione di quanto vi ha nel popolo di

piii onesto, dipiii caltolico, di piu sapientemente conservativo. Quest!

conali a pubblici scompigli dalla partc dipochi a ruina dei poteri le-

gittimi eda danno inestimabile della quasi universalita del popolo che

li detesla, chiama il Cavour Manifestazioni del senlimento naziona-

le; questi, secondo4ui, avrebbero dovuto iPrincipi italiani ed il Pa-

pa pel primo, non che tollerare, ma confortare; e Tavere il Governo

Pontificio repressi questi, rare volte con vigore e con rigore non

mai, e la colpa, di cui vengono a chiedergli conto oltre a sessanta-

mila armali che invadono e manomettono le sue province, con prp-

posito fermo di usurpargliele , quando non sianvi forze sufficient! a

respingere Tassalto.

Se a' di noslri non fossero le menti in tanto numero comprese da

una lamentevole vertigine, la quale loro oggimai piu non lascia dislin-

guere il vero dal falso, il giusto dall' ingiusto, si vedrebbe a prima

giunta la pazza e moslruosa iniquila di questa pretensione ;
che un

Principe doe dcbba lasciare una parle di sudditi cospirare sotto i suoi

occhi, ammulinarsi, inlendersi con un allro Governo per conferire a

lui la Signoria, e da ultimo a viso aperto ribellarsi
, aspellando che

un bel giorno il Sentimento nazionale gl
1

ingiunga di scendere dal

suo trono ed andarsene con Dio. Pretensione che sarebbe anche piu

mostruosa
, quando si sapesse quclle -manifeslazioni essere in gran

parle opera di quella Potcnza eslranea, la qualc ha divisato di usur-

pare con quel pretesto lo Stato altrui. Finche avele molte migliaia di

baionelte e buone artiglicrie, voi potete prendervi F altrui e spoglia-

re un Sovrano con quella medesima ragione ,
onde il ladrone svali-

gia sulla pubblica strada il viandante inerme od armato meno di lui.

Ma volere che un Sovrano, solto specie di lollerarc le Manifesta-

zioni del sentimenlo nazionale, lasci imbizzarrire la ribellione-e per

poco non guiderdoni la fellonia
,
cotesto e un pretcndere da lui che

facciasi suicida
;
ed il suicidio se non e semprc effelto di follia. ,

co-

me vogliono alcuni
,
e sempre cosa innaturalissima e per6 sempre

e delitto.
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E nel caso noslro la qualificazione di delitto non e iperbole orato-

loria, ma risponde strettamente alia verita. Perciocche essendo la

Sovranita meno un privilegio personale del Sovrano, che un indi-

spensabile e capitale elemento della vita e dell
1

ordine sociale, la

persona, che di quella e investita dalla Provvidenza, non ha solo il

diritto di conservarla come bene suo proprio ,
al quale in cerli casi

puo essere bello e generoso il rinunciare; ma ha il dovere di mante-

nerla per difesa e tutela della societa stessa, la quale, mancatale

Fautorila legittima, sarebbe abbandonata o alia illegitlima che e

schiavitudine, od al manco di ogni autorila che e anarchia. Tanf e !

II reprimere \Qmanifestazioni del sentimento nazionale, le quali,

come sono intese dai Document! sardi, valgono una pura e schielta

ribellione contro i Poteri legittimamente costituiti
,

il reprimere ,
di-

ciamo, quelle Manifestazioni e pel Ponteficeun dovere grave, stret-

tissimo, al quale non potrebbe mancare senza sacrificare, non di-

ciamo ora gF interessi immortali della Chiesa caltolica
,
ma quelli

della maggiore e miglior parle dei suoi sudditi; i quali, senza quel-

la repressione, resterebbero, anima e corpo alia merce di una fa-

zione, che ne profonderebbe il sangue, ne malverserebbe le sustan-

ze, ne insidierebbe la fede, ne assassinerebbe il costume, nestrazie-

rebbe le coscienze, come sta facendo nell' Italia quasi tulta, cui e

riuscita a ridurre tra i suoi artigli. Ora si consideri impudenza por-

tentosa che e esigere da un Pontefice che manchi a quel dovere

gravissimo ! recargli a colpa il compiere quel dovere ! piombargli

addosso con tutto lo sforzo di uno Stato sei volte maggiore del suo,

quasi a punirlo di averlo compiuto !

Ne e uopo andar molto lungi nel tempo o nello spazio , per toe-

care con mano quali e quante sventure possano riversarsi sopra di

un popolo, appena si e dalo nel suo mezzo libero corso alia manife-

slazione di quel preteso sentimento nazionale, per cui avere repressa

oggi il Pontefice Sovrano si trova condotto ai termini che tutti veg-

gono e che tanti lamentano. II Regno delle Due Sicilie, Ire mesi or

sono floridissimo e tranquillissimo, avea certo i suoi malanni, come

ne ha per tutto
;
e se la repressione vi era smodata

,
il che noi non

.sappiamo, il certo e che T universale della gente cristiana ed onesta



26 L' INYASIONE SARDA

\Lveafic abbastanza soddisfatla. e polea promettersi non.pochi miglio-

ramenli dalla rcllissima volonla di un giovane Sovrano, la cui virtit

e religione lo fanno e lo mantengono al vero suo popolo carissimo.

Ma come prima, per cntrar nelle grazie del Ministero Sardo
, si

schiuse 1'adito alia Manifestazione del senlimento nazionale, e tosto

si e precipitato di ruina in ruina
,
lino a quell

1

estremo di delitti, di

vituperi ,.
di anarchia

,
ia eke quell

1

infelice paese si dibatte
,
e del-

la quale Ire giorni soli valgono bene trent' anni di tirannide bor-

bonica , quand
1

ancbe fossero slali tiranni i Borboni. Ministri costi-

tuzionali che
,
a non dirli tulti tradilori ,

si puo far grazia ad alcuni

di qualiflcarli per supremamente imbecilli
,

ai quali bastano poche-

sellimane per iscalzare una Monarchic, che avea saldissime fondar

menta nell'affezioae dei popoli e nella pcode leaiila delle soldatesche ;

duci militari e navali o codardi o Iradilori cbe r avefldo da un pezzo

vendula la coscienzaeFonoro alia faaione sanda r non furou pagbi di

abbandonare il Principe oel sues uopo raaggiore v ma fecero posili-

vamenie ogni opera , percbe fosse Iradito afteoiu da allri
;
facino-

rosi a migliaia, scalenali dalle galee e dalle prigioni, i quali, fatta

lega e compagnia con quanto vi ha di piu pulrido nella prostituzione

e nel delitlo, si fanno quasi padroni della metropoli, mentre le provin-

ce scon-volte sono alia balia di raalviventi raccolti in bande, ed ane-

lanti a rapine, ad incendii y ad uccisioni
,
ad oltraggi ,

dei quali la

penna si rifiuta a regislrarne le parlicolarita nefande ed inaudite.

Nelle prigioni ,
onde uscirono briachi di vendetta i cospu-atori , en-

trano in maggior numero i cosi delti reaztomrii ; e per mille pro-

scritli politic! che tornano a contaminare e- seonvolgere la patria t

prendono mestamente la via deir esiho piu che dieci taati
,
fiore di

onesta e di religione , proscritli alia lor volta dal ti-ovarsi a ripen-

taglio della vita per la sola colpa di non parteggiare pei nuovi pa-

droni
;
talmenleche non sono cessate le prigionie e le proscriziont

per ragioni politiche, raa sono cresciute smisuratamente in inlensila

cd in numero, colla sola differenza che
,
dove prima era la giusiLzia

che ne puniva i cospiratori, ora e Tarbitrio delle piazze e delle selte
]

che ne sfolgora la gente onesla e cristiana: il che vi spiega pemhe
dei primi si menava lanlo scalpore da alcuni Gabinelti prolettori,.
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del second! pochissimi parlano e nessuno li cura. Intanto
, perche

erompa libera la Manifestazione del senlimento nazionale , ciallroni

abbielli cd osceni scorrazzano la citta e
,
brandito il pugnale ,

cstor-

quono dalla gente esterrefalta il grido di Viva Vittorio Emmanuele,

e iiniscono di un colpo cui la coscienza fa balenare innanzi al co-

mando di agghmgervi 1' allro di Morte a Francesco IL Anzi non

sono mancati esempi d'intere cilia e di villaggi interi punili colla mi-

traglia e col saccheggio dell'avere osato.di esprimere qualchc de-

sidcrio di rimanere o tornare nella suggezione del Icgittimo loro Prin-

cipe. Ed uomini che esercitano per se o per allri una siflalta liran-

nide in paese non loro
,
hanno bene il dirillo di rompere la guerra

al PonleficG; , perche esso reprirne la Manifestazione del sentimento

nazionale nei proprii Stali.

Perlanlo se queste prelese Mawfestazioni possono riuscire alle

vergogne ed alle sventure, di cui si hanno sollo gli occhi i lamenta-

bili eserapi, si consideri di quale e quanlo grave dovere non sia CQ-

slretta la eoscienza
,
non diremo di un Pontefice

, legalo per giura-

menll speciali alia conservazione del palrimonio della Chj/esa, ma di

un Principe qualunque , purche abbia coscienza
,
a reprimerle ,

a

soffocarle con ogni mezzo, onde Tecitamente si possa, sicche il tener

fede a lui per coscienza non sia considerate e punito come delillo.

Oui si.tratla se debba o no tullo intero un popolo essere lasciato alia

merce di una fazione, la quale probabilmenle per bkchiintendimenU

o per imperizia insigne lo travolgera nella guerra civile Q nelFanar-

chia. Or noi non ci stancheremo di.dirlo, anche a rischio di parere

soverchi al lettorc, tanto solo che esso se ne renda veramente capace,

essendo questo il cardine precipuo della quislione. 11 compiere <juel

dovere di propria conservazione, inerente alia Sovranita : dovere di

difesa. sociale
,
a cui non vi ha in questo mondo Governo che non si

faccia una gloria di rispondervi il meglio che possa; il compiere,

diciamo, questo dovere, e la colpa che una fazione svergognalamente

baldanzosa ardisce, al cospetto della cattolica e civile Europa, gellare

in viso al Capo Supremo della Chiesa, e di punirnelo ,
invadendone

con armi smisuralamenle maggiori cio che dei suoi Stati gli ha la-

sciato, a fine di usurparsene anche queslo resto.
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Ma nel presente fatto la parte avversa, piu che dalla Repressione

del sentimento nazionale, la quale gia mostrammo essere la dove-

rosa repressione della -rivolta
,
sembra confortare i suoi richiami

da questo, che quella repressione si compia negli Stati della Chiesa

per opera di soldatesche non indigene ,
ma venute di fuori. E fosse

pure ci6 vero universalraente ;
da qual principio di giure privato o

pubblico se ne vorrebbe mostrare F ingiustizia ? Forse che non han-

no usato tutti quasi i Governi grandi e piccoli della moderna Europa

arrolare stranieri a loro servigio ? Cio che solamente rileva nella re*

pressione esercitata da un Governo e
,
che essa

,
come rispondente

ad un suo diritto e ad un suo dovere, sia veramente giusta; ma sup-

posta una tale giustizia, e cosa al tutto indifferenle che lo strumen-

to sia svizzero
,
italiano o francese

;
se pur non vi sembri che il ma-

gistrato ,
nel giudicare della licitezza di una uccisione

,
debba far

dipendere il suo giudizio dall' essere stato il pugnale fabbricato a Mi-

lano
,
a Parigi od a Londra. E pertanto come con armi nazionali si

possono commettere e si stanno commettendo di fatto iniquita palpa-

bili ed assassinii scandalosi; cosi con armi straniere si puo soste-

nere una causa giusta, bella, anche santissima, e la quale e gloria

unica del nostro tempo che pur si trovi chi, a prezzo della propria

vita, la sta sostenendo. Dall
1

altra parte gia fu delto le cento volte

come lo Stato pontiflcio , per quel rispetto alia liberla individuale ,

del quale oggimai esso solo da 1' esempio in lutta V Europa conti-

nentale
,
non si essendo voluto mai piegare d

1

imporre ai suoi sud-

diti quella imposta di sangue che sono le cerne miUtari forzate, ha

dovuto di necessita continuarsi , per questo capo ,
nello stile che fu

comunissimo auche ai paesi piu civili del mondo, e che dura tutlavia

in Inghilterra ,
finche i nuovi tempi non regalassero alia moderna

liberla questo privilegio di essere trascinato per forza tra le schiere,

ad uccidere od essere ucciso
, per intenti non sempre giusti ,

e che

talora possono anche essere faziosi ed iniqui. E pero, quand' anche

il Pontefice non avesse altra milizia che arrolata di fuori
,
non se nej

potrebbe pigliare alcun argomento di offesa od oppressione dei pro-

prii suddili
,
ai quali deve anzi riuscire grato e comodissimo avere

il vantaggio della pubblica difesa
,

colla facolte di concorrervi sera-
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pre cbe vogliono ,
ma senza il disagio di esservi obbligali col cape-

stro alia gola, con tutli quegl
1

inconvenient! che accompagnano le

leve obbligatorie alia maniera moderna.

Ma e poi vero che questo Governo non ha altri soldati che stra-

nieri? Nulla anzi e piu falso ! Del piccolo esercito che in poc' oltre a

tre mesi si e potuto organare a difesa dello Stato
,

forse piu della

met& sono sudditi pontificii ,
nazionali

,
italiani quanto i soldati del

Cialdini e del Fanti
,
con questa differenza che i secondi, svelti dai

loro focolari colla legge inesorabile della leva
,
hanno potuto esser

condotti a combattere le armi di Santa Chiesa, solo perche loro si e

occultata la sacrilega turpitudine di quelFattentato ;
laddove i primi

vi vennero di liberissima loro volonta, con piena cognizione di cau-

sa
;
ed anzi dal conoscere pienamente la causa i piu di loro furono

condotti a venirvi di miglior cuore e per moto magnanimo di virtu-

cristianamente cavalleresca. E vorremmo vedere quali imprese guer-

resche saprebbe compiere il Piemonte
,
e diciamo ancora qualunque

altra Potenza
,
non esclusa la stessa Francia

, quando dovesse noi>

avere alia mano, che soli e veri volontarii del suo paese. Che se.

oltre a do si consider! come la repressione della rivolta si esercita

comunemente dal benemerito Corpo dei Carabinieri, tra quest!,

quanto sappiam noi, non ne ha pure uno che non sia indigeno, na-

zionale, italiano
;
e sempre che se n'e porto il destro ban dato pruo-

va di ammirabile fedelta e prodezza, fino ad opporsi in soli dieci

ad una banda di presso a cinquecento venuta di fuori, e non cedere,

se non quando cadutine nove
, appena ne resto uno che ne recasse

la nuova al comandante lontano
;

fino a lasciarne 33 sul campo dei

poc' oltre a 70 che erano neir ultima fazione sul confine toscano, nel-

la quale appena 200 tenner testa per due ore ad oltre duemila. Ha

poi voluto la Provvidenza che dei due primi scontri, sostenuli dalle

truppe pontificie a Perugia ed a Pesaro, questo secondo fosse tutta

opera d* indigeni ,
nazionali

,
italiani

,
dal prinio duce fino air ultimo

fantaccino
,
e che il valore mostratovi dal piccolo drappello dovesse*

far vergognare della facile prevalenza i grossi battaglioni invasori

che Taltaccarono
,
ed i cui capi abusarono della vitloria

,
a maniera

di barbari, ad oltraggio vigliacco dei vinti, o meglio dobbiam dire
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degli oppress! codardamenlc dal numero. Ma eke ci vorresle fare?

il vezzo impudenle di questa fazione a chi non e noto ? Essa, die si

crede di essere sola e tulta T Italia, liene per istranieri e tralta come

nenaici quanti lialiani non sono lei o non parleggiano per lei. E cosi

vi batlezza per fiore e crema dMtaliani quella ribaldaglia di JJnghe-

resi, di Polacchi, d'Inglesi, di Frances* e via .dicendo
,

coi quali

s inlrupparono dalla Penisola (
salvo rari casi di generosi sedolli )

scolari discoli e facinorosi d
1

ogni colore die vanno desolando la Pe-

nisola col Garibaldi
,

e nega poi di riconoscere .per Italiani quanli,

guidali da coscicnza cristiana, combatto-fio per la legiUimila del di-

ritlo e per la sanlila della Religione.^iu

Ma sc il Pooieiice trova tra i proppii sudditi lanti cbe spontanea-

menle accorrono alle sue bandiere, perche mai accellare le offerte

di servizio mililare cbe gli veBgono daglistranieri? perche mai invi-

larli esplicitamenle a quel servigio ? Una 4al domanda sta molto be-

ne in bocca al Governo sardo, siccome quclla cbe risponde a capcllo

alia ipocrisia volpina, che ne forma il piu scolpito carallere ! ma sa-

rebbe cosa al tutlo incredibile che 1'Europa si lasciasse cogliere a

quesie lustre ! Dopo che il Piemonte da dodici anni ,
con tutli i

mezzi onde dispoi\gono i Governi e si valgono le fazioni, sta soffian-

dp jnantenendo T agitazione negli Slali della Chiesa
; -dopo che

T

con quelle arti e con quelle protezioni che tutli sanno, se n
1

e usur-

palo un lerzo $i e messo sulle porte del resto
,
aizzando tulle le

passioni ed irritando lulli i rancori; dopo che, avendo esauriti lutti

gli arliimi dell
1

asluzia, si e geltato air estremo .parlito ,
esso Stato

di dodici milioni , di aggre.dire do cbe resla alia Chiesa
,
che oggi-

mai appcna ne conta due
; dopo die dalla fronliera meridionale il

Piemonte slesso le apparecchia e minaccia un
1

altra invasione di

bande cosmopolitiche raccollc iiel Regno messo in conquasso ;
sta

proprio bene al Governo sardo esigcre dalla Chiesa che si difenda

coi soli suoi sudditi, cd il recarle a col pa die
,
abbandonata o tra-

dila dalle Polenze caltoliche
,
abbia accellata la magnanima offerta

di generosi callolici
,
che vennero a farlc scudo dei proprii petti !

Noi sapevamo che il sentiero della nequizia 6 lungo assai, e che in

esso non vi e per avventura stadio (auto iniquo ,
die ollre a quello
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non possa pensarsene im altro piu truculento; ma confessiamo cher

prima di vederlo
,
non avremmo giammai sognaio clic fosse possi-

bile quello che pur troppo vediamo.

Se le cose restano come stanno, fossero pure i suoLprodl pari ai

trecento di Ge.deone e fosse il loro duce piu che un fulmine di guer-

ra, e umanamente impossibile che la Chiesa in mezzo* a forze quin-

dici voile maggiori delle sue
;
con dentro quel piccolo elemenlo.ri-

voltoso che per le istigazioni e coi conforli del di fuori si fa gigante ;

con innanzi lutla la rivoluzione italiana ed in parte ancora europea,

e impossibile, diciarao, che possa tener testa lungamente ;
e Tin-

fame
,

il sacrilego ,
il grande assassinio dovra essere lemporanea-

mente consummate. Ma quando cio dovesse avvenire, la Provvidenza

ha, disposto per guisa le cose, che la sconfilta materiale della Chie-

sa equivarrebbe ad un Irionfo in quell
1

ordine piu elevato di princi-

pii, di dignila, di onore, che sono i veri element! della forza morale,

acui e uopo che a lungo andare s'inchini la forza brutale
,
ed i

quali pero acchiudono i germi di non lonlana rislorazione. 11 lalro-

cinio forse sara compiulo ;
ma si dira che fu compiulo; traiTesecra-

zione di quanti serbano antora qualche idea di gmstizia', evcolFapep

ta riprovazione di coloro medesimi che nelle tenebre- lo aveano ap-

parecchiato ;
si dira che lo Stato della Chiesa, insidiato con arti si

versipelli ed, inveslito con: furia tanto accanita, mantenne un conte-

gfio 7
di cut ogni Potenza quanlunque grande potrebb' essei^e orgo-

gliosar senza piegarsi mai ad atto, non diremo di codardia-o di dop-

piezza, ma anche solo di debolezza o di troppo umana prudenza ;
si

dira che neir universale vilupero di quasi tutti gli Stati italiani ca-

duli per defezioni militari
, per compre tradigioni , per timide e in-

sipienti condiscendenze, la sola Chiesa, il cui Stato non fu mai mili-

tare, seppe talmente star salda alle mene di unGoverno fazioso, che

queslo, trionfante per tutto coi soli tranelli della slealta e delFastu-

zia
, qui solo fu obbligato a venire all' aperta violenza delle armi

,

con esempio mai piu non visto nella moderna Europa ,
la quale

lo vede la prima volta a sterminio del piu sacro
,

del piu augusto

Principato che sia nel mondo
;

si dira che la Chiesa, giunta Fora

delle armi, trovo tanla fedella nelle popolazioni, che citta e province



;]> L' INVASIONE SARDA JSEGLI STATI BELLA CHIESA

intere ,
anche sfornite di soldatesca e colle armi invaditrici a poclie

miglia, slettero tranquillissime, ne si venne alle pretese Manifesta-

zioni del sentimento nazionale ,
se non quando le armi stesse ve lo

portarono : trovo tanta fedeltSt e tanta prodezza nelle milizie indi-

gene e nelle slraniere, che, senza lamentare una sola defezione, la

resistenza fu piu gagliarda di quanto si sarebbe potuto immaginare,

e che il numero smisuratamente raaggiore fu in tutti i casi il solo

arbitro della vittoria ;
si dira che il Piemonte

,
salilo per le armi

fraucesi alia tracotante baldanza di volere tiranneggiare tulla Ula-

lia, non fu pago di rivolgere le armi ingrate contro i cento e cento

nobilissimi e prodi Francesi
, raggruppalisi intorno all' eroico duce

che inalbero a piedi del Santuario di Loreto il vessillo di Lepanto ,

ma voile perfino geltar loro in viso lo stupido e codardo ollraggio

di chi
, rinnegato ogni concetto di giustizia, non adora che la forza

per la sola ragione che esso si crede piu forte. Queste cose si di-

ranno e si senliranno
, quando abbandonale le sorti

,
non diremo

della sola Italia
,
ma del mondo catlolico e civile ai pazzi furori

di un settario italiano e di un filibustiere nizzardo, il latrocinio della

Sede Romana dovesse consummarsi. Ma quando nel compiersi il

grande misfatto queste cose si dicono e si sentono dal mondo, e

impossible che il trionfo della iniquilSt possa essere altro che pas-

saggero ; ed in ogni uomo cristianamente assennato Fammirazione

aflettuosa per la grande viltima appena potra essere agguagliata dal-

T esecrazione altissima per 1'abbietla prepotenza dei manigoldi.
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ARTICOLO I.

BASI F1LOSOFICHE GIURIDICHE DELIA LIBERIA IN ECONOMIA.

. I. /, liberta nel sistema dell' ulilismo.

SOMMARIO
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1. Proposizione del tema 2. Sua importanza ed opportunita 3. Con-

fusione delle idee in tal materia 4. Si chiede liberta es1

introduce

schiavitii 5. per mania di liranneggiare 6. In economia come al-

trove la liberta debb'essere pel bene 7. Data una falsa idea della

libei ta, T economista utilitario ne addita una via falsa 8. La liberta

dee fondarsi sul diritto non suir inleresse 9. L' interesse produce

solo la liberta del dispotismo 10. Epilogo di questo paragrafo.

1. II cannone di Magenta ci ruppe in bocca la parola e in queste

carte ogni traltazione economica. Ma ecco che nel ripigliarla siaino

turbali di nuovo dai piu vicini cannoni di Pesaro e di Perugia. Non-

dimeno se non vogliamo condannare a morte la trattazione econo-

mica, converra non badare a cannpnate, ed in mezzo al nuovo, tur-

bine trattare posatamente di Economia. E poiche fummo interrotli in

quella appunto che avevamo compiulo la spiegazione dei primi con-

cetti universali che piu frequenli occorrono nelle (raUazioni econo-

miche
, ripigliamo alcuna di quelle quistioni speciali cbe possono ai

nostri lei tori per importanza ed opporlunita riuscire piu gradite.

Serb IV, vol. VIII. 20 Settembre 4860
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Fra queste imporlanlissimo cd opporlunissimo ci sembra il gran

problcma dclla liberla in economia, problema a cui ha dalo vie

maggior rilicvo il recehle tratlato di commercio tra Inghillcrra e

Francia e Ic tendenze libcrali a cui in esso si accenna : problema

che sminuzzato in varie malerie e sotto Varii aspetli ,
discule in-

torno alia liborla ora dell' induslria, ora dei cambii, oca del ere-

dito, ora dei cereali ecc. ecc. : quistioni lutte delle quali una e sem-

pre la base, come ben nola\l Journal des economistes 1
,

tulle ri-

ducendosi a quell
1

una L'uomo e egli indipendenle per nalura?

2. Opporlunissiina diciamo qucsta quislione non solo pel mon-

do prcscnte ove ad ogni pie sospinlo voi ne udile discorrere
;
ma

anche per la conteslura del noslro periodico ove abbiamo Irallala

poc
1

anzi la quislione universalissima e fondamentale della libcrla in

generc, di cui fa parle, e a cui dee per conseguenza risalire come

a principio la liberla ecanomlca. L'importaiua poi apparisce c dal-

Tampiezza a cui si cslende e dal calore con cui viene agilata ,

giacche INiuna maleria economica, dice lo Sluart Mill 2
?
e slala

piu sollilmenle dispulala nel nostro secolo : ma per lo piu ogni

disserlalore si e rislrello a qualche punlo spcciale, per es. redu-

cazione, le ore del lavoro, la mendicita ecc. Yero e che coslrclli

dall
1

indole delle cjuislioni morali
, gli economist! hanno dovuto

toccaie gli argonienti generali , sjpiegandone ;poi csorbilantemenle

Je applicazjoni, gli uni in favore di una assolaia liberla, -gli
al-

tri in favore di un assoluto dispotismo legifero, senza forse aver

delerminato essi slessi i limiti precisi enlro i quali volcano ri-

sliingere 1'uno o Tallro sistema , Dalle quali parole del Mill sem-

bra ril&varsi che molta confusione ancora egli vegga regnare elle

doltrine economiche intorno a liberla.

3. Ne sarerno noi per fermo che impugneremo una tale asserz-ioae

economisU inglese. Persuasi, per la mediocre lotlura ohe abbia-

liillo -di sijuili aulori cssero in essi maggiore la perizia dei fatti

econoiDici . che la proMdila dei raxiocinii iilosolici . siamo anzi

1 Comment ne voit-il pas que toutes les UberUs s'enchatnmt pour n'en

former qu'une ?
( Giugno 1859, pag. 422. )

2 Principes (. II, lib. 5
; Cap. XI, . 1.

j fc v \dw\Mi 01 . .U\ .
\ o * M 'r>^
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iconvinti non aversi dagli economisti, ordinariamente
,
ne le giustc

idee di quella liberta che caldeggiano ,
ne conoscersi per conse-

guenzala via per arrivarvi. Prima dunque di dare un' idea di vera

liberta economica e di piantarne sal'<fomente le basi filosofiche

( giacche di economia appHcata saremo sempre parchissimi ) ;
dia-

mo un' occhiftta al modo con cui dagli economisti s' intende e si

procaceia la Tagfoeggiata liberta.

4. Fssi ;

vogliono liberta economica affinche ciascuno abbia fa-

olta di adoprare a suo talento Vindustria, le forze, le merci, le

monele. E per conseguire un tale scopo vorrebbero abolire in eco-

oraia ogni infiiewza dfeir Autorita suprema : ne si avveggono come,

togliendo ogni influenza al Governo
,
inlroducono veraniente la piu

fastidiosa delle servitu : mercecche il divieto che vogliono imporre al-

F autorita, d
1

intervenire in qualsivoglia contrattazione fra privati ,

mira fmalmente a concedere ai privali medesimi il diritlo di for-

mare con una pluralM piu o meno artefatta, una legge direttiva

delle operazioni economiche, alia quale tut-ti saranno, se non ob-

bligati, cerfcamente costretti ad obbedire. Permessa, dicono, la

libera concorrenza di tutli, ne risultera la spontanea tissazione e

dei prezzi delle derrate, e dei yalori delle monete, e deile mer-

cedi deir opera, e delle usure dei capital! ecc. ecc. Sicche mentre

dicono (li concedere la liberta air economla, riconoscono in verila

che assoluta liberta non puo esistere
;

e che non saremo affran-

cati dalle leggi del governante politico ,
se non per cadere sotto

la fouza deir aristocrazia pecuniaria 1. Or non e egli cotesto un

soslitttire la forza al diritto, un cangiare Y obbedienza in servitu &?

1 Sia peraltro detto ad onore degli economisti
,
anche fra di essi non

mancano, almeno nei lucidi intervalli, delle confession'! sincere e dei bia-

simi di cotesta liberta : e molte ne leggemmo raccolte dal Cattolico di Ge-

neva nel fcuglio del 1856: i! Journal des Economises (Febb. 158, p.- 175)

rifitfnosce die les speculateurs sans conscience sont toujours ceux qui profi*

teat le.rnie.nx des exagerations du credit. E parlando delia guarentigia che

certuni sperano pel pubblico dalla concorrenza de' privati interessi confes-

sa di non sapersene persuadere (Agosto 1858, pag. 290).

2 II Corben nei belli articoli che scriveva sulla Borsa di Parigi ,
nolava

che la liberta ivi conceduta conduceva ad un regime exclusif qui n'est que
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Miseranda condizione di cotcsle teorie di liberta eterodossa
,
che

applicata a qualunque materia, semprc si risolve nel piu deleslabile

dei despotismi, il dcspolismo dellc moltitudini.

5. La qualc conseguenza non isfuggi allo sguardo del Mill r

quando cosi parlava
1 inlorno alia liberti drmocralica. Una co-

sliluzione democratica, dice, quando e applicala, non alP inlera

sociela, mediante istiluzioni democraliehe, ma soltanto al governo

<c cenlrale ;
non solo non e liberla polilica ,

ma produce per lo

piu uno spirito pubblico contrario a tal liberta, facendo scen-

dere fino allc infime classi la mania di dominare. Cotalche, dove

in paesi veramente liberi la liberty si fa consistere nel non es-

sere tiranneggiato ,
sollo cotesta falsa liberla si vuole air oppo-

sto che lulli abbiano speranza o veggano almeno la possibility

di giungere a tiranneggiare gli allri .

Applicale cotesli concetti aireconomia e vedrete che quadrano a

capello : anche qui, lasciata alle passioni umane una piena liberta,

si formerik un cenlro rcgolatore composlo delleborse piu polenti, dei

banchi piu accreditati, che governeranno a baccbetta non che le tas-

se dei salarii, delle permulazioni, delle monele, del credito, perfmo

le sorli degli imperii gillali a balia d'un giocatore di borsa. E cole-

slaservitu voi volele appcllare liberta economica? E nonvedeleche

concedendo in tal guisa la liberta a ciascun individuo voi rendele

possibile la servilu universale e fate schiava la societa?

6. E donde un errore si grossolano in uua maleria si caldeggiata

dagli economisli e ricercata con tanli studii? La cagione delPequivo-

co e quella da noi piu volte notata anchc in materie politiche : gli

economist! scambiano qui la liberla di secondare la tendenza ragio-

nevole ad usare il proprio dirillo, colla liberli di seguilare ogni .'m-

peto irragionevolc secondando la propria passione. Quando nclla

comunanza civile si riesce a far si die la ragione trionfi
, quesla ra-

gione essendo universalmrnte Concorde in lulli gli uomini, slimola

tutti concot demcnle ad approvare il fatto e a dire bene sta : perche

de la force brutale, parce qu'ellc proclde trop souvent en dtpit des circon-

stances d'un ordrc general. (Univers 26 Sett. 1858).

1 Tom. If, lib. 5, C. XI; . 6, pag. 554.
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la giustizia e bene di tutli. AlKopposlo quando non si trova un mez-

zo per far si die la ragione trionfi, ma si lascia anzi ad ogni pas-

sione la liberty di sfrenarsi, ne siegue un urto, un cozzo universale

di lutte coteste liberta irragionevoli, tulte diverse fra loro come di-

verse sono le passioni e gli oggelti delle loro cupidigie: e in colesto

scompiglio, non essendo possibile imporre alKuniversale la falsa per-

suasione di un dovere di uniformarsi die non esisle,altro mezzo non

rimane per ottenere la quiete che coslringere colla forza dei pochi,

ma potenti, la mollitudine dei deboli ed impotenti. Vero e che, co-

me nola 11 Mill, quest! che oggi sono deboli edoppressi,possono spe-

rare di essere domani forli ed oppressor! : e quesla speranza rende

lollerabile la tirannia. Ma la tirannia cangia ella per questo di nalu-

ra? E lafelicil&di quei pochi che giungeranno domani a comandare

e ella ragionevole compenso per quei mollissimi die sempre riman-

gono calpestali nella polvere ?

La vera liberta dunque, anche per Teconomia, non istci nella liber-

t^delle passioni, ma nella sicurezza ragionevole dei dirilti. E 1'cco-

nomia allora polra dirsi libera quando ciascuno potra, secondo suo di-

ritlo, usare le forze e gli avcri. Oucsta sicurezza dei dirilti otlengasi

poi per mezzo dell'aulorita suprcma, o di convenzioni fra uguali,

cio poca monta: sempre vi sara libcrla quando ai diritti vivi e non

collisi non si contrapponga alcun ingiusto impedimento.

7. Tale e la vera idea di liberta in cconomia come in tullo il ri-

manente delP ordine socialc : c il pretendere di avere nella societa

un' assoluta liberla dalle influenze del Govorno e un' idea essenzial-

mente contraddiltoria, come volere una societa non unila o un'unio-

ne senza vincoli.

Falsata cosi Tidea della liberta sociale, dee naluralmente seguirne

che gli utilisli non conoscano ordinariamenfe la via per cui si giunge a.

liberta economica. Essi sperano conseguirla col contraslo degPinteres-

si mentre gl'interessi sono precisamente quolli da cui nascono prima

le violazioni di ogni dirilto, poi le associazioni o piultosto congiure di

raonopolio 1. 11 contrasto degli inleressi puo cerlamente dare un

1 Ne abbiamo un bel saggio nel nuovo regno d'ltalia di cui cosi parla

Le Messager du Midi. Les owners se mettent partout en grfoe; les i
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qualcho rincalzo ai scnlimenti di probita e di cosdenza scemando

T opposizione
della passione : ma coscienza e religione sono pro-

priamenle quelle che rendono possibilela liberlat. Senza un tale ele-

mento morale si daranno talora alcune combinazioni di interessi a

cwitrasto, donde potra nascere a quando a quando un fatto ragio-

newte e giusto. Mi un talc risullamento e un fatto casuale od isolate,

O'Come direbbero gli scolastici, per accidens et praeter intentionem;

<d o strano principio di Governo \olere ottenereilbene pubblicoper

cause accidental! e controTinlenzionedi coloro chesichiamano acoo-

peratori. Procedendoin talguisa, trasformando unaquistione di dirit-

ti in una quistione d'interessi, qual meraviglia che gli economist! mai

non giungano, come dice il citato Mill, ne a ben comprendere la male-

ria, ne a ben definire il problema. Essi soggiaccionoin questacome

inmolte allre occasioni alia inesorabile necessita logicadel loro siste-

ma ulilitario. Fermi come sono net volere assolulamente cbe Y cco-

nomia sia scienza unicamente delFinteresse, e votendo frattanlo in-

trometterla come legge suprema nel governo dei popoli ,
essi trovan-

si arviluppati in una rcte di contraddizioni inestricabile. Per gover-

nare i popoli ci vuole un principio di unitk; e Funita non puo nasce-

re daH'intcresse. Dunque bisogna ricorrere alia forza o dei gover-

ntmti o delle pluralita.

Ma essi vogliono ad un tempo la liberta
;

e la liberta non puo
stare sotto Foppressione della forza. Dunque ricorrono al diritto

personate di ciascun privalo di amministrarc liberamente il fat-

lo suo.

.

meurs cfabord , puis les magons , puis les forgerons out fait la, loi a leurs

patrons et les blanchisseurs a Icurs pratiques. A present, c'est le tour dcs

domesliques etc. (Le Monde 17 Luglio 1860). Gome vedetfc Teconaaiia 4

qui pienamente schlava della forza : giacche se gli operai sono talmcnte

in forza che possano fare senza stipendio per alcune settltnane, potranno

j>rorogando lo sciopero soggiogare la resistenza dei loro Capi: se all' op-

P06to i Capi (come altrove suole accadere) possono passarsi dei loro gior-

naJieri piii luugauieate che questi del loro stipendii , abbiano ragione o

torto nei loro richiami, saranno vinti colla fame e costretli ad arrendersi

a quelle condizioni che dai piu ricchi e pero piu forti verranno imposte.
Nel primo caso e monopolio di braccia, nel secondo di capitale.
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Ma conceduta a tutti la pcrsonalc liberta, cessa la liberla sociale

t sottentra Fanarchia, desolazione e dislruzione di ogni comunanza

civile. Cosi per ogni parte si inconlrano ostacoli ed inconvenientl

,che coslringono poi gli economist! ora a sottoporsi ad un ceutrali-

smo dispotico, ora ad una anarchiea liberta: tirannici Funo e Fallra

in quanto sempre e tirannia dove manca il diritto in chi comanda e

Fobbligazione in chi obbedisce.

8. Vede dunque il lellore cue la quistione di liberla economica.t

non cogFinteressi, ma col diritto dee tinalmente risolversi se si vuo-

le pralicamente introdurre nelle societa umane. Finche gli econo-

mist! vengono a dirci che la liberta arricchisce gli Stall
,
che torna

a conto anohe alle famjglie, che prospera il commercio, che agevo-

la riudustria eec.
;

cotesle ragioni potranno servire d'incitarnenta,

-ma non costituiscono obbligazione. L'obbligazione allora soltanto

polra oltenersi quando si dimostrera che la liberta economica e es-

senzialmente connessa colFordine morale. Questa e Tassoluta 'base

necessaria di ogni vera. liberta sociale: e coloro che vogliono trova-

re liberta senza diritto alzano un edifizio senza fondamenti.

Di che avviene poi che .men Ire a piena gola gridano liberta, toe-

chi repentinamente e ferili da cotesta frenetica in qualche oggetto

daloroidolatrato, cambiano linguaggio ;
e alia Hberta universale ap-

pongono eccezione arbitraria. Liberta, gridera il Sauvestre (nell'O-

pinion nationale) la vogliamo ancor noi la liberta nelF inseguamcn-

to: ma badiamo bene: leggere, scrivere, calcolo, storia e geografia

di Francia . . . . qui non ci ha da essere liberta: vogliamo che sia-

no studii obbligalorii per tutti, e lutti soggetti inesorabilmente alFe-

same 1. Qui la liberta contraria sarebbe disordfne.

Liberia vogliamo anche noi
, risponde il massonismo belgico ,

la

cui idea prediletla e queila del Marnix
., affoyare la C/iiesa nel fan-

^fo: Liberta ! ma a condizione che i Caltolici -non, possano lascjarem

1 Qu'on rende obligatoire ^instruction tUmentuire ; c'&st-a-dire que Ifr

lecture
,
Vecriture , le calcul et Its elements de I'hisloire de la France ft de

geographic, forment le programme d'un examen dont personne ne puis&e

etre dispense sous aucun pretexte. (.Le Monde 16 Giugno 1860 -che

fOpinion Nationale).
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mano del clero quei doni di carita di cui lo credono solo capace di

bendisporre 1. Oh questono: una tal libcrta sarebbe liberla del dis-

ordine, perche sarebbe predorainio dei clerical!.

Liber& voglio anch'io, soggiungera lo Sluart Mill : ma poiche lo

Slalo prende cura dei pazzi, perche non prendera cura dei tanciulli

e dei giovani? Hanno i loro parenli: ma questi non possono abusare

1'aulorila 2 ? (Quasi il Governo, conlro cui manca ogni appello, non

potessc essere tentato di abusare della sua !
)

.

Liberia per tutti, replidiera lo Sluart medesimo : ma innamoralo

com'egli e degli animali, solloporra al legislalore la vita privata dti

tiranni domestici per dilendere gli animali 3.

9. Lo vedele, lellore; codesti idolatri di una liberla malinlesa al-

tro in soslanza non chiedono die la liberta del proprio dispolismo.

Ed ecco perche appena la liberla viene gridata in Sicilia
,

i poli-

ziolli sono scannati, i Gesuili e i Liguorini sbandili, il clero spoglia-

to dei dirilli civili. Gli oppositori e gli annessionisli respinli nel loro

Piemonle, e chi non consenlc al gridalore di liberla, avvollo nell'o-

stracismo come ncmico della palria. E gli Slali di qua dal Faro ci

prescnleranno ben preslo (non dubilatene), se il Ciclo non gli cam-

pa, le slesse Iragedie, le slcsse cataslrofi delle quali fin dal primo

giorno la libcrla paYlcnopea die si bol saggio.

Cio die finora abbiamo esemplalo nelle liberla civili e poliliche

deve inconlrarsi ugualmenle nello liberla economichc quando si

promuovono per amore degli intcressi : e I

1

Ingliillerra slessa la

gran promolrice del Hbero commercio, appena ne senla un qualche

1 Si ricorderu il lettore che la legge sopra la carita legale diede occa-

sione a quellc sassaiuolc che attcrrarono il Minislero e la pluralitii catto-

lica della Camera.

2 En lout pays Ics fous sont consideres comme robjct naturel dcs soins

de CElat a plus forte ration doll-on penser que bien, souvent Ics inlt-

rtta des cnfants sonl sacriftes d'unc manure plus vulgaire el moins rcvol-

tonte a Pegomne ou it la maludresse dc Icurs pcre el mere.

3 Les molifs a" intervention legate en faveiir des enfants ne s' appliquvnt

pas moins a ces malheureux esclavcs et victimes des plus brutaux des hom-

mes, aux animaux domesliques .... La vie privee des tyrans domesliques
eft une des choses dont le legislates doit le plus s'occuper. MILL pag. 564.
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danno sara la prima ad apporvi eccezioni. ^aonde vedele nella tor-

uata 22 Luglio 1857 Lord Abinger proporre un bill per vielare ad

Caltolici raccumularebenidestinati alia beneficenza : nel 1858 il com-

mercio inglese commosso per la gran crisi del 1857 gridare contro il

pareggiamento dei navigli esteri coi nazionali in materia di Iraspor-

ti : e gli arrnatori inglesi in occasione deirultimo trattatolSGO richia-

marsi conlro Farlicolo 10. del sccondo paragrafo come ricorda il

Conte di Flavigni nella lornata del Corpo legislative 28 Aprile.

E come in Inghilterra cosi in Francia : ogni inleresse vuol liberta

per se. AI qnal proposito fu comica la lile fra fornai e paslicceri

ove i Magislrati dovevano decidere della essenziale differenza che

passa fra pasticcio e pagnotta. Piu serii furoiio i richiami perfmo

dei consigli generali dei Dipartimenti quando il Governo comincio a

mostrarsi propenso verso Taffrancamento del commercio estero.

Tulto il giornalismo commerciale alzo le grida
1 e specialmente in

favora deirindustria metallurgies e delle cave antracitiche. L'Am'e-

rica inglese poi si dichiaro piu volte contro il libero cambio e per

la voce del Carey (
nel Parlamento glornale di Torino 5 Gennaio

1853
)

e per quella ancor piu aulorevole dei messaggi presidenzia-

li, prima al cadere del 1852 (Vedi Bilancia di Milano 11 Gennaio

183); poi nel tempo della celebre crisi commerciale, allribuita dal

Bucanano alia sfrenata liberl^ dei banchi privali. Sicche il vero

amorc di liberla universale non e punto piu rigoglioso nei ler-.

reni deireconomia die in quei della polilica. Si dice, e forse an-

che da taluni si crede volerla
,
unicamente perche non si tinisce di

intenderla.

10. Concludiamo pur dunquo ragionevolissima essere la doglian-

za del Mill quando compiange Toscurita delle dottrine degli econo-

misli e Fimpotenza dei loro melodi nel procacciare la liberla econo-

mica di cui sono si smaniosi. Essi non la conoscono perche confon-

dono la liberta degli individui e delle loro passioni colla liberla pub-

blica ossia sicurezza d' ogni dirilto
,
e la liberta scrilta sulla Carla

1 Puo vedersi un sunto di quel giornalismo nell'f/nttjcr* 23 Genn. 1860,

uno degli ultimi numeri che si pubblicassero di qiiel nobile e generoso

periodico.
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colla fibertc'i ottcnuta nel fatlo : quasi bastasse la licenza del Governo,

jjr far si che ogni privatp sia capace drresislcre -agli assalti di tulti

gHnteressi contrarii. Ma deh ! cho-mi vale colesta licenza so i pre-

potent!
mi opprimono? E non e appunto la licenza conceduta a tulli

quella che rende possibile ai prepotenti Toppressione?

Lb vcdete, lellore; chi fa consistere la liberta economica neireln

minare dall'economia ogni ingorenza della autorita suprema , potra

cambiare padrone, ma non conosce la liberta.

E non conoscendola come volete che additrla via sicnra per pro-

cacciarla? No, che non vi riuscira colle sue dotlrine ulilitarie. Esse ;

nc sono incapaci 1 . per impotenza logica, giacche ripugna che

dair utilita-mteresse nasca fa fHberta-diritto; 2. perche la liberta

data in baRa a ciascuno diviene liberl^t dei prepolenti che ne usur-

pano il monopolio; 3. perche qualunque sia nei privali T amore di

liberta, ciascuno vuol porvi un argine quando so ne sente offeso.

Arrochiscano pur dunque a loro posta i gridatori di liberta : Tim-

possibile, il contraddiltorio non Totterranno giammai. Potranno col-

la liberta degVinteressi
;creare la guerra dell'anarchia o il dispotis-

mo del monopolio : ma quella vera liberta per la quale ogni cittadi-

no pu6 riposare il capo sulForigliore della pace, e misurati col guar-

do i proprii diritti rrpromettersene la piena esecuzione; questa li-

berta non pu6 sperarsi se non da quella coscienza inviolabilmente

onesla, cui solo il Crislianesimo ha formato nel mondo, soloilGatto-

liclsmo sa dotare di forze sopra nalura.
5
4fe ftttlriWifc

iVNnMi^^
' ^ f;iWiiF^*hH^4rtrff? -fa ->rf^

. II.

La liberta radicata nel dirilto.

ww) j^ff> sahUot. )!!'>! ';i -t- > ohn- !f.i|f hb JBX

SOMMARIO

It. Si applica air economia 1'idea generate di liberta 12. Non esclud*;

ogni limite 13. Lo confermano gli economisti 14. Divario fra gfii>

uliUtarii. e noi 15. Noi deriviamo la liberta dair ordine.

11. La verila, fin qui spiegala, fara comprendere al leltore la ne-

cessrta in cui;ci tnoviamo di dare per base alia liberla economica

una trattazione giuridica. Quando le basi giuridiche sieno ben
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sodale allora non solo apparira possibile la vera liberla economica 7

ma si sposera naturalmenle a quell' ordine sociale del
(quale ella

-debb'essere ed e realmente indivisibil compagna, tanto sssendo im-

.possibile liberta senza ordine, quanto ordine senza libertL
( ,oVuv.K

A stabilire quesla base d
1

altro non ci e mestieri che appliearp

aireconomia la .generale idea gia da noi data della liberti.

Libero socialmente abbiamo delto T uomo allorche tale e T orga-

nismo e la legislazione della sociela, che niuna yiolenza puo impe-

dirgli Tuso dei_propri dirilli, radempimenlo dei propri doveri. Ag-

giungete a cotesio concetto la specillcazione delle materie economi-

the ed avrele che libero e F uomo economicamente.quarido puo

;sare i suoi averi e le forze produltive in conformila dei, propri di-

rilti e dei propri doveri senza incontrare opposizione ingiusta ne da

concittadini ne da governanti .

12. Capirete quindi che se il governanle o i concittadini ristrin-

gono con qualche ostacolo giusto e necessario Y uso delle facolta

economiche; cotesti impedimenli non sono contrarii alia liberta pro-

pria dell' uomo, essendo proprissimo deli' uomo T operare secon-

do ragione , proprissimo della ragione T osservare ogni giustizia e

il rassegnarsi ad ogni necessita. Quindi il vero problema Mh li-

berta in economia si riduce ad esaminare quando siano giusti o;in-

^iusti gli oslacoli opposti, or da governi or da prkati, al libero eser>

cizio delle facolta economiche. E questo e cio che si propongono in

fine dei conti anche quei medesimi, che piu caldamente sostengono

la liberta. Gridino pure di volerla illimitata\ sempre giungeranno

finalmente ad un -punto in cui diranno giusio anzi necessario un

qualche limite e giudicheranno licenza quella che prima dicevano

liberta.

13. Lo riconosce espressamente il ch. Cherbuliez nel Journal

des Economistes; giornale che puo annoverarsi fra i piu dotti e ze>-

lanti promotori della liberta economica. Parlando des limites dans

lesquelles doit vtre circomcrite la sphere d"
1

activite de fEl&i 1^

egli assume come assioma innegabile essere necessaria.,per una par-

1 Vedi Journal des Economistes Ser. 2, T. 10.
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te TaUivita dello Stato; perallra parle essere indubilato che cotesta

attivila ha i suoi limiti : che per conseguenza il problema della li-

berla si riduce finalmenle ad una quistione di piu o meno. Je pose

en axiome qu'ily a, pour I' Elat, une sphere d' activite ne-

cessaire , et que cette sphere a des limites extremes dont la neces-

site nest pas moms certaine. La partie metaphysique du sujet se

troucant ainsi elaguee ,
il ne reste plus qu'une question de plus et

de moinsn.

14. L
1

assoluta liberla dunque ben si puo invocare con parole fa-

ualiche ;
ma seriamenle nessuno puo volerla.

Ripctiamolo dunque: nella soslanza lulli siamo d'accordo: il po-

tere centrale ha dei dirilti in maleria econoraica
;
ma quesli dirilli

hanno i loro confini. Tulto il dissidio sla 1. nel determinare quali

sieno colesli confini di quel piu o meno di indipendenza dovula ai

privati; 2. nel principio con cui si puo slabilire la misura esalla di

cotesti confini, di coteslo piu o meno. Secondo il citato Cherbuliez co-

testa misura e una quistione di ulilila e di convenienza (pag. 191. ):

secondo noi e una quislione di dirillo radicalo nelV online. L' ulilita

e la convenienza ben potranno consullarsi da chi ha il dirilto di re-

golare le opore, aifine di applicarlo ragionevolmenle ;
ma non sono

il principio donde germina o la liberla o la dipendenza. lo non sono

libero nel determinare le spese del mio villo e veslilo, perche quesla

mia liberla sia giovevole allo Stato; ma sono libero perche provvedere

al villo e veslilo e natural mente di compelenza personale. E donde lal

competenza? Dal volere del Crealore a noi manifeslalo neir ordine

universale di nalura. Cerlamente da quesf ordine nascono dei van-

taggi avcndo Idtlio tullo ordinalo a bene del crealo. Ma grande errore

sarebbe prendere quesli vanlaggi come principii del dirilto e valerse-

ne colla limitala nostra inlelligenza come di causa fondamenlale della

obbligazione 1. Conciossiache Tordine universale esige naluralmente

inuW'ioVvi'.VA vA> oi.ii/.lv/:^ .iiHu.v

i',,f/'
;

) .,.;. : ; ; iuMio'iii^iiuc^-
1 Nel Journal des Economistes Agosto 1860 il chiarissimo economista

Duuoyer ha puhblicato un arlicolo che pel nome di cui gode fra gli eco-

nomist! quelPAutore e per la recentissima data con cui parla . abbiamo
creduto degno di qualche osservazione che inseriremo nell

1

Appendice al

fine di questo articolo.
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cerli incommodi e dissesti negli ordini secondarii. Se si prendono i

vantaggi per norma del giusto, tulti coloro die sentono quesli incom-

inodi ricuseranno come ingiuslo T ordine da cui derivano. E cosi

infatti il volgo serapre suole imputare ingiuslizia alle gravezze ,
i

comunisti dicono furto la proprieta allrui della quale essi senlono

hicommodo, i demagoghi vogliono ugualianza nelle premincnze so-

cial! riputandosi ingiuslamente avvilili.

15. Non dunque dalla utilita
,
ma dall' ordine del create dee de-

rivarsi ,
come ogni altro dirilto

,
cosi anche il dirilto di liberta o il

dovcre di dipendenza nel disporre dei proprii averi. Ma perche que-

sto possa farsi con verita e sicurezza, uopo e che prima si forrai un

giuslo concetto di questo ordine da cui dee derivare ragionevolmen-

te o liberta o dipendenza economica : ordine, come \edete, morale e

non fisico ,
dovendo determinare le leggi delP operare umano. Inco-

minciamo dunque dallo spiegare colla maggior chiarezza possibile

T idea di ordine pratico, di ordine morale, di ordine sociale, affine

d
1

inferirne poi un qualche principio universale secondo cui si de-

terrnini quali sieno le funzioni in cui 1' uomo e libero nel disporre

degli averi
, quali le funzioni in cui dee ricevere la legge da qual-

che autoritci.

INTORNO ALL' UTIIITARISMO DEL DUNOYER

APPENDICE

alF articolo precedente e propriamente alle parole : Grande errorc

sarebbe prendere questi vantaggi come principii del dirilto e

valersene colla limitata nostra intelliyenza come di causa fon-

damentale della obbligazione.

II valente economista signer Carlo Dunoyer membro dell'Istituto di

Francia, destinato dall'Accademia a sentenziare intorno al merito dei tre

concorrenti pel preraio5ordm,difese la morale dell'mteresse nel saoprojet
de Rapport inserito nel Journal des Economistes Luglio ed Agosto 1860.

I tre competitor! allicvi della scuola razionalistica, obbligati dal loro tema

ad esaminare i principii della morale
,
avevano pompcsamente sfoggiato

in frasi magniloque di stoico eroismo cauipate in aria come necessaria-
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mente accadc agli ontologi che tutta la morale appoggiano a quella nu-

Tola caliginosa che il Kant appello 1' imperativo categorico. Ma se qui si

fossero fermati, pazienza! Voile la loro mala Stella che per difenderc se

piorabasscro
con quanto aveano di braccio sulla scuola empirica, acca-

gionandola di un indegno ulilisnao schivo d' ogni idea di dovere.

Ora a questa scuola appunto appartiene il Dunoyer, che ebbe 1' officio

di relatore nel coniitato di esame. Pensate, dunque se i tre razionalisti

furono i mal capitali ! Niuno di essi ottenne il prcmio: e la relazione

concluse che gli autori non avevano saputo in che consistano i doveri
;

non vedendo nel dovere che una astrazione, essi non sanno come definir-

lo; isolandolo radicalmente da tutti gli mteressi aveano trascurato 1' im-

portantissima conciliazione del dovere coll' utilita, senza la quale e im-

possibile condurre 1'uomo al line che gli e prescritto dal Creatore
( Ago-

sto 1860, p. 206). Ma il peggio e che nell'atto stesso che in tesi sosten-

gono un eroismo di sacritizio superiore alia forza e assurdo alia ragione

umana, strascinali dal buon senso cadono in ima aperta contraddizione

ripetendo tutto 1'opcrare morale da quell' egoism appunto, che prima
combattono. Tutti e tre, dice 1'Autore, incominciano dal fulminare male-

dizioni spaventevoli contro 1* amor proprio Oublie-toi, de'voue-toi, sa-

crifie-toi, s e'crie-t-on d'abord au nom du devoir (pag. 184.
)

. Ma ben

presto eccoti in mezzo a coteste estasi di sacrifizio oomparire 1' /o, 1' ine-

vilabile, 1' imperioso, 1' insupcrabile lo : egli diviene uno strumeiito in

mano della Provvidenza, e I'uomo diviene incapace diamar nessuno se

non per amore di se. Mais le moi, le moi inevitable, imperieux, insur-

montable, arrive bientdt au milieu de ces paroles inspirees.
"'

en esf

fait de nous si le moi s' efface. La raison liumaine ne comprend pas
facilement que I' on puisse aimer autrement que par rapport a soi.

Ecco dove vanno a tinire tutte coteste frasi ampollose, tutto cotesto de-

vduement teatrale. E il peggio e, soggiunge il critico economista, che il

medcsimo fenomeno, la medesima contraddizione tu la yedi rinnovarsi

ogni qualvolta si propone dall'Accademia un qualche tema di scienza mo-
rale: e ne cita tre altre memorie coronate dall'Accadomia, ove al magni-

loquo stoicismo dell' esordio iiene dietro un egoisnio non meno aperto
che contraddittorio, come alia bella testa orazionasi cannettc Ja.mostruo-

sa coda di pesce.

Cosi 1' egregio economista
,
e noi gli tributiamo tanto piu sinceri gli

applausi quanto e piu fcrma la nostra persuasione non essere possibile
che il razionalismo, fondato sulla eterodossa indipendenza dell' lo .possa
raai giuagere ad altra morale, tranne a quella dell'egoismo -, alia quale

persuasione siamo lieti che i fatti riferiti dal Dauoyer vengano, sua

ct, ad aggrungere il suffragio dell' esperienza.

flu <lalla prima sr* Tol. IV, #*. 457, num. i7 e wg.
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Se non che i tre razionalisti aveano accusata la scuola empirics di

obliare interamente, anzi essere incapace di stabilire il concetti di dovere:

rimprovero che feri
(
ed e per lui onorevole il risentimento

)
la prabita

dell' illustre accademico. Di che non credette compiuto il suo rapporto
se non facea di quelta dottrina una splendida apologia, dimostrando I'm-

teresse essere ottimo principio di condotta, quando e convenevolmente

istruito e disciplinato, siccome fa la scuola sperimentale. Governato inj

tal modo, soggiunge, I'interesse e assai piu vantaggioso agli uomini che

il preteso devdaement, secondo il quale mentre ciascuno dovrebbe sacrifi-

carsi per gli altri, pretenderebbe che gli altri si sacrificassero per lui:

1'interesse ammette tutti i sentimenti benevoli, include leidee di dovere,
di annegazionc, di sacrifizio, di disinteresse, ed e capacissimo di con-

durre le nazioni ad ogni- perfezione ,
non essendo ne meno capace che il

razionalismo ad investigarla, ne meno efficace a promuoverla (pag. 186.)
Tale e in sentenza la tesi sostenuta dall' apologista dell' interesse. La

quale se fosse paga di rivendicare a se un primato comparativo a fron-

te del razionalismo
,
non vorremmo certo farci campioni di questo e di-

remmo chi non miol I'asse prenda il due. Ma poiche oltre il merito com-

parativo l

f

illustre econonaista sostiene la potenza assoluta dell' inte-

resse a produrre il disinteresse anteponendolo perfino alia carita '

;
non.

crediamo doverne trasandare le ragioni, si per non sembrarne sprezzanti*
si perche la fiacchezza dell'apologia puo recare alia nostra tesi una lumi-

nosa conferma. Ci si permetta peraltro per amore di brevita d' invitare

I'Autore stesso a breve dialogo col suo lettore mutuandone per quanto

potremo le parole.

Orsu dunque permettete signor Carlo che vi domandiamo sopra quali

argomenti vi fondate per dimostrare che 1'interesse, 1' amore di se e tal

principio morale che include tutte le idee di dovere, di annegazione, di

sacrifizio, di disinteresse.

Dunoyer. In quanto al dovere la cosa e evidente. Dovendo usare
, per

conseguire il bene, tutte le facolta, tutti gl' istinti innestati da Dio nel

cuore umano; e usarli in modo da ottenere il benessere a cui aspira, la

nostra morale impone all'amor proprio molte privazioni, molte regole, il

risparmio p. e. la pazienza nel seminare per raccogliere tardi i suoi frut-

ti, laprivazione dei capitali per usufruttuarne gl'interessi: e tuttocio coa

p "
tX^.jfti))^ :ixiV'MVyv-->

^'
^'.VM^^, :; -, '<-,).. \^

\ Les seules questions qui se presentent id sont de savoir; Si I' amour de *o, conv&-

nablemcnt instruit et discipline, est ou n'est pas un bon principe de morale
;
s'U invpli-

que les idics de devoir, de renoncement, de sacrifice, de desinteressement, $' il a, d' ail-

leurs, comme principe determinant, moins d' eflicacite et de puissance; ( que le rationa-

lisme) (pag. -186).

L' amour de sol, tel qu' il peut et doit etre compris, est incomparaHement plus fS~

cond pour le Men general que la charite la plus ardente, la plus dtvouee, la plus eat-

panswe; nous devrions dire qu' il est seul veritablement feeond. ( pag. ^88.
)



48 U LIBERIA IN ECONOMIA

Ibrmole si esplicite
e talora si severe che solo una aperta ingiustizia

negare che dalla nostra morale s' impongano del doveri *
.

Lettore. Scusate signer Carlo, cotesti comandi che a voi sembrano do-

veri sono tutt' altro di cio che signitica questa voce nel linguaggio co~

raune. Noi quaado diciamo dovere iiitendiamo un legame di coscienza a

cui niuno puo sottrarsi senza colpa. Or sembra a voi che il risparmiare,

il serainare'la terra, il dar denaro a frutto sieno atti che non possono tra-

lasciarsi senza colpa? Potranno obbligare per altri motivi
; obbligare

per e. un padre di famiglia che deve sostentare I figli ,
un negoziantfr

che deve pagare i suoi debiti. Ma per se niuno e obbligato a farsi ricro

e per conseguenza niuno e obbligato ad usarne i mezzi.

D. Ebbenese questa ragione non vi par buona, eccone una che certo

non disdirete. Quando noi parliamo di inleresse intendiamo senipre che

sia ben povernato, sicche 1'uomo che opera per interesse non danneggl
ne se, ne gli altri 2

. Or potete voi negare che questo divieto di nuocere

non imponga un verissimo dovere?

L. Che imponga un tal dovere per altri motivi, non posso negarlo es-

sendo io cattolico. Ma che questo dovere risulti dall' interesse
(
il che

signitica essere principio di morale) , questo, lo vedete anche voi, e
un' aperta falsita: disciplinate pure 1' interesse quanto volete, se non

sono obbligato ad arricchire
, neppure sono obbligato ad usarne i mezzi

e molto mono ad usarli in quesla o in quelia maniera.

D. Or qui sta il vostro grande errore. Voi vi credete disobbligato dal-

1'arricchire perche non avete mai ponderato qual sia il destino dell'uomo

sulla terra. Iddio quando ci pose in questo basso mondo ci assegno per
nostra missione il lavoro invitandoci a perfezionare 1'opera della creazio-

ne. Voile dunque che usufruttuassimo le forze che egli avea sparse ia

tutta la natura mondiale : e poiche questo non si potea fare senza aver

prima perfezionate le nostre facolta, soggettare anche queste ad una buo-

na disciplinaedovere anch'esso impostocidalCreatore
3

. Lavorarea per-
fezionare la natura, lavorare a perfezionare la nostre facolta, eccovi due

leggi da cui dipende la nostra felicita in queslo mondo ed anche il dint-

to alia ricompensa in un migliore avvenire, se non T avessimo ottenuta

^ Comment, en pre$encc dr. ces restrictions innombrables qu' elle leur a impostet,
f tt tout en general $i explieitet, tt, quand il y a lieu, $i shares, pourrait-on dire

tftt'clle ne recommit pas de devoirs?
( pag. I 'JO.

).

2 La morale appelle bien loute fafon de se conduire dans la quelle V usage esl cir-

tontcrit dans les limites de ce qui ne nuit a personne, ni a autrul; et DEVOIR I'obbliga-
tion qui nous esl nalurellement imposee le faire le BIBH, de n'agir qu'en renfcrmant no-
tre activile dans ces limiks ( paj;. ^82.

).

3 Que nous ayons eu A agir tur le monde exUrieur, et, ne futr ce qve pour cela, d
Mvelopper noi propres forces, let moyens de le conlester ! (pag. ISO).
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nel mondo presente *. Or se queste sono due leggi imposte da Dio, po-
tele voi negare che sono due doveri per I'uomo ?

L. Prima di rispondervi intorno ai due doveri, mi permetterete di far*

vi notare che cotesta vostra risposta e una chiara apostasia daH'utilismo,

Yoi dovevate mostrarmi che I'uomo tirato dall'interesse acquista le idee

del dovere ed e mosso a fare il bene con disinteresse, con sacrifizii, co&

eroismo : e quando io vi dico che 1' interesse non puo obbligarmi al di--

sinteresse, yoi ricorrete alia volonta di Dio e della suprema autorita di-

lui volete prevalervi per impormi un' obbligazione. A cotesta autorita

suprema io m' inchino riverente, ma vi dico che ella e un plagio fatto al-

ia dottrina cattolica, e non ha che far nulla colla dottrina dell' interesse.

Voi mi obbligate col volere di Dio, ma non mi obbligate coll' interesse.

D. E questo che v' importa? Purche i doveri ci siano, la scuola empi-
rica resta giustificata.

L. Oh carosignoraccademico, da un (ilosofopar vostro non me 1'aspet-

tava si grossa. Quando si vuol dit'endere una scuola non bisogna mettere

in campo persone. Siamo persuasi ancor noi che fra gli economisti utili-

tarii vi sono persone che bramano 1'osservanza della giustizia perche so-

no persone probe. Siamo anzi persuasi che vi sono anche buoni cattolici

che credono 1'unita e trinita di Dio e tutti gli altri misteri: egli insegna-
no e bramerebbero che da tutti fossero creduti. Direte voi per questo che
la dottrina empirica includa la fede cattolica? Una verita, qnalunque al-

lora soltanto si dice appartenere ad una scuola, quando (a diritto o a tor-

to) i seguaci di questa la fanno sgorgare dai suoi principii.Ora Io vedete

anche voi, il dovere tratto dalla volonta di Dio nulla ha che fare col prin-

cipio dell'interesse.

Permettete dunque che Io ripeta: pretendere di obbligarmi perche Dio

m impose il lavoro, egli e un rinnegare il principio d'interesse, accettan-

do dai cristiani il principio biblico posuit ut operaretur. Ma queslo prin-

cipio voi Io ammettete solo per mela e cosi Io rendete non solo monco
ma assurdo.

D. Come sarebbe a dire ?

L. 11 cristiano da all'uomo per ultimo fine un'eterna felicita essenzial-

mente spirituale; e riguarda il lavoro nella condizione presente come ua

castigo della colpa orig ....

^ Dieu, en nous plafant en ce bat monde, a, dans $a bontc, fait infinlment pour-
ott ... en voulant tout A la fois que nous apprissions d tirer parti des force* qu' il

mvait rtpandues dans la nature et que nous travaillassions d developper, a regler, a

discipliner Vusage de nos propres facullts, en subordonnant etroitementj d'ailleurs, a I'ob-

tervalion de cette double hi ce que nous pouvions avoir de bonhcur en ee monde, et

M> droilS) dans une vie mcilleure, A la recompense qui aurait nutnque d nos efforts

dans celle-ci (pag. 180).

Serie IV, vol. VIII. 4 20 Settembr* I860

.f (l-Ct .q) eiW^t
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n. Per earita non mi state a parlarc di cotesta vostra pretesa colpa:

un uomo asscnnato come yoi dovrebbe comprenderne I'assurdita.E corn*

raai asserire che siamo natrin istato di decadenza, mentre al momcnto

della nostra origine nulla ancora avevamo operate
* ?

/,. Credete a me, signor Carlo, tenetevi lontano dalla sacrestia e la-

sciato tranquilli i teolbgi: atorimenti correte rischio di sfigurare. E non

vedete che cotesto argomento contro la colpa di origine renderebbe im-

possibile ogni difetto originariv ? La fontana non potrebbe essere a\ve-

lonata alia sorgenttf, un figlio non potrebbe eredilare la podagra dal pa-

dre, una faraiglia non potrebbe essere discreditata per gli antenati, giac-

che cotesti tre-enti non esistevano alia loro origine. Lasciate dunque in

disparte la Teblbgia e contenliamoci di discorrere da filosofi. II cristiano,

vi dicea, dh all'uomo per ultimo fine un'eterna felicita e riguarda il lavoro

come castigo: voi gli date per fine godersi la terra e frattanto lo condan-

nate a lavori forzati.

D. Lo condannate? E non vedete che il lavoro e ilpiu bel condimento

di questa felicita? E vorreste che Dio ci avesse posti qui in terra a go-
derci una fclicila insipida, goffa, inerte; che ce 1'avesse buttata in bocca

bella e fatta senza che ci contribnissimo col nostro lavoro? La sarebbe

una felicita cosi sciocca da morirne di noia 2
(si ride] . Mi pare che voi

ridete.

L. Che volete? We sfuggito involontariamente. Mi pare una cosa co-

si comica il complesso di queste idee, che non ho potuto trattenermi. Da
un canto una felicita seccante che abbisogna del sale della fetica per di-

ventar gristosa ! Qaesto sale poi propinato a larga mano a tanti poveri

zappatori, minatori, fochisti, fabbri e cent'altri che sarebbero prontissimi
a cambiare il peso dei loro stromenti e i sudori dellestanchemembra col-

la vostra felicita insipida, conseguita nell'ozio e fra i godimenti ! L'uomo

poi create per perfezionare la terra, mentre si credea fin qui chela terra

fosse fatta per 1'uomo ! Questo complesso d'idee mi ha fatto ridere; e non
e certamente coerente cofl quel gran principio cristiano dobbiamo la-

vorare perche Dio lovuole .

D. Eppnre anchc il cristiano dovrebbe ammettere che siamocreati per

godere tR questa terra: giacche finalmente non dree anche H Genesi ch'
Dio avea fatto 1'uomo perche godesse le delizie del paradiso terrestre?

Dunque il cercare di godere sulla terra e un compiere i disegni di Dio fc

quasi un ritornare nell'Eden con una vita onorcvole e regolata
5

.

U'*v rmo-\ MV.ai^ ^'Vil n Mittiu'nivW"*^^'
1^! '*>'>< '-' r ^ i^'K^^i'W^^ i^'liltotf

\ On nr peut pas dire, il eit rroi, que nous funions nes dechut, puisqu'au momenl
fo notre origin* nous n'aviom pat encore agi (p. 480)

2 Euuiont-nout prefere un bonheur tout fait, une satisfaction plate et tranquillc t

L'eustions nous supporte sans un mortel ennui? (p. H80).
3 /'our nous referer aux recits de la Genlse, .... quand il ne nous a bannis du pa-

radis terrestre qu'A la suite de not dcsordres, comment supposer qu'il dtsapprouve que
eherchions A y rentrer par une vie honorable et riglee (p. 494) ?
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L. E tornarvi dqpo che Dio ce ne ha cacciati: e questo yoi chiaiaate

eompiere i disegni di Dio? Proprio come un malfattore condannato a car-

cere e lavori tbrzati compirebbe il volere del suo giudice fuggeudone col-

la lima o coi grimaldelh. Per carita, signor Buaoyer, lascianiola, yiripe-

to,, Ja teologia, clue jwwa e pane pel yostri deoti; e stiamo fermi al yostro

argomento. Secondo yoi diuaque I'uomo dee.layorare perche Dio lo y.uo*

le; e Dio yuole il lavoro perclie yuole 1'uomo fel ice sulla terra; e yuole

la terra abbellita per felicita clell'uomo. A noi cristiani parrebbe una ridi-

colezza che questi beai meschinissimi davessero seryirci per premjo, e

la felicita oltremondiale fosse .solo un compenso per chi non ebbe abba-

stanza sulla terra. Ma posto che la vostna teoria sia vera, qual sara il do-

vere -dell'uomo sulla terra? Lo yedete: I'uomo dovra fare ilpossibile per

godere.

Z>. Godere si, ma onestameafee senza far male a nessuno.

L. E chi 1'obbliga a non far male a nessune ?

. D* L'ohbljga ilsuo stesso interesse: il quale yogliasi o non yogliasi fa-

5a sempre parte dell'uomo, ne mai sai?a possibile il soffocarlo. Airappo-
sto bene educato ed istruito contri-buira.alla nostra perfezione, sara giu-

sto cogli altri, yorra sicurezza e Liberia per tutti, animera il layoro e in

lavore di tutti ...
....(p. 492}.

X. Faccia pur quanto vuole, I'-interesse sara sempre mteresse: e che

yjrtii -troyate yoi a. far bene-i prqprii affari? *

, <D.$he virtu? Yirtu grandissima quando si fanno onoratamente e sen-

za danno altrui. E cosi li facessero tutti, che non yedremmo tanti ladri,

assassini, peculator!, scrocconi, falsarii e tanti altri delitti che imbratta-

no la terra -per colpa del molti che non sanno fare onoratamente i proprii

interessi.

L. E questo e quello che yoi chiamate yirtu ! Que&to e per voi disin-

teresse, eroismo, sacrilizio ! E avete coraggio di paragonare cotesta yir-

lu, cotesto disinteresse a quegli eserciti di missionari cattolici che, per

impulse di carita, scosso ogni peso di sostanze terrene, corrono a por-

tare la luce del yero, a trasformare in uomini le belye, riscattandole

dall' abbrutimento selvaggio ? Paragonarlo a quelle miriadi d'immacolate

yergini che, sepolto nel lezzo degli spedali il fiore di loro bellezza, cor-

rono la terra asciugando ogni lacrima, medicando ognipiaga, confortando

ogni agonia? Arrossisco per yoi, arrossisco per la generosa yostra Fran-

eia che si possa cola
,
non che mettere a fronte

, perfmo preferire come

fonte di yirtu T interesse alia carita 2
.

\ Y a-t- il de la vertu d Men faire ses affaires ? . . . . C'est-a-dire sans doute d let

faire Men, a les faire honorablemcnt, a les faire par des moyens exempts d'immoralite

t d'injustice ! Assurement. (pag. ^92).

2 L'interet, I'amour de soi, I'ardeur d faire son propre bien .... tont plus favora-
tlet que la charit6 au bien duprochain, incomparablement plus favorables (pag. -i90).
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D. Capperi, die caldo ! Tranquillatevi, lettore, se volete trattareda fi-

iosofo: e rispondelcmi solo a quest'ultima diflicolla. E egli possibile che

Cuomo nulla faccia se non per suo bene ? E se fa per suo bene non e egti

sempre interessato in tutto?

/,. Quando il cristiano opera pel bene intinito, opera certo per proprio

bene. Ma in questo due sono le diflerenze fra ii modo con cui egli cerca

H bene, e il modo con cui lo cerca I'utilitario. Questo che vuol godere
sulla terra gareggia per ingoiarsene quanto puo; laddove il cristiano tan-

to pi6 gode quanlo piu sa lasciarne ai bisogni altrui. NeH'aUo poi del ri-

cercare il bene intinito, il cristiano e spinto principalmente dalla perfe-

-zione del Bene ch'egli contempla, anzi che dal godimento che ne spera;

faddove chi cerca la felicila sulla terra, lutta la cerca per se solo e si con-

centra per conseguenza ogni di nolle angustie del sentimento e delia son

sazione e per conseguenza nel piu ristretlo egoismo. Ma questo linguag-

gio puo egli comprendersi dagli economist!?

Eppure volendo essere giusti dobbiamo concludere che quest' articolo

del Journal ove tante esorbitanze abbiamo notato, sembraci includere

una certa tendenza verso dottrine migliori di cui trapelano alcuni raggi
oella confusione di lante allre idee. E non mancano alcuni tratti ove 1'in-

teresse invece di essere principio motore vien trasformato quasi in puro
iudizio del volere divino. Se Dio voile, dicesi, che certe azioni tornas-

sero costantemente in vantaggio deH'umanita, intese certamente che esse

fossero obbligatorie per Tuomo. Ridotta la teoria a questa formola, gli

utilisti direbbero cio che dicono lutti i maestri di naturale diritto, la legge
di natura conoscersi dalla convenienza o disconvenienza costante ed uni-

versale di certe azioni al bene della natura umana. Insistano su questo
argomento gli economist!, correggano quel meschinissimo dogma del-

i'uomo deslinato a godere sulla terra; ed avranno tolto alle loro dottrine

un assurdo enorme e un grave pericolo: ma le avranno ridotte a non
essere piu dottrine di utilista.
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L' Assedio di Roma nel 756.

La fede longobarda nel secolo otlavo non valea punto meglio che

la fede greca del piu bassi tempi del basso Impero; e gli ultimi due

Re di quella nazione, Aslolto e Dcsidcrio ,
ne hanno lasciato troppo

trisli memorie. Gia vedemmo come Aslolfo nel 752 rompesse dopo

meno di quattro mesi la pace giurata per quaranfanni, e per gola

di conquislar Roma si mettesse sollo i piedi ogni legge e dirillo.

Ora la mcdesima perfidia egli rinnovo tre anni dopo, lacerando

il solenne Trattalo di Pavia, nel quale ,
come narrammo, egli con

tulli i suoi magnali avea giurato sub terribili el fortissimo sacramen-

to di mantener pace coi Romani e di resliluir subilo al Papa Raven-

na colle altre cilia. L
1

ambizione, da cui T anima di Aslolfo fu Ira-

vagliala fino alia morle, di farsi padrone di Roma, lo fece nuo-

vamenle spergiuro ,
e lo trasse ad una seconda guerra conlro il

Papa e i Romani, piu accanita e feroce della prima.

I primi sinlomi ne apparvero subilo che Pipino fu parlilo dal

Ticino ed ebbe coiresercilo rivalicato le Alpi. Anzi, prima ancora

1 V. il volume precedence pag. 419 e segg.
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che il Re di Francia lasciasse Pavia e si aecomialasse dal Papa,

quesli che conosceva ajondo i costurai longobardi e il caraltere

di Astolfo, gia a\ea penetrato i disegni della costui perfidia, e

facendone avverlito Pipino Favca pr^galo di non fidarsi ciecamcnto

alle promesse del Longobardo, ma di esigerne subito e con effi-

cacia T adempimcnto. Ma Pipino ,
a cui forse tardava il rilorno in

'Francia, prest6 fcdc piu volonlicri alle proteste e ai giuraraenti

del Re, che non ai prudcnli limori del Ppplefice ;
i quali pero ven-

nero troppo presto giuslificali dalFevento 1.

Aslolfo infalti
,
di lulto F Esarcato e delle allre cilia e terre che

avea giuralo di subito rendere
, consegnandole ai messi papali ,

non voile rilasciarc al Papa pure un sol palmo di terrcno 2, e con-

linuo a lenervi le sue truppe ,
e i suoi governatori e giudici ,

ed

a traltarle come unico ed assoluto padrone. Inoltre ricomincio lo-

slo le \essazioni e le aperte ostillla conlro Roma
,
mandando con-

tinue masnade a fare scorrerie nolle lerre
f

di S. Pietro, asaccheg-

giar le cilia, a devastar le campagne 3, e non facendo niuu conlo

'wbottevm <'iiin| * *(< o WkMo ftV>rMq<r el^^d^nol ohol rj

1 Con. GiBOL. Ep. 7. 'Vere cmm, cosi orivca poi Stfano II ^ Pipinor

omnia vobis pmediximus de eiusdem iwpii regis'mendado et fblsitate. Ma,

aggiungeva con mite rimprovero, plus illis falsa dicmtibus, quam nobis

veritatem asserentibus, credidistis. E neir Ep.6. Verba nostrae infdicitatu

non audientes, mendacium plusquam veritatem credere voluistis, illudentes

DOS et irridentes : nride et sine e/fectu iustitiae beati Petri, ad prvpriitm

toile et populwn nobis cmtmitstom sumus revevsi.

,; .^ffec UIUMS enim palmi tcrrae spatium beato Petro mnctacque ftfi -Ec-

clesiae vel reipublicae Romunorum redder* passus est. COD. .CAROL. Ep. .6.

Omnia quae per sacramcntum beato Petro per nostros missos rcstitumdo,

promwt, irrila fecit, et nee unius palmi lerrae spatium beato Petro reddcrc

voluit. Ivi
, Ep. 7. E pienamente concordano gli An'nalej Franc, dicendo .

Quo (Pipino) revertiente in Francia, Haistulfus pcrfidus rex onmia quac-

tuntque promiserat conlumaciter'.postposuit el Stephanum>,Pttpam wcm* ur-

mis a finibus mis txpulit.

3 Etiam scameras atque depraedationcs sen deva&tationes in cwitatibvs et

locis beati Petri facere sua impevatione nee cessavit nee cessat. COD. CAROU Ep.
*].Scamerae o- Scamarae

,' k uu sinonimo di depraedationes ; comzScamares

e Scamaratores sono lo stesso che praedones, presso i latinisti del medio
evo. Talvolta scamara significa eiiandio eu;pl&ratovenit sive ^piane-m. Vedi

Jl DUCANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis.
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no de' richiami del Papa, ne ddle rimostranze del messi franchi,

I quali dopo avere- aceompagnato il Pontefice nel suo ritorno a*

Roma, hi tuttora soggiornavano. II S. Ptfdre ne rimase tanto a(v

corato, che ricadde infermo ed' ebbe un nuovo accesso del mor-

bo che avea patilo in Francia 1. Ma T empio Re sempre piu in-

fellonendo accresceva ogni di
:

le amarezze del Papa ;
anzi pare che

macchinasse eziandio di toglierlo di vita coll
1

assassinio
, sperando

che tollo di mezzo Stefano 1

, egli avrebbo in pugno la conquista

di Roma. Infatti non sembrachc dcbbano intendorsi altrimenti quel-

le parole che si leggono in una delle lettere del Papa aPipino:

quia eliam etad<nostram propriam animam auferendam mala ems

imperatio et submissio facia est 2. Del resto udremo fra poco lo

stesso Astolfo chiedere ai Romani la persona del Papa ,
come

prezzo della loro liberazione: tanto era aecanito T odib del Re con-

tro Stefano
,

in cui vedea T unico ed insuperabile ostacolo al

compimenlo de
1

suoi ambiziosi disegni. Ma T amore dei Romani

fece-sempre fedelissima difesa intorno al petto del loro Pontefice

c Padre; e come gia tanti anni innanzi aveano difeso ad ogni co-

sto la vita di S. Grregorro II, piu volte minacciala dai sicarii di

Leone Isaurico
,

cosi ora non furono meno gelosi e risoluti a pro-

ieggere dalle oceulte trame o dalle aperte violenze di Astolfo la

vita di Stefano II, troppo preziosa per loro, siccome quella dacui

dipendeva la salute di'tuttL

Le anguslie e le tribolazioni di Roma, vessata in ogni guisa dal-

rimplacabile Aslolfo, giiinsero in breve a tale che
,
secondo la frase

del medesimo Papa Stefano, da lingua morlale non potrebbero drrsi

ed avrebbero mosso al pianto le pietre stesse 3
: iperbole detlala dal

4olore ,
ma che ben mostra di queslo la grandezza.., II S. Padre

o?o np-vfjnn/n :);<>. I fi p^nil if) <vih^fi^I *>r&fHnfrnf^ '? n$s

1 liu nos visits est affligere; nt denuo in nobtt innomfia fuisset ihfirmi-

ta$. COD. CAROL. Ep. 6.

2 Ivi, Ep. 7.

3 Tanto quippe a die illo, a quo ab invicem separati sumus, nos afflige-

re et in magna ignominia sanctam Dei Ecclesiam habere conatusest, qnant*
non po ftsun I- hominum linguae enarrare, quia etiam ct ipsi -fopi-dcs, si did

potest, tribulalionem nostrum magno tduJ.ahi-flerent. COD. CAROL. EpV6^
c
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pertanfo, dopo avere per alcun tempo indugiato e sopportalo inva-

no, risolsc di scrivere a Pipino implorando nuovi aiuli o, a dir

meglio , sollecilando 1'adempimento eflicace dcgli aiuti gia promossi

fccominciati. Delia prima leltera, scritta, secondo le congelture del-.

Troya, nel Giugno del 755 1, fu portatore rAbate Fulradocon pa-

reccbi di quei Franchi che con lui erano venuti ad accompagnare

il ritorno del Papa. Nel soggiorno da essi fallo in Roma, erano

8tati testimonii oculari delle persecuzioni di Aslolfo, e percio il S. Pa-

dre commise loro di confermare a Pipino di viva voce e raccontargli

piu minutamente ogni cosa 2. La lellera, che e la 6.
a
del Codice Ca-

rolino (secondo 1'ordine del Cenni) e intilolata : Domnis excellentis-

simis filiis Pipino regi et nostro spiritali compatri, Carolo et Ca-

rolomanno item regibus et utrisque patriciis Romanorum; e co-

mincia col ricordare le nuove glorie della Real Casa di Francia,

eletla da Dio per campione della sua Chiesa. II nome del vostro

regno (
scrive il Papa ) risplende lucidissimamenle fra lutte le na-

zioni per la sincer-a voslra fede verso il bealo Pietro Principe degli

Apostoli : percio dovele gnindemente studiarvi che quel tilolo per

cui tulti i Cristian'rvi chiamano i piu gloriosi in fra tutte le genti nei

servire al beato Pietro
,

vi renda eziandio piu perfetlamente accetli

ai Signore onnipotente ,
che da ai Re la salute, per la difesa della

santa sua Chiesa
,
aftinche abbiate per voslra aiutatrice in ogni cosa

quella fedella che professate al medesimo Principe degli Apostoli .

Kntra quindi a parlare di Astolfo e dellc sue perfidie e, persecuzioni,

colle quali non pure aflligge crudelmente la Chiesa, ma reca onta

infmita a Pipino stesso
, calpeslando i giuramenti faltigli ,

e ren-

teL'/iju
1^ '^u\ ifF-'fefa Yi'^q- ';!

of(|jiiy
f: c^om

^6i!ifiJ1^i'|

1 II Ccnni colloca questa Lettera e la seguente nel 754, perche egli coir

altri fa cominciare T assedio di Roma il t Gennaio del 755, mentre questo
comincio ua anno dopo, come tosto vedremo. II Troya, ponendo questa
Lettera nel Giugno e la seguente nel Luglio del 755, crede anzi d' aver

fatto troppo poco, e inchina ad assegnar loro una data anche posteriore.

Vedi il suo Codice diplomatico, num. DCXCII.

2 De omnibus vero tribulationibus nostris quas passi sumus vel denu*

patimur, Deo auxiliante, Folradus filiwt, vester consiliarius, et eius socii

enarrabunt t>o&w. Con. CAROL. Ep. 6.
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dendo vane le sue vittorie
,
vane le sue donazioni

,
vana la speran-

za che lutti i Crisliani aveano posta nel braccio fortissimo di lui, cue

egli cioe pienamente rivendicherebbe le giuslizie di S. Pietro. Per-

cio lo scongiura ,
lui e i suoi figli ,

in norae di Dio e della sua

Madre SS., e pel beato Pietro Principe degli Aposloli che ha dato

loro la regia unzione, a dolersi per la Chiesa santa di Dio ed a

far si che, conforme alia donazione da essi offerta al medesimo

S. Pietro , venga alia Chiesa restiluita e consegnala ogni cosa
;
noR

lasciandosi oramai piu illudere dalle bugiarde promesse e dalle

arti di Astolfo. E di questo il Papa fa loro grave carico di co-

scienza , soggiungendo : Meglio e non far voto che
, dopo fat-

tok)
,
non adempirlo. Noi abbiamo nel seno vostro raccomandate

tulte le cause della santa Chiesa di Dio
,
e voi renderete conto a

Dio ed a S. Pietro nel di del tremendo giudizio del come avrete

combatlulo per la causa del medesimo Principe degli Aposloli e per

la restituzione delle sue cilta e terre . Poi loccando una corda piu

lusinghiera ,
conchiude: A voi in fine, dopo il corso di lunghe eta,

fu riserbata quesf opera egregia, che per mezzo vostro sia esallata

!a Chiesa eil Principe degli Aposloli ottenga la sua giustizia. Niuno

de' voslri anlenati merilo un cosi splendido dono, ma voi prescelse

e predestino Iddio dai tempi elerni .... Trattale dunque la causa

di S. Pietro in modo
,
che e in questa vita abbiate col favor di Dio

vittoria
,
e nella fulura, per intercessione dello slesso Principe de-

gli Apostoli S. Pietro. possediate i gaudii eterni. Stale sani
,
eccel-

lentissimi figli .

Questa prima lettera fu toslo seguita da una seconda che il Papa

mando per mezzo di Vilcario, Yeseovo Nomentauo, quel medesimo

che aveva accompagnalo in Francia il Ponlelice, ed era percio ben

conosciuto alia corte diPipino. Essa conliene i medesimi sensi della

precedente ,
ma rincalzali con piu veemenza

; imperocche dair una

parte Astolfo premeva e minacciava Roma con furore ogui di cre-

scente, e'dalFaltra Pipino non parea disposlo a fare una nuova e ri-

solula mossa di armi in Italia, trattenulo forse dalfimpresa della

Seltimania , dove quest' anno appunto espugno per mezzo dei.Goli
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Narbona e ricaccio per scmprc fuor di quella provincia e di lullo il

suolo francesc i Saraccni fmo al di la dcTircnei 1.

Stefano pcrlanlo ricorda a Pipino ed ai suoi figli la singolarksima

grazia falla loro da Dio neireleggerli fra lulli i Re ad essere cam-

pioni della sua Chicsa e rivendicalori delle giuslizie di S. Pictro;

rammenta la miracolosa villoria data loro da Dio a Susa, dove pocbi

Franchi aveano potato sbaragliare innumerevoli Longobardi ; poi

espone le perfidie, le violonze e le trame di Astolfo, e-li scongiura

ad accorrere presto in difesa
,
faccndo gravissimo appello alia loro

coscienza per le promesse giurate a Dio e a S. Pietro. Imperoc-

che sappiate (die
1

egli) cbe il Principe degli Apostoli tienc ferma-

menle ii chirografo
2 della vosUra donazione, ed e necessario cbc

voi meltiate in esecuzione il chirografo stesso, affinche, quando il

giusto giuxlice verra a giudicare i vivi, ed i uiorli e il secolo pel fuo-

co, nel di del future giudizio, lo stesso Principe degli Apostoli, traen-

,do fuori quel chirografo e moslrando che non ebbe rerun valore, non

vi soggelli a rigoroso giudicio ;
ima piu tosto affreltatevi ad adempi-

re quel cbe .avete promesso, affinche possediate invece la vita eter-

na, che dallo stesso Principe degli Apostoli vi fu proraessa . E poco

dopo soggiunge : Tullo il nostro popolo della repubblica dei Ro-

mani 3 si affligge con noi^pieno di dolore e di araarissime lagrime,

1 PAGI in Baron, a 755, n. 23.

2 Sciatis enim, quia sicut CIIIROGRAPHU.M,, vcslram donation&m, princeps

tpostolorum firmiter tenet, ct necesse est ut ipsum CHIROGRAPUUM expleatis,

ne dum iustus index ad iudicandum vivos et morluos et saeculumpcr ignem

advcnerit, in futuro iudiclo idem princeps apostolorum idem CHIROGRAPHUM

demonstrans nullam habere firmitatem, districtas cum eo faciatis ratio-

*es etc. COD. CAROL. Ep.'7. II chirografo, di cui fa qui menzioneil Ponte-

ficc, non puo esser altro se non che la carta della Promessa di Pipino ,

ossia del Patto d'alleanza (pactionis foedus ), sottoscritta T anno innanzi a

Quiersy da Pipino e dai suoi figli, e portata dal Pontefice a Roma, dove

eonservavasi. Quindi abbiamo in quesle parole una gravissinia conferma
di quel che ci narra il Frammento Fantuzziano ; il cui prirao originale
dovetC essere quel chirograftTstesso.

3 Cunctus namquelNosTER POPULVS KEIPVBLKAE ROMANORVM (parole da

ben nolarsi
) magno dolore eramarisstmis lacrymis unanottscwm tribulan-

lur, pro eo, dum ad lam lonyam et spatiosam provinciam properavimus et
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perche, dopo esserci noi affrettali a si lontane e vaste contrade,

tanto die per la falica dell' aspro viaggio la nostra came e venuta

meno, siamo poi ritornati cosi vuoti e inft-nttiiosi senza 1'effetto della

giustizia. Ma noi infelici abbiarao operate seeondo il divino coman-

d& ed a voi abbiarao raceomandato tulte le cause del beato Pietro:

ora a voi appartiene quest
1

opera a titolodi peccato o di mercede. Ed

eziandio tutte le genii teneano per fermo che il beato Pietro avreb-

be ormai pei voslro fortissimo braecio ottenuta giustizia; ma non

fu nulla, e percio lutli stanno altamente stupefalll. Togliele adun-

que, io ne prego 1' eccellentissima bonta vostra, togliete di mezzo

alle genii questo vitupero, e provate a tutti con F opera la vostra

fede. E poi con qua! fiducia e coraggio potete voi andare a combat-

fere i vostri nemici, se non avete prima adempite ,
come promette-

ste e cominciaste, le giustizie di S. Pietro? Che se le adempirete,

sarete sempre vincitori e potentissimi contro i vostri nemici, e pos^

sederete per molti anni con gloria il presenle regno, ed acquistere-

teJa vita eterna .

Pipino, benche solleeitato dal Papa con si calde istanze, tuttavia

non si mosse, lusingandosi forse che, senza tornare alFarmi, gli ver-

rebbc aggiustata ogni cosa coi soli mezzi diplomatic!. Infatti trovia-

mo indi a poco in Roma un Guarnerio Abbate, venuto di Francia

come messo regio, e certamente non per altrofine, che per sostene-

re
;
con tutta Tautorita di Pipino il Pontefice contro Astolfo. Ma que-

sti era una tempra d'uomo che non piegavasi fuorche a colpi di spada

sonanle; eppercio, dispregiando altamente Pipino lontano, non che

i suoi messi
, spinse tanf oltre Y audacia e la perfidia ,

che venne

sotto le mura di Roma, e comincio a stringerla di regolare assedio,

mettendo in opera tutta Y arte e gl
1

ingegnidaguerra diquel tempo

per isforzarne Y ingresso e impadromrseae , prima che niuno<ac-

corresse a liberarla. $'&*

prae ftititfio validi ilineris caro nostra minuata est; 5t? i?oct et 'infrtictuo

sine effeclu lustitiae rmersi sumus; attamen nos inftliees> iuta Dominicum-

praeceptum egimus et wanes causas beati Petrivobi$commendavirmts.,et'c>o~'

bis pertinet hoc sive ad pecvatum, sive ad mercedem -etc. COD. CABOL. Ep. 7;
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L' assedio comincio nclle calcnde appunlo di Gennaio del 756 l'
r

e duro, come abbiamo da Anastasio
, per ben Ire mesi. Le leltere

V11I c IX del Codice Caroline, scrillc duranle r assedio stesso dal

Papa e dai Romani a Pipino ,
ne danno minuli ragguagli e gli or-

roriche descrivono son tali, che quanlunque voglia concedersi che

il dolore e lo spavento li abbia alquanlo esagerali ,
mosirano lutta-

via quell
1

assedio essere slato una delle piu crudeli calamita che mai

palisse la citl elerna. L' esercilo longobardo ,
diviso in tre campi

principal! ,
slendea da questi Ic sue linee lungo tullo il vasto peri-

melro 2 delle mura e delle porle di Roma. 1 Longobardi di Tosca-

na si accamparono sulle allure del Gianicolo
,
tenendo le porle di

S. Pancrazio, di S. Pielro 3 e la Portese e cingendo in lal guisa lut-

la la cilia Iransliberina. Aslolfo col nerbo delle Iruppe pianto la re-

gia lenda inconlro a Porla Salara
,
dominando di qui le vicine por-

te. Alle porle di S. Giovanni e diS. Paolo e le allre atligue slavano

"

1 II Baronio, il Pagi, il Muratori, i) Cenni ed altri molti pongono que-

st* assedio di Roma nei primi tre mesi dell' anno 755. Ma il Lupi nel suo

Codex Bergomensi&y T. I, e il Mansi nelle note al Baronio, a. 756 mostra-

rono doversi ritardare d'un anno intero ; ed alleloro cronologiche dimo-

strazioni nuova luce aggiunse il Troya nel suo Codice longobardo, a.

DGXCII e DGXCIX. Senza ripetere qui i loro argomenli, noi diremo sol-

tanlo che la serie stessa degli avvenimenti narrati o iudicati daAn;.slasio

ft dal Codice Caroline nelF intervallo che corse tra il Trattato di Pavia

sulla fine del 754 e I'assedio di Roma, esig'e necessariamente pel suo natu-

rale sviluppo un periodo non di poche settimane ma di piu mesi, e percid

f assedio deve al tulto collocarsi nel 756.

2 II NIBBY
(
Roma antica, pag. 120

) assegna alle mura di Roma, quail

erano a quel tempo, il peri metro di circa 12 miglia romane; mentre og-

gidi ellegirano, secondo la misura fattane sotto Benedetto XIV, 15 miglia

e Ire quart! circa.

3 Questa che fin dal secolo V chiamavasi Porla S. Petri , stava sulla

sinistra del Tevere allo sbocco del Ponte Elio
( oggi ponte S. Angelo ) ia

laccia alia mole Adriana. Alessandro VI la dislrusse sul fine del secolo

XV, allorche congiunse la citta Leonina col resto di Roma. 1 Longobardi
toscani stendeano dunque le loro guardie dalla Porta di S. Pancrazio fino

al fiume verso Ponte Sislo, e di qui lunghesso il fiume fino al Caslello

Su Angelo, che allora chiamavasi ffadrianium , ovvero Caslrum Theodori-

d, avendolo il Re Teodorico pel primo convertito a uso di castello.
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i Beneventani
,
venuli anch' essi in gran numero alia chiamata dli

Re Astolfo. Imperocche , il Duca di Benevenlo che a quei di era

Liulprando , figlio di Gisolfo II e della piissima Scauniperga, ben-

ebe non fosse uomo di rea nalura
,
ne per se nemico del Papa, non-

dirneno siccome assai giovine e incapace di far lesta ad Aslolfo, do-

velte piegarsi ai suoi iniqui disegni e dargli grossi aiuti per la guer-

ra di Roma, a cui forse inlervenne egli in persona. Dei Longobardi

Spoletini non e falta menzione
;
ma

,
siccome Aslolfo tenea gia da

lungo tempo quel Ducato in balia assai piu assoluta che non il Be-

nevenlano 1, e probabilissimo che non vi mancassero e che anzi fa-

cessero una parte non piccola delle regie Iruppe. Del rimanente alte-

sta Anastasio che il Re longobardo per quest' impresa delFassedio fece

il massimo sforzo d'uomini e d'armi
,
chiamando alle sue insegne

tutle le sue masnade e conducendo conlro Roma da lulte le parti del

suo regno numerosi popoli 2.

La cinla delle mura di Roma ai tempi di cui parliamo era presso

a poco quella medesima che avea nel 403 edificata T Imperalore

1 Regnante Astolfo, i diplomi fan raemorla di Lupo, Duca di Spolelo^

fino alPAprile del 751. Dopo quest'epoca Lupo sparisce; anzi in una carta

Farfense del 4 Luglio seguente, Astolfo, confermando le donazioni di Lo-

po, qui FUIT DUX civitatis nostrae Spoletariae, espressamente significa che

non era piu Duca. Negli anni seguenti, tutti i dipl >mi Spoletani nominnno

il solo Re, senza niun Duca; sicche pare che Astolfo governasse il Ducato

come una delle regie province, con assoluta e immediata signoria. Bens! da)

Pratilli e dal Di Meo viene alFanno 753 allegato il nome di un cotal Duea-

Unolfo, che sarebbe succeduto a Lupo; anzi il Di Meo vaole che quest' U-

nolfo venisse in persona air assedio di Roma del 756. Ma niun document

sicuro e fin qui venuto a luce in prova di cio; onde il Fatteschi e il Troya

tengono almenoper assai dubbia 1'esistenza di quest
1

Unolfo. II primo Du-

ca Spoletano dicui, dopo Lupo, abbiansi memprie sicure , e Alboino,

del cui regno correanel 757 il primo anno; ma allora Astolfo era gia mor-

to. A quest
1

Alboino allude il Pap;i Stefano II nella Lettera ll a del Codice

Caroline, e di lui parlano le carte DCCIX, DGCXI, DGCXIV, DCCXVIII,
del Codice diplom. longobardo del TROYA.

2 Sed etiam et generalem faciens commotionem, cum universo regni svi

Longobardorum popnlo contra hanc Romanamvenit urbem, quamper trium

mensium spatia obsidens, ntque ex omni tircumdans parte, quotidie fortitw*

earn expugnabat etc. ANASTAS. in Stephano II.
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Onorfo, restaurata poi in vari tempi dal re Teodorico, da Belisario, da

Narsete e ultinramenle dai Ponlefici Gregorio II e Gregorio III. Sul-

la sinistra del Terere, cioe dalla Porta Flaminia fino alia Ostienseil

citemlo difforiTa- poco o nufta da quel cliC'Si vede arache oggidi; ma

otoe a queslo le mura seguit&vano tong-hesso il fmme, nella parte

superiore'dalla forta Ftominia
fino al Ponte Gianicotense che oggi chia-

masi Sisto, e nelFa parle inferiore dalle yieinanze delto scarico de'

manni fino a ragghmgere la linea della Porla Ostietose. Sulla destra

del fiume, le mura da Ponte Sisto salivano in swlla cima del Giani-

colo, dovVra la Porta Gianicetense, delta gia fin d'allora di S. Pan-

crazio e qirindi scendevano nnoTamenle al fiume a Porta Portuense,

posta non molto lungi dall'odierna Portese. Tntlo questo recinto era

coronato dl 587 torri e di 7100 merli; giacchc questo ^ appunto it

uumero cl*e ci lascio regfetrato il viaggfatore anonimo * che visilft

Roma neirottavo secolo o nei principii del roono e la cui relazione fir

pubbKcata dal Mabillon 2. Mail Yaticano con tutta la pianura, che

1 Nel dare la somma lotale, T Anonimo dice . Sunt simul turres

CCCLXXXIII, propugnacula VHMXX, pmternae VI, necessariae CVI, fene-

strae maiorts forinsecus IIMLXVI. Ma riscontrando i numeri parziali da

lui assommati, essi veramente danno torri 387 e merli 7160,, In vcce dl

3S8 e 70QO. Lo sbaglio pote essere del calcolatore 6 di chi male scrisse

o lesse male qualcheduna delle cifre romane ia cui i numeri, sono espres^

si nel codiee.

'2 II celebre Mabillon trasse in luce questa relazione da un codiee

mtwnbranacoo del IX secolo ch'egli scoperse nella biblioteca della Badia (H

Einsiedlen ia Svizzera, e la- pubblico nd Tomo IV de
1

suoi Vetera Anafo+

eta, col titolo di Descriptio regionum Urbis. Ella non e altro che un di-

giuno catalogo di nomi e urfordinata enumcrazione dei principali edificii

sacri e profani che dentro e fuori delle mura di Roma il viaggiatore, av-

viandosi da una delle po-rte a un dato termine, incontrava nel suo cammi-

no a destra e a sinistra. A quest
1

enumeraizione e ajggiunta una descrizio-

a&ipreeisa di ttitto il recinto delie mura, contando di porta in portailnu-
mera delle torri, dei propugnacoli, delle posterne, delle fioestre maggio-
ri e minori e persino delle latrine, e assommandone in fine il numero to-

tale. Ma per quanto sia povero e anche mendoso questo cotalogo, 6 non-

dimeno prcziosissimo, perche e il piii antico dopo le deserizioni lasciatecl

wl V seeolo da Publio VHtore e da Sesto Rirfo, ed b 1'unico ehe ci abbia
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dalle sue colline -si distende al fiume rimaneva inleramente scoper-

lo; e la Basilica di S. Pielro coll' atliguo Borgo, stava esposta, co-

me oggidi e -ancora quella di S. Paolo, ad ogni invasione dlnemici,

non da altro difesa cbe dalla santita celebratissima del iuogo. ^
I Longobardi pertanio, strelto da ognLparte con rigoroso assedio

i Romani, ai quali reslava appena libero il fiume, si diedero a bat-

tere con tutte le macchine e gFingegni Che seppero vigorosamente

le mura, ed a tentare-di e notte con frequent! e furiosi assalti 1., di

sforzarne Fingresso. Ma sempre indarno, altesolasaldezzadelle tor-

ri e delle corline, e la valorosa difesa eke faceano dalle hertesclie e

dai merli gli assediati. E fra questi segiialavasi rambasciatorrt franco

che allora trovavasi in Ronia, cioe TAbbate Guarnerio, il quale per

amor di S. Pietro, indossata sopra la tonaca monacale la-corazza di

guerriero, pieno di zelo e di coraggio scorreva di e notte su per le

mura, vigilandoe combattendo edanimando i combattenli, come egre-

gio campione diCristo 2. II piu forte del pericoli e degli attacchi sem-

bra cue fosse a Porta Salara, porta di funesta memoria ai Romani,

giacche per essa erano entrali nel 409 i Goti di Alarico a fare denlro

lacittaqueirorrendo sacco e macello che lestorieraccontaao. Qui sla-

va, come dicemmo, accampato il Re Astolfo col fiore dei suoi guer-

rieri, ed alterna\a gli assalti armati con proposte di pace, ma .pro-

tramandato la topografia di Roma nei tempi che corsero tra Tepoca di Be-

lisario e quella del Papa Leone IV, cioe di Roma qual era dopo le dava-

stazioni de
1

Barbari e della guerra Gotica, e prima che sor-gessero le mu-

ra della nuova citta Leonina.

1 Quotidie fortiter earn (urbem) expugnabat, dice ANASTASIO, 1. cit. E le

lettere 8a e 9* del Codice Caroline : Praelia fortissimo, die noctuque cum

pesslmo furore incessanter cum dwersis machims et adinventionibus pluri-

ms contra nos ad muros istius Romanae urbis commiseruitt, et non defiaie*-

bant impuynantes nos.

2 Di cio fanno testimonianza il Papa e i Romani aelle Lettere 8a e-S*

del Codice Carolino, ove dicesi : Praefatus vero Warneharius abbas pro
amore beati Petri loricam se indums, per muros istius afflietae. Mammae ci-

vitatis, viyilabat die noctuque, et pro nostra omnium Romanontrndrfeyisw-
ne atque liberatione, ut bonus athleta Ckristi , decertavit totis sws own vi-

ribus.
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posle degne della sua perfidia e barbaric. Imperocche accostandosi

sovente o mandando suoi araldi a parlamentare coi Roman! die sta-

vano agli spaldi delle mura, diceva loro : Apritemi Porta Salara e

fatemi enlrare nella cilia e consegnatemi nelle mani il vostro Pon-

lefice, che io allora vi traltero con piel& : se no
,
rovesciero a terra

le voslre mura e vi passero tulli quanti a iil di spada, e slaremo a

vedere chi vi campera dalle mie mani 1
. Ma non fu mai ascol-

tato ;
ne si trovo ,

la Dio merce, fra tutli i Romani d' allora un solo

che prestasse fede alle parole del perfido Longobardo, o che volesse

tion villa cosi infame comprare a se la vita, ed alia patria non gia la

salute ma il servaggio. L' amore e la gratitudine di tulli i cilladini

verso il Papa e il sapere che in lui slava la vera salvezza e forza lo-

TO, congiunto all' avversione elerna de' Romani conlro il giogo lon-

gobardo ,
li tenne tulli unanimi e coslanti nel proposito di palire col

Papaogni cslremila, piulloslo che abbandonarlo e gittare lui e se

itessi in mano di Aslolfo.

Ma il furore degli assedianli quanlo piu duro Irovava Tinloppo al-

le mura delle cilia, tanto piu impetuose riversava le sue collere so-

pra la campagna e i luoghi dinlorno, empiendoli di strage e di de-

solazione. Anaslasio T accenna in poche parole ,
dicendo che Aslol-

fo omnia quae erant extra urbem ferro et igne devastans atque fun-

dilus demoliens consumpsi!, ed aggiungendo che multa corpora san-

ctorum effodiens eorum sacra mysteria ad magnum animae delri-

menium abslulit. Ma chi voglia saperne piu ampiamente i parlicola-

TI , dee leggere la relazione die ne fecero gli assediali medesimi ,

cioe il Papa con lullo il Senato e popolo romano
, nelle letlere a Pi-

pino. Dopo aver esposlo come i nemici avcssero circoodalo lulle le

mura e le porle della cilia
,

essi
( prosiegue la relazione parlando

specialmente dei Longobardi Bencveulaui) roviuarono col i'erro e col

fuocoa grande spazio inlorno lulli i poderi fuori delle cUa, posero

In fiamme tulle le case dislruggendolc quasi lino ai fondamenti
,

1 Saepius nobis direxit dicens : Aperite milii portam Salariam, et ingre-

diar civitatem et tradite mihi ponlificem vestrum et kabebo in vobis compas-
sionem. Alioquin muros subvertens, uno vos gladio inlerficiam, et videam

vos eruere possit a manibus ineis. COD. CAROL. Ep. 8.
4 e 9.*
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mcendiarono le chiese di Dio, e getlando nel fuoco le immagini sa-

oratissime del Santi colle loro spade ivi le fecero consumare, e gli

stessi sacrosanti inisleri, cioe il corpo del Signor Gesu Cristo, pose-

ro in certi contaminati lor vasi che chiamano folli, e poi li mangia-

vano dope essersi gia infarcito il venire di copiosecarni l; eloglien-

do agli allari ed alle chiese di Dio i sacri veli e ogni sorta di orna-

menti, quel che e pure troppo crudele a dirsi, se ne servirono ai

propri usi; i monaci, servi di Dio, che dimoravano pel servigio di-

vino nei raonasteri
, percossero con gravissime batliture, e molli ne

dilaniarono; e violarono, strappandole con gran crudelta dal loro ri-

tiro, le sacre vergini e le recluse, che fin dall'infanzia e adolescenza

loro per 1'amor di Dio s'eran poste sotto clausura, ed alcune eziandio

uccisero neiratto stesso del contaminarle; ed incendiarono tutte le

ville e case rustiche di S. Pietro e quelle di tutti i Romani
,
abbru-

ciando, come si e detto, le case poste fuori della cilia 2 e distrug-

gendole di pianla ;
e si porlarono via lulti i besliami

,
e lagliarono

le vigne quasi fmo alle radici
,
e calpestando le messi divorarono

ogni cosa
;
sicche ne al clero della Sanla Chiesa nostfa ne a verun

abitanle di questa romana cilia e rimasla piu speranza di vivere v

avendo i nemici, come si e delto, consiimalo ogni cosa col ferro e

col fuoco, ed ucciso molte persone. Inoltre scannarono molli, uomini

1 Queste empleta e profanazioni sacrileghe, perquanto sembrino incre-'

dibili, non possono negarsi, senza tacciar di sciocco o di bugiardo tutlo

il popolo e Senato di Roma e il Pontefice stesso con tutto il Clero che ne

fanno qui testimonianza espressa. Del resto, come la storia di tempi an-

cbe a Hoi piii vicini dimostra, niim eccesso e incredibile in soldati, bria-

chi di vino e di sangue, soprattutto se siano di quella tempra squisita-

mente barbara di cui furono i Longobardi, tra i quali inoltre regnava piu

d'una superstizione, e forse ancora durava qualche reliquia deR'antico pa-

ganesimo. Bensi e da credere che ne il Re Astolfo ne il Duca Liutprando fosse-

ro complici ditanto delitto; anzi ilRe che per devozione, benche malintesa,

facea rubare i Corpi santi da Roma e portarli a Pavia, dove loro fabbrico

eratorii e chiese, dovea essere ben lontano da empieta si nefanda.

2 II Conlinuatore di Fredegario conferma questo racconto, dicendo :

( A.istulfus) iterum ad Romam cum exercitu suo veniens, finibus Romanorum

pervagans, atque regionem illam vastans, ad ecclesiam sancti Petri perve-

niens, ct domos quas ibidem repent maxime igne coiyremavit.

'

*

Serie IV, vol. VIII. 5 M Scttembre I860



66 ORIGINI BELLA SOVRANITA TEMPORALE DEI PAPI

e donnc, della numerosa servilu di S. Pielro c di tiilti i Romani, ed

allri molti condussero sclriavi. E perfino gHnnocenli bambini slrappali

dalle mammelle delleloro madri, uccisero colic madri stesse, violate

di viva- forza; e tanti mali insomma hanno falli cotesii erapi Longo-

bardi in qucsta provincia di Roma, quanti certamente non furoDO

commessi mai dalle gcnti pagane; sicche le pietre stesse, se cosi puo

dirsi, al vcdere la nostra dcsolazione, ululano con noi 1. Fin qui

la rclazione dei Roman! assediati; e le atrocila ond'essi furono spet-

lalori e vittiiue, mostrano quanto fosse ancor viva e verde nei Lon-

gobardi dcH'ottavo secolo tulta la barbarie dei loro feroci anlenatL

I furofi di Agilulfo e le calamita che S. Gregorio Magno ebbe a

piangere ai suoi di con si dolorosa eloquenza, quando vedea ogni

cosa intorno a se piena di sangue e di desolazione, e i suoi Romani

trucidati o ruvitilati o slrascinati via come cani colle funi al collo per

essere venduti schiavi 2
,

furono cencinquanV anni dopo ,
dal re

Aslolfo e dalle sue masnade, solto le mura medesime di Roma, non

solo eguagliale, ma vinte.

Intanlo fra quesli orrori eran gia trascorsi quasi due mesi, senza

che da niuna parte apparisse indizio di soccorso o raggio di spe-

ranza airasscdiala cilta. Gli assedianli non che non rallentare pilnto

Fimpeto e la pertinacia degli assalli, sembravano vieppiu accre-

scerlo quanto piu speravano d'esser vicini alia vittoria
;
e lenendo

questa omai per sicura insullavano ai Romani
, gridando : Ecco

che siele da ogni parte circondati dalle armi nostre-e non scampe-
rele. Vengano ora

, vengano i Franchi e vi liberino dalle nostre

man! 3
. E forse la carestia dei viveri o la stanchezza e la searsez-

za sempre crescente dei difensori facea gia lemcre ai Romani deU'e-

sito di si feroce lolla, e nelle fantasie di molti g$ balenava forse

quel giorno sanguinoso, in cui Aslolfo penelralo a viva forza nclla

1 COD. CAKOL. Ep. 8a e 9.
a

,,.,,,

2 S. GEBG. M. Epistolarum L. V, ep. 40 ad Mauricium Angusturn ; Gf.

llomil. in EzecMel. L. II. homil. 6 et 10.

3 Jta enim cum magno furore exprobrantes nobis asserebant : Ecce cir-

eumdati estis a nobis et non effugiclis manus nostras. Veniant nunc Franci
ft eruant vos de

manityis nostris. GOD. CAROL. Ep. 8 e 9.
a
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eitta farebbe quei macelli che piu volte avea minacciato e die dalla

ferocia sua e do' suoi doveansi senz' altro aspettare.

Perlanto, in cosi estremo frangente ,
il Papa coi principal! della

citta risolsero di fare ogni sforzo per !ndnr Pipino a tornare pronta-

mente colFesercito in Italia, giacche in questo era Tunica speranza

delta loro liberazione. La stretta guardia che i Longobardi faceano

da ogni parte intorno alia citta e agli sbocchi del fiume
,
e il tener

che faceano in lor potere tutte le lerre del Ducato
,
rendea difficile

agli assediati Finviare a man salva messaggieri e dispacci per Fran-

cia : nondimeno riusci loro, benche a gran rischio 1
,

di far par-

tire le lettere e i messi
,
che per via di mare giunsero felicemente.

Questa importantissima missione fu affidata dal Papa a quattro illu-

stri personaggi ,
nominati nelle lettere medesime, cioe Giorgio Ve-

scovo, Guarnerio Abate, quel medesimo ch
1

era venuto a Roma co-

me messo di Pipino e s'era segnalato nella difesa della citta, e Teo-

dorico e Comita, cui il Papa chiama magnificos missos nosiros.

Delle due leltere
,
che sono la 8.

a e la 9.
a del Codice Carolino,

la prima e indirizzata a Pipino e a tutta la nazione franca in nome

del Pontefice e di tutti i Romani
,
con queslo titolo : Domnis ex-

cellentmimis Pippino, Carolo it Carolomanno , tribus regibus el

nostris Romanorum patriciis ; sen omnibus episcopis, abbatibus ,

presbyteris et monachis, sen gloriosis ducibus, comitibus, vel cun-

<cto ewerwiw regni et provinciae Francorum , Stephanus Papa ,

et omnes episcopi, presbyteri, diacones, sen duces, chartularii ,

comites ,
tribuni , et unwersus populus et exercitus Romanorum.,

mines in 'afflictions positi. L'altra e scritta dal solo Ponlefice quasi

confidenzialmente al solo Pipino, con questo indirizzo : Domno ex-

cellentissimo filio et nostro spiritati compatri Pippino regi Franco-

rum et patricio Romanorum
, Stephanus Papa ; e contiene

x

qual-

he tratto piu commovente che si riferisce alle relazioui personal! di

Stefano con Pipino e coi membri della Real famiglia. Ma del resto

le due lettere contengono i medesimi sens! e quasi in tutto anche

le medesime parole.

1 Vix potuimus per maximum ingenium marino itinere praesentes nostras

Utteras et missos ad tuam excellentissimam Christianitatem dirigere. Ivi.
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Elle cominciano con nno scoppio di dolore altissimo
,
dicendo :

In qual luttuosa cd amarissima tristezza noi siamo immersi, e da

quali affanni ed angustie assediati, e quante lagrime, colF incmdi-

re continuo dei mali, si versino dai nostri occhi
,
noi crediamo che

lo narrino le voci stesse di lutti gli elementi. E chi infatti puo ve-

dere queste tribolazioni e non piangere ? Chi udire le calamity che

ci opprimono e non ululare ? Quindi noi colla casta Susanna dicia-

mo : Angusliae nobis undique, et quid agamus ignoramus. Cri-

stianissimi
,
ecco venuti sopra di noi i giorni d'ambascia

, ecco i

giorni di pianto e d'amarezza
; imperocche quel che temevamo dai

Longobardi e avvenuto . E qui entrano a narrare la dolorosa sto-

ria deir assedio, cominciato nelle calende stesse di Gennaio
,
con

tutli gli orrori gia da noi riferiti
;

essere gi& il cinquantesimo quin-

to giorno
1 che essi ne sostengono le dure strette

,
resistendo ai

continui e feroci assalti del nemico
;
ed ora

,
ridotti agli estremi

,

avere scrilte queste lettere con molte lagrime ,
che vorrebbero mi-

ste anche al proprio sangue per impietosire piu facilmente di se.

Pregano pertanto e scongiurano coi piu efficaci termini il Re Pipino

co' suoi Franchi, per quanlo V e di piu sacro, per la loro gloria ,

per le loro promesse , per la salute dell' anima propria ,
a correre

pronlamente in soccorso ed a liberarli dalle mani dei Longobar-
di loro mortalissimi nemici. La nazione franca avere gia salvato

tulti i popoli che a lei fecero ricorso
; tanto piu adunque dovere

ora salvare la Chiesa santa di Dio e il suo popolo , che pone in lei

ogni sua salute. Dopo Dio e S. Pietro, le vile di tutti noi Romara

slanno in mano vostra; e se ci tocca di perire, pensate bene di cM
sara la colpa. Tenete ben per fermo, o Cristianissimi, che se a noi,

tolga Iddio ! accade qualche sinistro e rovina
,

voi dovrete render

conto di ogni cosa al tribunale di Dio. Ah! piuttosto, o dileltissimi
,

fate di liberare quei che dopo Dio a voi ricorrono
,

affinche nel

di del fuluro esame, ricchi di buoni frutti, possiate dire : Signor
nostro e Principe degli Apostoli, S. Pietro

,
ecco noi tuoi clienti

,

compiendo la camera e servando a te fede, abbiamo difeso e libe>-

rato dalle mani dei persecutori la Chiesa di Dio
,

dalla clemenza

1 Di qui si deduce la data delle Leltere, che fu ai 24 di Febbraio,
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superna a te confidata, e presentandoci immacolali innanzi a te, ti

offriamo i tuoi figli die ci hai commesso di liberare dalle mani dei

nemici, te li offriamo salvi ed incolumi. Cos! e nella presente vita

e nel secolo venture
,
voi meriterete i gaudii e i premii celesti, e

ascolterete quella paterna e desiderabile voce : Venite , benedicti

Palris mei, percipite regnum quod vobis praeparatum est ab ori-

gine mimdi. Raccomandano poi i messi apportatori delle lettere,

i quali daranno a voce piu ampi ragguagli, ed alle cui parole do-

vra prestarsi interissima fede; e conchiudono rinnovando caldissime

istanze di pronto soccorso.

A queste due lettere, gia per se autorevolissime ed urgentissime,

una terza fu aggiunta ,
nella quale il Papa e i Roman! posero forse

maggior fiducia
,
non solo per la singolarissima novita della forma >

ma perche ella toccava piu vivamente il tasto religioso, sensibilissi-

mo nel cuoredi Pipino e deiFranchi. Questaela celebre Prosopopea

di S. Pietro, in cui il Principe medesimo degli Apostoli parlando in

proprio nome esorta il Re e la nazione dei Franchi a venire in soc-

corso della sua citt e del suo popolo di Roma : monumento in tal

genere unico in tutta la storia diplomalica del Papato. Petrus voca-

tus apostolus a lesu Christo Dei mm filio, cosi comincia la lette-

ra 1
, . . . . el per me , omnis Dei catholica et apostolica Romano,

Ecclesia, caput omnium ecclesiarum Dei, ipsius Redemptoris nosiri

sanguine super firmam fundata pelram , atque eiusdem almae Ec-

clesiae Stephanus praesul, gratia, pax et virtus ad eruendam eam-

dem sanctam Dei Ecclesiam et eius ROMANUM POPULUM MIHI COM-

MISSUM de manibus persequentium plenius ministretur a Domino

Deo nostro , vobis viris excellentissimis Pippino , Carolo et Carolo-

manno, tribus regibus, atque sanctissimis episcopis, abbatibus, pre-

sbyteris vel cunctis religiosis monachis , vefum etiam ducibus , co-

mitibus et cunctis generalibus exercitibus et populo Franciae com-

morantibus. Dopo quest
1

indirizzo, S. Pietro ricordali i privilegi del

suo primato apostolico 7
e le grazie preparate ai fedeli della sua

Chiesa, tra i quali gli sono specialmente cari i Franchi che tiene per

figli adottivi e per suoi peculiares inter omnes gentes, li esorta cal--

1 CODICE CAROLINO, Ep. 10.
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damente ,
ad defendendmi de manibus adcersariorum hanc Roma-

nam civitatem et populum mihi a Deo commissum , sen et domum,

ubi secnndum carnem requiesco ,
de contamindlione gentium eruen-

dam\ e vuole che lo ascoltino, come se egli parlasse loro vivo e

in persona, tamquam praesentialiter in came vims assistens coram

vobis
,

. . . . quia etsi carnaliter desum , spiritualiter autem a vobis

non desim. Ne egli solo
,
ma attesta che con lui la Vergine SS. e

Madre di Dio Maria e i Troni e le Dorainazioni e tutti gli angeli del

cielo e i martiri e i confessed e tutti i santi, li esortano e scongiura-

no a difendere la Chiesa e la citta di Roma e a liberarla dai Lon-

gobardi, ne, quod absit, corpus meum quod pro Domino lesu Chri-

sto tormenta perpessum est, et domus mea, ubi per Dei praeceptio-

nem requiescit, ab eis contaminentur, et POPULUS MEUS PECULIARIS

lanietur amplius ,
nee trucidentur ab ipsa LANGOBARDORUM gente,

qui tanto flagitio periurii regi existunt, et transgressores divinarum

Svripturarum probantur. Promette loro grandi prosperila in questa

vita e premio eterno neiraltra
,
dummodo meam Romanam timta-

tem et populum meum peculiarem, fratres vestros Romanos , de

manibus iniquorum Langobardorum nimis velociter defenderitis.

Li sollecita ad accorrcre con pronto e velocissimo aiuto, prima che

il danno non si faccia insanabile. Li minaccia dei castighi eterni
,

non che di lemporali sventure
,
dove manchino a quest

1

ufficio ed

onore di suoi campioni ch'egli ha loro conferito e ch'essi hanno gia

accellato : declaratum quippe est
, quod super omnes gentes quae

sub caelo sunt
, vestra Francorum gens , prona mihi apostolo Dei

Petro exstitit, et ideo Ecclesiam quam mihi Dominus tradidit, vobis

per manus vicarii mei commendavi ad liberandum de manibus ini-

micorum. E dove Tadempiano fedelmente
,

li assicura della sua co-

stante protezione ,
e promelle loro vitloria sopra tutli i nemici

,
ri-

cordando loro in prova di cio quella che gia egli loro concesse a

Susa
,
dove inimicos sanctae Dei Ecclesiae

,
dum contra vos prae-

lium ingruerunt, a vobis qui parvo numero contra eos fuistis, pro-

sternere fed.

Tali sono i sensi di questa famosa letlera
,
rozza di stile secondo

quei tempi, ma piena di efficacissime formole d'esortazione e di ga-

gliardi motivi, attissimi a commuovere Tanimo di Pipino e dei
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Franchi. I Centuriatori di Magdeburgo l
, grand! lodatori degF Ico-

noclasli Bisantini
,
e nemici rabbiosi de

1

Papi ,
e dopo essi piu d'un

cattolico poco riverente alia S. Sede
,
hanno condannato o deriso

questo monumento, come una finzione indegna, immaginata da Pa-

pa Stefano per abusare della credulita e del pio entusiasmo dei

Franchi. Ma chi ha fior di senno e vuole per poco riflettere
, vedra

chiarissimo quel che vide lo stesso Edoardo Gibbon 2, che cioe Pa-

pa Slefano non prelese punto d' ingannare o di far credere a di-

spacci piovuligli dal cielo, ma unicamente di persuadere e com-

muo.vere, usando una figura reltorica usitatissima presso gli oratori

diogni tempo. A chi non son note le^rosopopetfdegliantichipagani

nelle quali s' introduce la patria a piangere ,
a pregare ,

a far la-

menti o rimproveri o minacce ? Ora la patria dei Romani era nel

756 in pericolo gravissimo, e questa patria si gloriava d'appellarsi

la citta di S. Pietro. Fu dunque ,
nel Papa o in qua! che si fosse

Fautore della lettera
,
naturale ispirazione di eloquenza crisliana

,

esaltata dal dolore e dal pericolo, F introdurre S. Pietro stesso in

alto di supplicare e scongiurare per la clifesa della sua Roma i fe-

deli suoi Franchi
;
ne questi per cerlo Tintesero altramente.

Del resto ella riusci ottimamenle all'effelto desiderato. Pipino dal

tenore di quesla e delle due altre letlere non meno che dai raggua-

gli ch
1

ebbe a viva voce dai messi romani
, persuaso dell' estremo

pericolo e delF urgentissima necessila in cui trovavasi Roma
,
e sti-

molato per altra parte gagliardamente dal debilo delle sue sacre

promesse ,
dalla sua devozione profonda a S. Pietro

,
di cui vedre-

mo tosto una prova insigne, e dal decoro stesso della sua gloria, la

quale si sarebbe in faccia a tutto il mondo oscurala di macchia

eterna
,
se Astolfo avesse potuto impunemente calpestare i giura-

menti a lui fatti nel Trattato di Pavia e offendere Roma, di cui egli

avea preso si solennemente col litolo di Palrizio de
1

Romani il pa-

trocinio armato
;
risolse di accorrere prontamente col suo esercito a

liberare gli assediati
, ripassando le Alpi e spingendosi ,

se fosse

d'uopo, fmo alle rive del Tevere. Qual esito avesse questa seconda

calala di Pipino in Italia, lo narreremo altra volta.

1 Centuria VIII, pag. 725. 2 Istoria della Decadenza ecc. c. 49.
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I Martiri delta liberta italiana dal 4794 al 4848, Memorie rac-

colte da ATTO YANNUCCI. Terza edizione, accresciuta e corretta.
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Soltili e varie sono le arti che i riformatori del mondo s'ingegnano

da buona pezza di meltere in giuoco , per soqquadrare da imo a

sommo la famiglia dei popoli crisliani. Ma niuna e cosi asluta e per-

niciosa come quelta, divenlala oggimai volgarissima ,
di storcere a

sensi o profani o maligni Y auguslo linguaggio del Vangelo e della

morale ; stravolgendo per tal maniera con la significanza delle voci

la genuina reltezza dei concetti. Perocche egli e un tornare bel

bello air anlico eccesso del mutavenmt ius
,
che Iddio per bocca di

un profeta rinfacciava terribilmenlc ai figliuoli di Adamo tralignati 1.

Che tale poi sia lo scallro vezzo dei novalori
,
non e gran fatto a

capacilarsene. Basla girarc un'occhiata su le stampc che scagliano

1 ISAIA XXIV, 5.
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fuori giornalmente, per seduzione degFincauti. Vedasi ivi quali og-

gelti si adornino con gli aggiunti di pY, di sacri, di santi; quali af-

fetti si magnifichino come puri e divini
; quali atti si onorino per

lenefici, virtuosi ed eccelsi; quali uomini si titolino di angeli e di

redentori; a quali imprese facciasi nome di missione, di apostolato,

di riscatto, di sacerdozio, di rigenerazione; con quali nefanditSi

pretendasi di accoppiare la incontaminata gloria della croce
;
ed in

quali perfidie cerchisi di accomunare la Chiesa con Babele
,
Satana

col Verbo.

Quindi e che nelle coscienze si va originando a poco a poco uno

scompiglio, un guasto, un pervertimento funestissimo di giudizii cir-

ca la onesla pratica delle cose. E molti che pure sono uomini bat-

tezzati
,
a sentirli discorrere o a leggerne le scrilture

, paiono avere

smarrito perfino il lume deirintelletto, non che il celestial raggio che

ebbero iufuso nelle acque della salute.

Ne ad altro che a cio sembrano mirare cotesti corrompitori delle

immagini di Dio. Vorrebbono spegnerne dalle menti
,

se possibil

fosse, la doppia luce di ragionee di grazia che le nobilita, operando

in esse di primo colpo quella che dicono rivoluzione delle idee ;

e poscia, istigatele a quella dei fatti, abbassarle, avvilirle e convol-

gerle nel fango d'ogni turpitudine ad imbestialire coi giumenti, o ad

imperversare coi demonii. Ed in vero falsata che sia negli animi la

siuderesi
,

cotalche il male si stimi bene e torto il dirilto
,
oV e piu

una regola di costume che non si risciolga nel capriccio degli appe-

titi, o un vincolo di socievolezza che non si muti in catene ed in

ceppi? Ond'e che 1'uomo individuo, scaduto cosi da qualunque ec-

cellenza soprannaturale ,
condurra vita preltamente animalesca ;

e

F intero consorzio
,
a guisa di mandria feroce

,
curvera il collo fre-

mente a chi ha piu noderuto il bastone.

In queste e simili considerazioni mille volte ci si e divagato il

pensiero, mano mano che con occhio restio scorrevamo il paio di vo-

lumi ricordati qui sopra. Or dovendo noi trattenere i nostri lettori in-

torno a cotesti libri, abbiam creduto profittevole sfogarci in prima con

raccontare le distrazioni che essi ci hanno cagionate : maggiormente

che, dai frontispizi anche soli, parecchi gia si saranno avveduti che
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noi cosi procmiando siamo entrati in casa per la porta. Vero e che

ncssuna dellc due operette c nuova di pianta. Anzi quella del Ric-

ciardi e tal quale usci fuori anni indietro : Taltra poi del Vannucci,

comechd ritoccata e crcsciuta d
1

alcunc giunlerelle ,
non e tultavia

pur essa che una ristampa. Ma da che il signer Felice Le Monnier

si e sentito raosso, non sappiamo da qual zelo, a fare d'ambedue un

fresco dono air Italia
; pero noi avremo iFrinnovato in conlo di no-

vello, e senza piu veniamo ai ferri.

Come dai tiloli si fa manifesto
,
unico e lo scopo d'amendue i la-

vori : narrare cio6 i patimenti ed i supplizi di tali, cui appiccano lode

di Martin. A cio che poi fin dalle prime sia palese che questo vo-

cabolo 6 usato non per figura ,
conforme si suole in tutte le lingue

modcrne
,
ma in proprio e stretto significalo Hlurgico ;

il Vannucci

ncl bel principio pone a risconlro i martiri della religione crisliana

coi martiri della liberta
,

che confermavano T ardente fede col

sangue: e li pareggia. Vuole che ne sia sacra e venerata la

memoria. Meglio ; giusla lui debbonsi visitare con religione i

loro sepolcri, debbonsi celebrare neglMnni e nei canti, debbonsi in-

segnare i loro nomi alia gioventu e confortarla ad esser generosa

quanto furono essi, e a prenderli a modello. Appunto ! il medesimo

che si cosluma pci Sanli del Leggendario ,
e per le Sante del Libro

delle Vergini. Che piu? Si augura che il culto ne divenga popo-
larc e solenne

,
che le loro ceneri sieno raccolle in uno splendido

tempio ,
che i loro nomi si scrivano nei cuori della moltiludine 1.

Resta soltanto che il Vannucci prescriva la Messa ed il rito, e noi

dimanderemo in che si differenzi Tossequio da lui richiesto pei

martin della liberta, da quello con cui la Chiesa cattolica onora i

martin di Gesu Cristo. II perche non sembra da dubitare che egH

appone al termine di marlire un senso pienamente religioso.

Alquanto meno aperto ^ il Ricciardi, il quale nei suo Marlirologio
non ostenta il fervore di devozione che apparisce nei compagno.
Con lulto ci6, avvegnache egli altresi adorando si volge alia sacra

memoria dei martiri
,

i quali sono lutt'uno con quelli del Vannucci;

1 Introduziorre pag. 6-7.

.....
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c sospira che oh! santa a noi sia
,
oh ! sia benedelta in perpeluo

dai buoni la loro memoria gloriosa ;
e invocandoli esclama: oh!

abbialevi eterna lode voi tulti 1
; per questo non riputiamo teme-

rita asserire, che pur egli connelta al mentovato vocabolo unasigni-

ficazione poco dissomigliante da quella delFaltro Autore.

Recato in sodo queslo valore della parola, e da vedere quali con-

dizioni generalmenle si ricerchino per essere marlire, e quindi inve-

sligare ,
se e come avverinsi negli eroi porlati alle stelle dai due

scrittori. Chiarire un lal punlo non puo essere altro che fruttuoso
,

ora in ispecialta che
,

dalle Alpi al Faro
,

si regalano a catasle le

aureole del martirio.

La voce martire
,
che deriva dai greco nap-wp, suona per se testi-

monio. Eccetto il caso di pochi eretici che affettarono di appropriar-

lo ai loro seguitatori puniti di pervicacia, questo vocabolo in lutti i

secoli delF era cristiana fu, per universale consentimento, privilegia-

to a denominare i fedeli morti confessando Gesu Figliuolo di Dio. I

quali percio furono cosi appellati ,
che spargendo il sangue testimo-

niarono la divinita della sua persona ,
della sua dottrina, della sua

Cbiesa 2.

*San Tommaso e con lui i maestri della teologia insegnano, d'ac-

cordo con la tradizione dei Padri, che il martirio e un atto di virtu,

per la quale 1'uomo sta forte nella giustizia e nella verita
, contro

F impeto dei persecutori 3. Adunque e dell
1

essenza sua che ragione

del patire sia la verita e la giustizia: e non mica (si badi) una ve-

rita e una giustizia qualunque ;
ma qnae secundum pietatem est,

quae per Christum nobis innotuit 4
: che c dire una verita e una giu-

stizia
,
la quale con la fede rivelata si colleghi, e pew ancora si levi

ad ordine superiore alia natura. Cio e si indeclinabilmente necessa-

rio, che da questo si ritrae T allra condizione formale del verace

martirio, che e la morte; dovendo il campione di Cristo, roesso al

cimento, rendere testimonianza che egli in comparazione del bene

1 Proemio pag. 1-2.

2 V. Agostino, Enarratio in Psal, CXVIII In Epist. loannis ad

thos, Tract. I. ecc.

3 Summa II. II. Q, 124. a. 1. corp.
- 4 Ivi a. 5. o.
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insensibile, che e il vero cd il giusto di fede, ha in ispregio il fon-

damento stesso dei beni sensibili, che e la vita 1. Tollo questo re-

quisite
suslanzialissimo del penare e morire per la verita e giustizia

soprannalurale, il concetto cristiano di martirio perisce, e confonde-

si col penare e morire comune di chiunque soccombe ad una sover-

chieria nequitosa. D'onde e venuta la sentenza notissima di S. Ago-

stino, passata poi in proverbio, che la causa fa uno martire non la

pena.

Torniamo a noi. / martiri delta liberta italiana descritti dal Van-

nucci e dal Ricciardi, di quale verita e di quale giustizia si costi-

tuirono testimoni? Dalo ancora e non concesso, che la causa, per la

quale affrontarono i patiboli ed i moschetti, fosse stata giusta e vera,

certo e che ella non avrebbe valicalo i limiti di una politica terreslre

e mondana
; eppero incapacissima di sublimare alia corona del mar-

tirio gV infelici che a vitlime le s' immolarono. Per quanto si affan-

nino gli odierni banditori di liberta patria, non giugneranno mai a

provare che quesla sia da se un di quei beni, i quali Cristo ha pre-

dicati ed innalzati a dignila superna ;
intanto che spendere la vita

per lei, siail medesimo che spenderla propter testimonmm Christi,

nel cheS. Agostino riduce il marlirio. Tranne Tamore alia patria

del cielo per cui siamo creali, e alia liberta di spirito che ci franca

dalla colpa; non e in tutto TEvangelio pure un iota che ci provochi

a risguardare altra patria ed allra liberta qual bene di ordine divino,

spettante al tesoro della grazia e della fede.

Piu presto se teniam d' occhio gli esempi che il Salvatore ci ha

porlo allorchf era mortale siccome noi, dovremo inferirne che esso

tanto non apprezzava la liberta civile per bene di prima sfera
,
che

anzi non ne fece verun capitale. Egli di falto si elesse in patria una

terra signoreggiata da stranieri conquistatori, e governala a lor no-

me da un Principe cui slava meglio il capeslro nella strozza, che

non il diadema in fronte. Eppure con tulto che e' fosse ultimo ram-

1 Ad martyrium ergo pertinet ut homo tcsiificetur fidem, se opere osten-

dens omnia praesentia contemnere, ut ad fulura et invisibilia bona perve-
niat. Quamdiu autem homini remanet vita corporalis, nondum se opere osten-

dit corporalia cuncta despicere. S. Tom. 1. c. a. 4. o.
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polio della prosapia di David e giuridico erede del trono d' Israele,

proferi mai una sillaba che incitasse i popoli a bramare almeno scos-

so il giogo di Tiberio, spezzato lo scettro di Erode, rivendicatoil na-

zionale diritto della Giudea ? Bene a cio lo incalzavano le turbe, ac-

clamandolo persino Re ed offerendogli la corona: ma egli si sottras-

se con la faga. E quando i FartSei
(
che erano i moderati di que'tem-

pi) tentarono di c6rlo al laccio d'una suggestiva interrogazione; for-

seehe non li svergogno, replicando loro che si rendesse a Cesare la

debita suggezione e gli si pagasse il tributo
;
come lo pago egli in

vista d'ognuno, operando un miracolo a bel disegno ?

Ogni cosa fu documento nelle operazioni di Cristo. Ma Ira i vari

ammaesiramenti che da cotesta sua sprezzatura della patria lempo-

rale si debbono raccogliere , principalissimo e queslo : che egli sopra

toitto ci voile innamorati della eterna, rispetto alia quale ogni anima

vivente quaggiu e confmata in un angoscioso pellegrinaggio, che puo

si diversificare di appellazione e di sito, non pero di miseria. Laonde

ancora Dante la nel Purgatorio, avendo cerco a un' ombra

S' aniraa e qui tra voi che sia Latina
;

con sapientissima leggiadria fecesi rispondere

frate mio, ciascuna e cittadina

D'una vera citta
;
ma tu vuoi dire

he vivesse in Italia peregrina
*

.

II che sia delto non a fine di svilire la fiamma generosa di carita

che qualunque uomo deve nudrire per la patria sua, ma a fine di

dare a cotesta carita la valuta che le si avviene. Allro e il merito

del citladino
,
altro quello del crisliano. Molti gentili adempierono

con cuore magnanimo gli uffizi cittadineschi : ma non percio si lu-

crarono la gloria eterna. La prima e verace patria dell' adoratore

di Cdslo e la celeste, per cui unicamente e creato ed alia cui con-

secuzione ha da anelare nolle e giorno. La terrena e sotto di lei, e

da amarsi dopo di lei e soltanto in ordine a lei. Chi cosi adopera e

I Canto XIII.
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eittadino crisliano ;
c chi no, sara cittadino spartano, sara ateniese y

sara quirile ;
cristiano non mai.

Concludiamo perlanto die, supposta eziandio verissima o giustis-

sima la ragione, per cui morirono gli eroi de' noslri Autori, questa,

essendo di mcrito puramenie politico c naturalo, non ne seguireb-

be a niun patio che si abbiano a fregiare della palma di martiri e

da venerare con osservanza religiosa. Quest' onore lo decretalddio r

per oracolo della Chicsa, a que'soli solissimi avvenlurati che sugel-

lano col sangue la sovrumana causa di Cristo: ne senza profanitSt

puo tributarsi ad altri, pognamo pure che sieno spirati per cagione

umanamente nobile ed esimia.

Se non che fu poi ella una tal ragione, cosi giusta e vera come

la supponemmo? Noi dopo lette e spremute lo pagine dei due Mar-

tirograft , ne abbiamo ricavalo che i loro campioni furono quasi

tulti solennissimi ribelli ai legitlimi Poteri d* Italia
;

e che patirono

il supplizio o Fesilio o la prigionia od altro, percbe avevano tramato-

contro essi Poteri
,
o favorite le rivolte compiute ai danni loro. II

che diviene evidenlissirno a chiuuque consideri nulla piu che la

parlizione delle classi, in cui il Vannucci divide quesli suoi can ca-

pi. Sono tre principalmente. Repubblicani della Partenopea e della

Cisalpina, congiurali della Carboneria e demagoghi della Giovane

Italia. Omettiamo una quarta classe che comprende gli uccisi nclla

guerra deUIndipendenza , per cio che di costoro appena da un

cenno di volo; e noi altrove gia ne abbiamo favellato quanto

basta l.

Per quel che spetta alia causa delle Repubbliche sul cadere del

secolo scorso piantateci in casa dalla Francia regicida ,
oltre la di-

chiarazione esplicita che della sua malvagitDi fanno il Vannucci e il

Ricciardi, esibendola qual termine di cospirazioni macchinate in odio

dei Re; ecco la senlenza che Ccsare Cantu ne reca nella sua Storia

Universale. La rivoluzione in Italia era stata desiderata o gradita

dai ricchi, dai mercanti, dai dottr, dai begli spiriti, i quali a vicenda

se ne disgustarono vedendola cosi diversa dalla speranza: il popolo-

1 Serie IV. Vol. VII, pag. 200 segg.
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poca parte vi prese ,
e ben lo chiarirono le fiere reazioni per tulta

la penisola ,
dove

,
al risorgere dei Realist!

, tragedie rispondeano

alle commedie giacobine . . . .
;

tulto mostrava ch'eransi fatte piut-

tosto sedizioni
,

collera dei pochi ,
che non rivoluzioni

,
idea ed

espressione di un'epoca
1

. E favellando della bella liberla inne-

stata specialmente nella Cisalpina, soggiunge : Cosi a noi che gi

godevamo una forma di liberla municipale ,
fu tolla per imporci la

-costituzione di un paese (la Francia) che non 1'aveva 2
. E segue

dipingeudone i frutti preziosi in questo modo . Pur troppo gli in-

gordi s' impinguavano, i broglioni confondeano leggi e giustizia; una

ciurma di scribacchianti
,
che ogni cominclamento di libera stampa

corrompe quasi col proposito di farla detestare
,
imbrattavano gior-

-aali ove nulla di nobile e di forte, ma iracondie, Yiluperii fraterni
,

eccitamenti contro chi non parlecipasse al loro delirio
,
o parteci-

pandovi non ne accettasse servilmente tutte le opmioni 3
: molti pe-

-ro, ed anche fra
1

migliori ,
scambiando la conquista per liberazione,

lasciavansi ingenuamente lusingare a quelle apparenze di.libero

governo, ed all' indestruttibile fiducia dell' unita italia&a. Del resto,

.di quanto i nostri governanti operarono in quel triannio, io non

posso lodarli ne voglio biasimarli
, perche non operavano liberi;

erano braccia di menti slraniere 4
. Finqui il sensatissimo storico,

le cui parole che invitiamo i lettori a meditare, sembrano deflate

pe'giorni presenli: e dalle quali chi ha fior di senno scorge lucidis-

simo che gli eroi buttalisi allo sbaraglio in pro delle memorate Re-

pubbliche ,
furono tult'altro che martin, e di tult'altro che della /-

berta, la quale in ogni caso era tult'altro ehe italiana.

Ne un gran che difFerenle dalla causa di costoro fu quella dei

Carbonari. Solo un desiderio (parla il Ricciardi) nudriro.no d'al-

1 Tomo YI, pag. 634. Torino Pomba 1853. 2 Pag. 620. ,

3 Qui il Gantii in una noterella scrive i nomi di parecchi giornali e di

fiasori, Melchior Gioia ( citato con tanto amore dal Vannucci) Beccabini,

Salvi
,
Custodi che vi faceano attacchi impudentissimi alia religione e alle

reputazioni piu onorate. Proprio quel che succede ora nel 1860 1 I merit!

4ei martin della liberta debbon sgere sempre tutti d'un carato.
{

4Ivi.
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lora (1815) in poi quantibuoni e animosi (mestatori) aiinoverara hi

nostra terra dalla Sicilia alle Alpi : purgare la palria comune del-

10 straniero, e insieme dci tirannelli, dalle mani di quello ricollocati

sui loro troni
,
ed uno strumento essendo pur necessario a Iradurrc

11 desiderio in azione
,
la Carboneria parve ai piu accomodatissima

a tanfuopo. Ed ecco impinguarsi piu sempre le file della gran set*-

ta, la quale stendendosi da un capo alFaltro d' Italia
,
e penetrando

sin ncgli ullimi strati della cittadinanza, apparecchiando veniva ma-

ravigliosamenle le sollevazioni del 1820 e del 1821 1
. I Carbo-

nari (gli fa eco il Vannucci) allora cominciarono a cospirare contro

i Borboni di Napoli, come contro gli altri Principi cospiravano negft

altri Stali d'ltalia 2
. Delia qual cosa acciocche non resti manco ua

veto di dubbio, il medesimo Vannucci ha cura d' intesserci i catalo-

ghi dei titoli assunli dalle Vendite di Sicilia e d' altre contrade.

In Palermo si ricominciarono subito i lavori della cospirazione ,

scrive egli ,
e si stabili una vendita denominata i seguaci di Muzio

Scevola , la quale teneva le sue adunanze nella chiesa de' Santi

Quaranta Marliri. II sacerdote Vincenzo Ingrassia era gran mae-

stro della rendita che inlitolavasi dei Persecutori della tirannide.

Vi erano altre vendite denominate degli imilatori dei Sandi, del Si-

lenzio, della Gioventii Sparlana, dei Fabii, dei Seguaci di Alperi,

della Luce nelle tenebre , e tenevano adunanze nelle citta e nelle

campagne 3
. A Capua furono scoperte due setter la Nuova ri-

forma di Francia e gli Scamiciati. L
1

una e Taltra setta si propone-

va di proclamare la repubblica
4

. Nella capitale del Regno si fece

una nuova riforma carbonica inlitolata gli Ordini di Napoli : e

nel 1826 un'altra setta vi si fond6 che chiamavasi dei Pellegrini

bianchi 5 .

Ma in Romagna, dove il regime dispotico (del Papa) irritava e

appariva obbrobrioso, molti si studiavano di trovar modo a distrug-

gerlo
6 . E quindi acconciatamente i Carbonari sopraggiunsero a

crescere esca al fuoco atlizzatovi dalle societa dei Guelfi, dei fralelli

1 Pag. 115-16. 2 Pag. 140. 3 Pag. 164. 4 Pag. 166. 5 Ivi.

6 Pag. 306.
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segwci, protettori, repubblicani e degli Adelfi. Sede principale

dapprima ne furon le Marche: e Ancona aveva \ufAlta Vendita, dal-

la quale dipendevano le altre delle minori citta e del viilaggi
1 .

Le cui denominazioni ci fornisce apple di pagina cosi : Nelle sen-

tenze del Cardinal Rivarola sono ricordate come dipendenti dalla

Societa del Carbonari le setle della Tarba, della Siberia, dei Fra-

telli Artisti, dei Difensori della Patria, dei Figli di Marte, degli

Ermoalisti, dei Massoni riformati, dei Bersaglieri americani, degli

Illuminati % . Or e egli possibile scoprire con isfacciatezza mag-

giore i pessimi intendimenti pe^quali questi eroi della Carboneria

sostennero castighi e forche ? 3.

1 Pag : 306. 2 Ivi.

3 Per appendice al suo libro il signor Vannucci ha posto i Ricordi di

FELICE FORESTI sui Carbonari , sui processi del Veneto nel 4821, e sulle

vittime dello Spilbergo , dai quali molte curiose notizie si possono trarre

circa la storia domestica della Carboneria in quei tempi, e le ragioni che

ebbero i Govern! italiani di perseguitarla : ne daremo un saggio trascri-

vendo alia lettera. Esso vi entro nel 1817. Mi vi aggregai, dic'egli a

Ferrara : Solera mi iniziava. I principii professati erano quelli ammessi

unanimemente
,
di unita , liberta , indipendenza. Discrepanza sulla forma

organica del governo : monarchia temperata molti: democrazia moltissimi.

lo era con questi ultimi. Nello stesso giorno io fui ammesso a tutti i gra-

di, quanti erano della Carboneria. La ragione ne era: che i Carbonari as-

sai numerosi alia destra del Po , sentivano e capivano bene il gran van-

taggio che sarebbe venuto alia causa italiana, del recare alia sinistra del

Po, negli Stati austriaci, Torganizzazione e le idee della Garboneria ....

I Carbonari avevano ne' loro ranghi molti nobili, moltissimi del ceto me-

dio (citta dini) ,
cioe Medici, Legali, Preti, Ingegneri e Proprietarii : Mer-

cadanti e Preti formavano la minorita. In mezzo ad essi belle e nobili e

feraci mentis.

V'era tra gli altri un Fortini prete di buon cuore, di corta mente e di

timidissima debole natura. Apparteneva, e vero, alia Vendita subalterna di

Fratta
,
di cui era capo Villa

,
ma non era che semplice Apprendente , e

quindi ignaro di tutto. Venne un di a Villa il deslro di far paura a questo

semplice prete, ed ordino quindi ai membri della sua vendita di conveni-

re di notte a casa sua. Si erano infatti armati del pugnale carbonico e co-

perti del cappuccio. Fortini vi ando del pari : ma giunto neiranticamera ,

fu tolto in mezzo da due Carbonari che gli tenevano il pugnale leyato sui

Serb IV, vol. VIII. 6 24 Settembre I860
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Intorno alle mire die si sono preiisse gli addetti alia Giovane

Italia del Mazzini, non bisognano copiose allegazioni. II breve Irion-

fo che Tira di Dio consent! loro del 1849 in Roma
,

le ha fatte sfol-

goranli come il sole. Quell
1

animuccia colombina di Giuseppe Mon-

tanelli registro nelle sue Memorie che la Giovane Italia era, come

le allre societa politiche che Tavevano preceduta, coalizione d'inte-

ressali alia rivoluzione
,

ai quali Videa negativa del rovesciamento

dei governi attuali serviva di nesso sociale
,
senza curare ne quali

fossero le opinioni loro sugli ordini da sostituire
,
ne tanto meno

petto. Quest' inatteso ricevimento mise il terrore neiranimo del prete. In-

trodotto nel mezzo del convegno, vide visi coperti e mani armate. Tremava

(me lo raccontava Oroboni presente alia scena). Villa del pari incappucciato

sorse : lo rampogno severamente : gli disse che stavasi per renderlo vitti-

ma della vendetta inesorabile dei Carbonari, perche avea tradito il segreto

della Societa. Fortini innocente negava, protestava della sna innocenza ece.

Alfine Villa diceva : Ti crediamo, per questa volta, innocente; ma bisogaa

dare un'arra per la tua fedelta e costanzafutura. Cosa volete? rispondeva

il prete. Sotloscrivi questa carta. Si legge la carta e diceva. lo M. Forti-

ni come prova delta mia costanza e fedelta alle dottrine e mre della Car-

boneria, dichiaro qui alia presenza de' mid cugini carbonari, di abiurare

per sempre alia Religione cattolica romana, al di cui clero<io appartengo.

Inorridi Fortini : smaniava
, negava di segnare quella dichiarazione : ma

Villa ed alcuni altri degli attori di quella riprovevole farsa grintronavaao

all'orecchio. Morte, ammazza ecc. Fortini fu vinto, pianse, e segno il suo

nome . Si noti chfe il Foresti preme assai sopra lo scherzevole fine di

quest'empieta : ma una consorteria che per celia fa apostatare davvero I

suoi membri, non merita certo Tonore degli altari.

Nel resto la bolla <li Pio VII Ecclesiam a lesu Christo fundatam dei 13

Settembre 1821 avvertiva che fingono i Carbonari principalmente una

singolare osservanza, e certo affettato favore per la cattolica religions

e per la persona e doltrina di Gesii Cristo Salvator nostro
,
che empia-

mente osano talvolta chiamare rettore e gran maestro della loro Socie-

-ta...ma che dai documenti autentici rilevasi
,
ehe i Carbonari particolar-

mente, a dar piena licenza a ciascuno di forrnarsi col proprio ingegno-e

collesae private opinioni una religione daseguire, introducono rindiffe-

rentismo .... a profanare e corrompere con nefande cerimonie la pas-

sione di Gesu Cristo
,
a disprezzare i Sacramenti della Chiesa

,
a' quali

mostrano di sostiluire colla massima scelleratezza altri inventati da se

O'i
,;! \ MHftiJ, ,
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quale la loro credenza religiosa
l

. Con buona pace pero del suo

candore troppo fanciullesco
,
osserveremo che una fraternita di tal

sorta e legata di meri nessi neyativi, non potea sussislere pure nel-

1'Utopia di Platone. Quindi piu \eridicamente il Gantii assevera
,

che Giuseppe Mazzini accennava anche ad uoa religione da sur-

rogare al caltolicismo che avea finito il suo tempo ;
e d'accordo coi

Carbonari nel volere la patria liberata dai forestieri
,
ne discordava

nl non chieder piu coslituzione , ma repubblica ,
abbaltere ogni

privilegio ,
confidare nel popolo a cui quelli non erano ricorsi 2

.

Oh ! costa si che ravvisiamo le dollrine del Triumviro di Roma
,

e

ecc. . II che serva a smentire Fasserzione del Foresti che pretende me-

ramente politico, la sua Societa.

D.egno pure di considerazione e il falto seguente che egli ci svela.

Neirinverno del 1817 al 1818 si tenne un segreto numeroso convegno

ia casa Ercolani a Bologna. Le vendite principali delle Province vi avea-

no mandato un Deputato. lo
,
ammalato ,

non potei intervening. A quel

convegno si combino , estese e segno una carta costituzionale
,
delta Co-

stituzione latina. Questa Costituzione era in sostanza il vero piano per ef-

/ettuare una rivolta armata. Tutto era chaaramente espresso in se: e piu

articoli ne"" quali era anche spiegato, come doveasi amministrare il paese

durante la rivolta. Grave, pericoloso documento. II conte Tommasi ... mi

mando parecchie copie di esso , onde vi apponessi la mia firma col nome

romano assunto : cosi voleva la Costituzione latina. Vi serissi sotto Sallu-

stio che era il nome da me preso. Una di quelle copie rimase, presso

di me .

Or sopra quest'atto singolarmente si fondo la sentenza austriaca che

condannava il Foresti e i socii alia pena designata dal Godice : tanto che

il Foresti narra come nel silenzio del carcere andasse dicendo tra se : oh

Dio 1 se lo trovano ! siamo tutti perduti. Come poter negare lo scopo cri~

minoso della Carboneria con quel documento nelle mani del Tribunale?

Fu trovato e fu data la pena. Noi domandiamo al Vannucci : con qual

fronte si puo dire tirannico un governo che punisce gente, la quale da se

confessasi rea ? Piu : come si puo conferire titolo di martire a queSta me-

desima gente , appunto perche soggiace alia punizione debita alia sua

reita ?

1 Memorie sull' Italia ecc. Vol. I, pag. 33. Torino societa editrice ita-

liana 1853.

2 Storia Univers. T. VI, pag. 873, ediz. cit.
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dell' Apostolo dell
1

Idea espressa nel Dio Popolo ,
che per forza di

un
1

algebra sublime si risolve poi naturalmente nella forniola piu

semplice dell
1

lo. Ed ecco Tidolo, al quale si e gittata in olocauslo

la tradita gioventii ilaliana.

Ora, stringendo ,
che sembra a voi

,
leltore

,
della cagione , per

la quale codesle vittime del Vannucci e del Ricciardi furono sacri-

ficate? Parvi egli che alia men trista e dal tetto in giu, come si suol

dire, fosse conforme a verita ed a giustizia, e tanto egregia che do-

vesse renderne la memoria se non altro commendevole a tulte le

generazioni avvenire ? Noi non dispuliamo circa ii modo con cui

vennero sacrificale, e che i due Aulori ci pennelleggiano a smac-

catissimi colori. Concediamo anzi loro che nelle guerre civili, mas-

sime in quella di Napoli nominata della Santa Fede
,
e nella irru-

zione di Souwaroff del 1799
,

si sia disorbitato e peccato eziandio

molto in crudelta e fierezza. Per giunta vogliamo pur dare, che le

corti criminali dei Principi sieno slate alle volte corrive nelF impu-

tare ed eccessive nel castigare ;
e che gli eseculori abbiano anche

talora violate le prescrizioni della umanita. Sia come lor garba : ma

in sustanza ponderando noi la causa delle vittime e non la pena ,

quale altra opinione e conveniente formarcene
,

se non di colpevoli

che avendo procurato un fine iniquo e con mezzi iniqui, si tirarono

in capo i fulmini della giustizia punilrice ?

Sappiamo oltimamente che gli assiomi dei faziosi non ammettono

per iniqua la ribellione alle autorita legiltime ,
e che s'arrogano di

giuslificare ogni nefandezza, sol che si orpelli coi fulgenti vocaboli

di patria e di liberta. Che percio ? lascia forse il nero d'esser nero,

perche un cieco vuol dirlo bianco ? Se al ladro venisse bizzarria di

onestare il furto coi dettati del Proudhon
,
cesserebbe il suo d'esse-

re furto ? E se air omicida sorgesse vaghezza di onestare Tassassi-

nio col pretesto di onorato ricatlo, cesserebbe il suo di essere assas-

sinio ? La norma di giudicare non va punto presa nei sofismi, con-

futali gi2t per ogni verso, di chi trae suo pro dal falsare il vero : e

nel Vangelo , e negl' insegnamenli della Chiesa, e nella rella ra-

gione che il Creatore ha inserita nello spirilo d'ognuno. Or al sin-

dacato di queslo triplice tribunale chi si rivolta al diritto Prin-
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cipe e ribelle a Dio
,
e chi infellonisce contro T ordine giuridico

della society e reo di atroce misfatto. Questa e sentenza inappella-

bile, irrevocabile. Gli stolti potranno si inghirlandare col serto dei

martiri i felloni ch
1

essa danna alia mannaia : pur nella estimazione

dei savii
, questi sciagurati saranno martiri, come il ladro nei ferri

e martire deir uguaglianza, o Y assassino decollate & martire del-

T onore.

Quantunque e falsissimo
r

che i macchinatori di rivolte abbiano

praticamente per lecito
,
siccome spacciano ,

il cospirare a perdi-

zione dei Governi. La storia dftutte le ribellioni, dalla francese del

1789 sino all
1

italiana deir anno corrente, mostra chiarissimo il con-

trario. Gli editti di sangue che, non appena afferrato essi con frodi

il limone degli Stati, promulgano a sterminio di chi dura fedele ai

Re spodestali, e i perfidissimi artitizi che ordiscono per farli compa-

rire cospiratori e incepparli e sbandeggiarli ed anche
,

se piace a

Dio, trucidarli
,
non sono misteri ignoti al mondo. Lo stesso Van-

nucci che nelle sue carle ha lagrime di tenerezza e fumi d'incenso

per ogni maniera di ribaldi e sicari e congiuratori, con qual rabbia

non si avventa sopra il Papa e i Vescovi
,

i quali asserisce in

quest' anno 1860
,
falti phi apertamente faziosi e nemici all

1

Italia

perciocche si rifmtano a festeggiare ogni ordine civile
, ogni li-

berta voluta dalla nazione 1 ? Ah ! dunque signor caro
,

il Papa

e i Vescovi sono faziosi, perche non sostituendo Cristo al vostro Be-

lial, osteggiano, secondo voi, quella che per istrazio dimandate li-

berta della nazione ; e i vostri manigoldi che vennero colpiti dalla

giustizia perche scalzavano le basi medesime della liberta e soqqua-

dravano la nazione, oh essi per voi sono angioli ,
sono santi, sono

martiri, sono eroi ? Al serrar dei conti, posto eziandio che il proce-

dimento del Papa e dei Vescovi fosse procedimento di cospiratori ,

con quale animo potete infamarneli voi, che. nel vostro libro erigete

un monumento di gloria a tutti i cospiratori dell
1

Italia ? Forse per-

che essi cospirerebbero a ritroso dei vostri martiri, i quali metteva-

no il diritto e la liberta nello stritolamento dei legittimi sceltri dei

1 Pag. 373.
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Sovrani? Ma se eglino invece lo collocano nel mantenimento di que-

sti sceltri, chc avete a replicare voi ? Che hanno torto ? Ma allora

tocca a voi, prima di aizzar loro addosso le pubbliche ire
, provare

questo torto. II che vi sara, pensiamo noi, cosa agevolissima ,
co-

rn
1

e agevole al ladro provare che ha lorto il criminate d
1

imprigio-

narlo, ed all
1

assassino che ha lorto la legge d'impiccarlo. Checche

sia di ci6, noi ci rallegriamo che siate anche voi consentaneo al no-

slro deltame, che scellerata impresa e cospirare alia ruina del vero

dirillo. Poco poi monta che non vi accordiate con noi quanto al de-

finire ove questo risegga. A noi preme la tesi : il vanto di negare

nel caso nostro 1'ipotesi ,
il cediamo volentieri tutto a chi col ladra

ama negare che il padrone e padrone, o coll
1

assassino che la stoc-

cata e stoccata.

Y&llo cosi un occhio alia iniquita od all
1

errore
, per cui perirono

tanti sventurati che i due scrittori esaltano fin sopra Tempireo, sara

utile volgerne un altro celerissimo alle qualita e virtu, ond
1

essi con

la penna ne abbelliscono la vita e ne infiorano la morte. Stando ai

toro detti questi campioni della liberta furono tutti oro di coppella r

immacolati, probi, leali, di costumi angeKci, di una innocenza se-

rafica, di una eroicila senz
1

esempio. Cio non ostante negli encomii

si lengono sempre alti alii e per le generali, ed e rarissimo che ca-

lino ai particolari. Nell
1

unico Filippo Buonarroti il Vannucci ha

epilogati i pregi piu incliti che si trovano sparsameDte negli altri, e

noi ricopieremo il paragrafo che li novera
, per edificazione di chi

ei legge. Ecco il modello del cospiratore italiano! (cosi egli con

enfasi di rapilo )
e un uonao che fmo dalla priuaa giovenlu vagheg-

gia la patria libera e governata a repubblica, che per essa soffre i

disagi e la poverla ,
rinunzia ai favori dei potenli ,

lascia le care

dolcezze della faraiglia e del luogo nalivo
,

e passa gli anni per le

prigioni, per gli esilii, per le vendite dei Carbonari e per le logge

massoniche
, sempre animoso

, sempre giovane di cuore fmo al-

Testrema veccliiezza, sempre intenlo a cercare amici alia liberla e

a distruggere le ree opere della tirannide 1 . E piu sotto ne riporta

1 Pag. 436.
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II grido (T unione che era guerra , yuerra eterna , guerra a morte

M empia oppressione dei padroni della terra 1. Dal modello sara

piano argomentare i modellali.

Nondimeno, avvegnache niuna virtu e di fma tempera ove non si

afforzi nella religione , per queslo abbiamo rovistato i due volumi

indagando come fosse avuta in riverenza da queste gemme di one-

sta : e per mala sorte siam usciti gabbati. Stanteche gli Autori o

non fiatano di religione , oppure ne discorrono a disdoro degli eroi.

II Vannucci, verbigrazia, fa il panegirico del Vescovo Giovanni Andrea

Serano calabrese, e gli reca a lode si Tessere stato dalla parte di

quelli che combattevano le pretensioni sacerdolali di Roma : e si

T aver dalo mano ad un
1

opera, la quale doveva mostrare, che le

rivoluzioni del regno di Napoli e tulte le guerre die lo contamina-

rono di tanto sangue, erano stale suscitate . . . dai romani Pontefici

nemici naturali dell
1

indipendenza degli altri Stati italiani 2. fl

Ricciardi poi con cordiale pieta gemc sopra le carcerazioni dell'ere-

tico e scismatico Scipione dei Ricci sol reo di aver voluto combat-

tere gli abusi della corte romana B. Medesimamente il Vannucci

mentre ci avvisa che Giuseppe Tordo visse d
1

amore
,
di speranza

e di fede
; soggiugne che ne

1

suoi scritti non ebbe altro pensiero

che quello di far guerra . . . alia superstizione ,
alle tenebre : c

adduce in prova un Esame critico-religioso della Chiesa romana

che stampo in Malta 4. Parimente dei fralelli Bandiera mazziniani

farnetici ma giovani generosissimi ,
i quali seguirono riguardo

alia patria il precetto che Cristo aveva dalo a chi voleva andare con

lui 5
;

ci narra che scesi in Calabria
,
dicevano agl

1

Italiani il

Pontefice ci scomunichera . . . non importa ... col Papa protestia-

ino di conoscere Iddio meglio di lui
,
attraverso i suoi sordidi inte-

ressi di dominazione, di grandezza temporale 6. Tal e Folezzo di

paradiso che spandesi da questi gigli.

1 Pag. 444. Ed e pur notevole che costui insegnava doversi sacrifl-

care ogni idea di \erita air alto pensiero di far trionfare i diritti in-

alienabili degli uomini e della societa, contro Fusurpazione dei grandi

cioe contro i Principi (ivi). No! non conosciamo se non la causa di Sa-

tanasso, la quale esiga il sacrifizio d'ogni idea di verita.

2 Pag. 31. - 3 Pag. 81. - 4 Pag. 460. -^ 5 Pag. 499. - 6 Pag. 48&
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Confidavamo che il Vannucci avesse almanco reso un omaggio alia

forte costanza di Silvio P^llico ravveduto. Or no
;

lo schernisce di

milenso. Raccontata la sua liberazione dallo Spielberg , poco ap-

presso, continua, jubhlicava il libro inlitolato Le mie prigioni , sal

quale tutli gV italiani banno pianlo ,
e qui fini la sua vita :

Apcor s'aspetta il canto

Che piacque a Italia tanto,

E Silvio non e piu !

II corpo rimase ancora piu anni , ma la parte divina di lui si spense

nei patimenti. . . . Tutli sanno che Y anlico Silvio non era piu ,
e

che il nuovo, a cui posero il suo nome, era una manipolazione di una

gesuilessa e di piu gesuiti l. E bene sta: la perla di un tanto ol-

traggio cresce splendore alia corona del nuovo Silvio, cui sara sem*

pre di sommo lustro codesla pagina schernitrice , in un libro falto

per non celebrare allro che il vizio, Tipocrisia e lo spergiuro.

Dopo cio a che aspeltarsi mai che i narratori soavizzino i letri lor

fogli con la recita di belle morti cristiane? A fatica & che di alcuni

dannati nel collo ci significhino essere trapassati coi sacramenti. Dei

piu tacciono
;
e di non pochi scrivono ragguagli che colmano di rae-

capriccio. La Eleonora Fonseca poetessa repubblicana prima di

avviarsi al patibolo chiese e bevve caffe e pronunzio queste parole :

Forsan et haec olim meminisse iuvabit 2
. Niccolo Carlomagno

g& commissario della Repubblica , appena salito sulla scala della

forca
, parlo alle lurbe queste parole : Popolo stupido, tu godi, godl

adesso della mia morte. Verra un giorno e tit mi piangerai: il mio

sangue gia cade sul vostro capo e . . . sul capo del vostri figli
3 .

Luigi la Graiialais, dal palco di morte guardo la folia spetlatrice e

disse : Vi riconosco molti amicimiei : vendicatemi 4. Altri spirano-

gridando Viva la liberta S
: un altro bestemmiando il Papa 6.

I due fratelli Altilio ed Emilio Bandiera ai religiosi che lor insi-

nuavano di convertirsi
, risposero : che avendo praticala la legge

1 Pag. 276-77. 2 VANNUCCI pag. 64. 3 Pag. 119. 4 Ivi.

5 Pag. 295. 6 Pag. 316.
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del Vangelo ,
e cercato di propagarla anche a prezzo del loro san-

gue fra i redenti da Cristo, speravano d' essere raccomandati a Dio

meglio dalle proprie opere che dalle altrui parole, e li esortavano a

serbarle per predicare ai loro oppress! fratelli in Gesu
,
la religione

della Liberia e dell' Uguaglianza . Pregali poi di perdonare a chili

uccideva, Emilio rispose : Non perdonero mai a quell' infame di

Ferdinando II, e se ahche nel mondo di la polro congiurare contro

di lui e contro tutti i re della terra, lo faro volentieri 1
.

lacopo Ruffini prefer! di levarsi la vita da se stesso. Quindi di-

cono che tolto colle sue mani un chiodo dalla porta della prigione,

si aprisse con quello una vena della gola, e morendo scrivesse col

suo sangue sul muro queste parole : Ecco la mia risposta : lascio in

testamento la mia vendetta ai miei fratelli
2

.

Ancora il bolognese Zamboni antipose il morire di propria ma-

no al morire per mano del boia. S' impese con un laccio, dopo a-

vere gremita la carcere d
1

iscrizioni in cui ricorreano spesso le pa-

role di liberta e di uguaglianza: e nella parele cui s' appoggiava il

giaciglio dell'infelice, leggevasi breve addio alia donna del suo

cuore 3.

Ci fermiamo per non contristare oltre i cordati leltori. Ai quali

starem paghi di rammentare, che questi adunque sono i magnanimi

esempi che il Vannucci brama senza posa presentissimi agli oc-

chi della gioventu d
1

Italia: quesli i genii della patria pe
1

quali

dimanda inni, templi ed altari : questi i semidei della liberla, che

con truculenta bestemmia e stato oso di paragonare ai martiri san-

tissimi di Gesu Cristo. Ogni altro comenlo e soverchio.

Nel restolungatela sarebbe a indicare tulto cio che nelle due ope-

re e sfrontatamente malvagio, empio e menzognero. Ci restringere-

mo solo ad osservare che la storia vi e spesso inventata o alterata

o asserita e non provata , oppure sostenuta da certe testimohianze

che soggiacciono a gravi eccezioni : che il fiele di amarissime pas-

sioni schizza da ogni riga : che F odio lividissimo contro tutti i Re
,

contro il Papato e contro ogni maniera di Governo che non sia ger-

1 Pag. 490. 2 Pag, 428. 3 RICCIARDI pag. 81.
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mogliato dalle setle, fa dare gli scriliori in improperii, in isciocchez-

ze, in isproposili,
in coniraddizioni, che tradiscono fuor dimisuralo

spirilo
feroce di parte e tolgono ogni credito ai loro detli 1.

Nella sua Conclusione il Vannucci promeUe un altro volume che

rendera un tributo di conimiserazione e di lode alia memoria de-

gl
1

Italiani di ogni provincia caduti gloriosamente sotto le mura di

Roma a difesa della Repubblica, ai miseri che fmirono sui paiiboli

borbonici, papali e auslriaci, ai Irucidati di Perugia, a quelli che

morirono nei dolori e nelle niiserie dell
1

esilio, a quelli che languiro-

no nelle galere di Napoli ecc. ecc. 2. La materia non gli scarseg-

gera di sicuro : mercecche di eroi da forca e da galera Iroppo, e il

confessiamo arrossendo, e slata ferace I'ltalia in quest'ultimo decen-

nio. Avverta pero lo sviscerato amicoloro che con meltere al sole tan-

te noslrali vergogne ed encomiarle, faia presso gli stranieri un sem-

pre peggiore servizio alia patria ;
e pessimo lo fara alia propria sua

ripulazione presso moltissimi de' coetanei e forse piu dei posteri. Con

cio sia che in vedere uno e poi un altro volume di Memorie cosi af-

fettuosamente lodative, potranno, pensando al lodatore ed ai lodati,

ricordarsi di quel volgare che diee : ne' simili e T amicizia.

1 Cos! per grazia d'esempio, il VANNUCCI a pag. 308, afferma chenella Ro-

magna del 1821 il governo papale infieriva con la rabbia che da la paura

e con Todio che mai non perdona . Quindi a pag. 312 parlando in una

nota delle condanne fatte da esso governo, esce fuori dicendo : Le con-

danne piii gravi furono poi permutate. Dove era scritto morte, si scrisse

25 anni di reclusione in una fortezza. Ai condannati a detenzione non fu

concessa dirainuzione di pena. In un editto che tenne dietro alia senten-

za, il Cardinale Rivarola diceva, che i delenuti otterrebbero grazia da Sua

Santita quaudo la invocassero con supplica, o la meritassero con una con-

dotta savia, morale, che dcsse fondata lusinga di loro ravvedimento. Le
condanne alia galera perpetua furono ridotte a 20 anni, e minorate di un

quarto quelle di anni doterminati. E questo si chiama infierire con rab-

bia, e con odio che mai non perdona? Signer Atto buono, vi sapra agro che

vi mostriamo smentitore di voi medesimo
;
ma questa e la condizione di

chi scocca ad allrui calunnie, ferirsi coi propri dardi.

2 Pag. 603.
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II.

L'Orbe cattolico, ossia Atlante geografico, storico, ecclesiastico :

Opera del Comm. GIROLAMO PETRI, officiate minutante della

Segreteria di Stato. Roma, Tipografia della Reverenda Ca-

mera Apostolica 1858. Parte prima, Italia e Svizzera : Parte

seconda
,

II rimanente dell
1

Europa : Parte terza
,
Asia

, Africa,

America, Oceania. Tre volumi in folio oblongo di 80 centime-

tri per 57.

Allorche vide la luce la prima parte di questo magnifico Atlan-

te, esponemmo con apposito discorso 1 Futilita, F autenticitk
,
e il

metodo di tutta F opera. Bastera dunque accennare qui brevemen-

te, pei molti lettori che non hanno quel volume da riscontrare
,

alcuna cosa di que
1

tre punti.

L
1

ulilita speciale di quest
1

opera consiste nel dare un seguito ai

tanti studii di geografia ecclesiastica che son preceduti; anzi piu

che un seguito un coinpimento ;
in quanto che riunisce in un cor-

po solo le tante membra sparse divisamente in tante opere piu ri-

strette
,
ed espone non quale fu in altri tempi ,

ma quale e al pre-

senle I
1

estensione e F ordinamento della gerarchia cattolica.

L
1

autenticita non e quella cbe sogliam dire ufficiale, podche que-

sta non e Fopera di un superiore che abbiala col suggello della sua

aulorila confermata
;
ma sibbene la piu certa che possa attendersi

da persona privata. Poiche F essersi quest
1

opera intrapresa per e-

spresso consiglio e con larghissimi aiuti del regnante Sommo Pon-

tefice Pio IX
, promotore generoso d

1

ogni lavoro a servigio della

Chiesa, e la condizione speciale delF officio pubblico delF autor

suo
,
fecero oltenere la cooperazione efficace dei Vescovi

,
i quali

ban fornito o al manco riveduta la materia occorrente ailla sua com-

pilazione.

II metodo finalmente e molto semplice e proporzionato al fine.

Ha egli accoppiato la divisione politica degli Stati colF ecclesiastica

1 Vedi SerielV, vol. I, pag. 340.
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delle Diocesi ,
essendo stalo dalla provvidenza del rornani Pontefi-

ci quasi sempre riunite nella giurisdizione ecclesiastica quelle ter-

re che erano unite nella civile. .Cosi, procedendo sempre dal piu

composto al piu semplice, comincia col rappresentare il globo intero,

poi aggiugne ciascuna delle cinque parti in cui lo divide, quindi cia-

scuno Stato politico ,
e poi fmalmente una o piu province ecclesia-

stiche di questo Stato. Segnansi nelle carte le sole variazioni della

geografia naturale cioe dire i monti, i fiumi, i laghi, e via di-

scorrendo
;
e della politica i soli grandi confmi

; poiche lutto il resto

non ispetta alia corografla ecclesiaslica. Questa e indicata con pre-

cisione: e pero le Sedi Vescovili, ne solo le esislenti
,
ma ancora

le estinle
,

le soppresse ,
e le trasferile : e dopo quelle i centri mi-

nori della Gerarchia della Chiesa
,
vale a dire i vicariati foranei

,

le arcipreture, i decanati, o altri simili centri parrocchiali. Cia-

scuna diocesi vien distinta dalle altre per mezzo di una velatura di

qualche tinta ad acquarello sparsa sopra tutta la sua superficie ,

e rinforzata solo al confine d
1

un contorno piu acceso : il qual me-

todo
,
che e il comune delle carte americane

, congiunto all' am-

piezza deir Allante
, giova grandemente alia evidenza della rappre-

sentazione. Finalmente ciascuna carta geografica e accompagnata

da una brevissima descrizione, nella quale si nola Torigine, il pro-

gresso, i fasti principali di ciascuna sede
,

il numero delle parroc-

chie
,
e dei fedeli che vi si comprendono.

La prima parte, come dicemmo a suo luogo, componesi di qua-

rantacinque tavole dedicate tutle airitalia
;
fuorche Tultima la quale

appartiene alle Diocesi della Svizzera. La parte seconda espone la

Geografia ecclesiaslica di tullo il rimanente dell'Europa in cinquan-

tatre tavole. Incomincia dalla Spagna e Portogallo, i quali paesi

coH'Italia formano la regione meridionale di Europa, e quindi passa

ad esporre la corografia della parle occidentale centrale, poi della

settenlrionale e finalmenle della orientale, secondo il metodo piu

universalmenie tenuto dai geografi moderni. In questa seconda parte

sono da fare alcune avvertenze. Mancano le tavole risguardanti il Re-

gno di Spagna ,
ma solo vi sono le dichiarazioni apposte a ciascuna

Diocesi
; poiche nelle dichiarazioni si descrivono le Province eccle-
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siastiche conforme il senso della Bolla Ad Vicariam aeterni Pastoris

dei 14 Marzo 1851, sceverandole dalle giurisdizioni special! abolite

dalla slessa bolla
;
e non poteano del pari formarsi le carte corogra-

fiche delle medesime province, non essendo ancora stabilita la cir-

coscrizione effettiva delle Diocesi. L' Autore nondimeno promette di

aggiugnere queste tavole a suo tempo, e pubblica in quella vece

una tavola che indica Fantica partizione ecclesiastica della Spagna.

Ad ornamento di questa seconda parte dell
1

Allante e stata posla la

cena ultima di Nostro Signor Gesu Cristo, incisa presso la Calcogra-

fia camerale con buon magislero dal Martini, ritraendola dal dipinto

di Cosimo Rosselli fatto nella cappella Sistina
,
che tanto piacque al

Pontefice Sisto quarto, che glielo avea commesso 1.

L'ullima parte comprende in quaranta tavole la corografia del-

T Asia, Africa, America ed Oceania, ed e la parte piii nuova e piu

faticosa di tutta Fopera, non solo per lo fissar che fa esaltamente i

confini di Vicariali, Prefellure, e Delegazioni apostoliche di non an-

tica erezione; ma eziandio per lo distinguere in molle parti dell'Asia

la varieta della giurisdizione di Diocesi apparlenenti a riti diversi.

Alia fine di questa terza parte sono stati allegati Ire indici utilis-

simi. II primo contiene per ordine alfabetico i nomi lalini delle di-

verse Diocesi colla loro versione italiana : il secondo ordina alfabe-

Ucamente i nomi di lulte le Diocesi esistenli della Chiesa cattolica

col numero della lavola e della dichiarazione che loro appartiene in

questo Atlante
;
F ultimo finalmente collo stesso rinvio alFAllante da

ordinate per alfabeto le sedi estinte o soppresse di cui si fa menzio-

ne neir opera.

Cosi nulla sembra che sia stato omesso dalFautore per fornire agli

studii e agli usi ecclesiastici un ottimo Allante. Carte corografiche

esatte e piu che a sufficienza ampie : brevi ma bastevoli dichiara-

zioni della storia, dei fasti, e della statistica di ogni diocesi, e final-

mente indici alfabetici co' loro riscontri. E poiche la vastita delle ta-

vole, necessaria a dare magnificenza e chiarezza a un tempo a que-

1 Vedi VASARI
,

Vite dei Pittori. Firenze per David Passigli 1832-38 >

pag. 363.
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st'Allante, il rende poco maneggevole, egli ha volulo altresi torne

questo inconveniente, pubblicando a parte nel commodo formato hi

8.tuttele dichiarazioni stampate eir enorme folio delFAtlante.

Ci congraluliamo adunque coll'Autore dell
1

aver potuto finalmente

condurre a termine si bella c si utile opera; la quale se gli e costata

ricerche e faliche won poche per lungo spazio di tempo ,
ha dovuto

pur consolarlo vedendola accolta dal principal suo promotore e Pa-

trono con sensi di generosa approvazione, e da quanli Than veduto

con plauso e gradimenlo schieltissimo. Nel conchiudere questi brevi

cenni di rivisla, vogliamo partecipare ai noslri lettori uno specchio

che abbiam formato sopra questo Atlante di tutte le Diocesi ctella

Chiesa catlolica, distribute, secondo la varia loro nomenclatura e

giurisdizione, per tutte le parti del mondo.
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Tempio insigne del Dio Mitra scoperto ad Ostia.

Gli scayi di Ostia, proseguiti alacremente per munificenza del S. Pa-

dre sotto la cura dell'egregio Commendatore Yisconti, hanno dato in lu-

ce anche quest'anno nuovi e preziosi monumenti. Tra i quali direm so-

lo del piu illustre, cioe del Mitreo, scoperto nel passato inverno presso

al luogo delle Terme marine. Questo tempio di Mitra, sia per la gran-

dezza delle proporzioni, come per la perfezione di ogni sua parte e per

1'ottimo stato in cui vi si sono conservati gli ornamenti, le sculture, le

epigrafi, e stimato dagli eruditi il piu insigne che si conosca finqui fra i

rari monument! dedicati nell'orbe romano a questa Deita della Persia, e

quindi il piu opportune ad aggiungere qualche lume sopra i inisteriosi ri-

ti e le arcane iniziazioni del suo culto.

II pavimento del tempio e in nwsaico, e vi si legge quest' epigrafe

votiva:

SOLI INVICT MIT D D L AGRIUS CALENDIO

cioe: Soli invicto Mithrae dono dedit Lucius Agrius Calendio. E scritta a

grandi lettere nere su fondo bianco, interissime, della forma usata sotto

gli Antonini; ed e ripetuta due volte lunghesso 1'edifizio. I lati del tem-

pio sono corsi da gradini ,
e a pie'di questi sono all'antico lor posto va-

ne are. In fondo ad esso e un abside, a cui si sale per gradini, coperti

di marmi preziosi. Fra questi gradini sorge 1'ara maggiore pei sacritici;

dinanzi ad essa vedesi in terra un forame rotondo ossia un pozzo, e un

altro simile trovasi poco dopo 1'ingresso del tempio. Quest'ara e di mar-
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mo caristio ossia cipollino, e porta in fronte un'iscrizione dicendo, che

Cains Caelius Hermaeros ,' Antistes loci, la eresse a proprie spese. Pres-

so all'ara furono trovate tre statue di ministri mitriaci, 1'un dei quali e in

atto di alzare la fiaccola, Taltro di abbassarla, e il terzo si appoggia sulla

fiaccola estinta. Due di queste statue hanno le basi ornate di un basso-

rilievo che ne ripete la rappresentanza, coH'iscrizione del medesimo Ca-

io Celio, che dice aver posto del suo anche queste sculture. Le quali so-

no di buona mano, e conservano le tracce della doratura che le vesti.

Due belle teste dorate vennero pure rinvenute, euna mano del Dio Mitra

che stringe il coltello, dipinta a colore naturale. Gli ornament! del Mi-

treo son ricchi di marnii preziosi di non piccola mole, fra i quali v'ha un

trapezoforo di lumachella orientale e alcune teste di broccatello rosso di

Persia, due specie di marmi, le cui miniere sono oggidi perdute o esau-

ste, e che si contano tra i piii rari che ci abbia tramandato 1' antico lus-

so romano.

Quanto all'epigrafe del pavimento ella non ha bisogno di lunghi com-

menti, essendo gia da molti esempi dell'epigrafia latinae greca notissimi

i titoli * e il culto del Dio Mitra presso i Romani. La Persia fu la sede

primitiva di questa Deita pagana; ed essendo comune presso gli Orien-

tali il culto del sole, adorato dai yari popoli sotto vari nomi
; siccome i

Babilonesi lo adorayano sotto il nome di Belo, i Palmireni di Malachbal

e di Aglibol, gli Emeseni di Elagabal ecc, cosi i Persiani lo
xadorarono

sotto il nome di Mitra. per dir meglio, essi lo venerarono col nome lo-

ro proprio di Mihr, che in persiano significa Sole; ma i Greci trasportan-

dolo nel loro idioma
,

lo cangiarouo in Mfya? o Mi6pj, oyyero anche

Mc(6j>a;, cosi piacendo meglio ad alcuni mistici, i quali nelle sette lettere

di questa parola, che col loro yalore numerico formano in greco la som-

ma 365, pretesero di trovare un'espressione simbolica del sole, il cui an-

nuo corso numera appunto 365 giorni. I Persiani solerano figurare la

statua di questo Dio in una spelonca, dove favoleggiavano averlo essi

trovato i primi, con forme d'uomo vestito alia frigia, e tenente colla si-

nistra la testa di un toro riottoso e nella destra un coltello in atto di fe-

rirlo. Dai Persiani il culto mitriaco passo prima agli Egizii, indi ai Ro-

mani, come attesta Plutarco (in Pompeio c. 24), nel tempo della guerra

de'pirati vinta da Pompeo Magno, cioe nell'anno di Roma 687; fu in gran
fiore sotto gl'Imperatori del secondo secolo dell'era cristiana (al qual

tempo appunto vuol riferirsi il Mitreo di Ostia) e specialmente sotto Com-
modo Augusto; e duro fin verso il terminc del secolo quarto, cioe fino

all'anno 378, in cui, per testimonianza di S. Girolamo e di Prudenzio,
Gracco Prefetto di Roma lo aboil, o poco piu oltre.

I Vedi specialmente I'OBELLI-HEIXZEN, Inscriplionum lalinarum teleclarum amplissima
Collectio, Vol.

I, pag. 5'<2. 543 e nel Vol.
Ill, la pag. 53 dcgl'Indices.
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Monumenti antediluvian! : ossa umane, e stromenti di selce

trovati nei terreni del diluvio.

Da gran tempo gli archeologi ban domandato alia geologia qualche
monumento degli uomini antediluvian!

,
ma senza averne risposta sod-

disfacente
;
tanto che certi saccenti, che non credono alia Bibbia, infe-

rirono 1' uomo non essere esistito prima del diluvio
, perche nei terreni

quaternarii ,
come li chiamano

,
o diluviani

,
non si trovava tra le reli-

<juie degli animali fossili nessun osso d' uomo, nessuna opera delle sue

mani, nessun indizio della sua presenza. Ma oggidi il fatto va altri-

menti ;
e benche i dati geologici non abbiano ancora somministrata una

dlmostrazione evidente dell'esistenza dell'uomo antediluviano, tuttavia

gia se ne hanno tante e si forti probabilita ,
ed e si difficile lo spiegare

altrimenti certi fatti
,
che 1'opinione dei dotti

,
anche dei meno divoti al-

1'autorita del Genesi ,
inchina grandemente ad ammetterla ed a ricono-

scere anche qui ,
come i veri progress! della scienza geologica confer-

mano sempre il racconto biblico.

I terreni del diluvio possono serbare dell' uomo primitivo due sorta di

monumenti
,
le ossa

,
e i lavori della sua industria

; e si sono trovati in-

fatti avanzi dell'uno e dell'altro genere. Quanto alle ossa fossili
,
sono

note gia da molti anni le scoperte fatte in varie parti d' Europa e dal

celebre Buckland
,
da Marcel de Serres

,
da Granville Penn e da altri

geologi insigni esposte e discusse. Piu recentemente
,

il sig. Lund nei

Brasile
,
dove esamino piu di 800 caverne contenenti ossami di animali

antediluviani
,
trovo in sei di queste anche ossa umane miste e poste

nella stessissima condizione con quelle di altri animali non solo di specie
tuttora esistenti, ma anche di varie specie estinte o perdute: fra le quali
<e da contarsi il cavallo, che al tempo della coriquista spagnuola non

esisteva in America ma vi avea vissulo in tempi piu antichi. Nei Belgio
il sig. Spring ha pure scoperto nella provincia di Namur, a 30 o 40 metri

sopra il letto della Mosa
,
una grotta piena di ossami posta nella monta-

gna di Chauvaux. Ivi fra gli avanzi di cervi
,
di alci

,
di aurochs, di le-

pri ,
di uccelli erano miste molte ossa umane e impastate dentro la ma-

teria calcare, formando una breccia ossea; della quale un sol frammento,

grande non piu di un ciottolo da strade, conteneva cinque mascelle uma-
ne. Un altro frammento avea un osso parietale ,

in cui vedeasi una frat-

tura prodotta da qualche ordigno contundente, e quest'ordigno si vedea
li nei medesimo rocchio della breccia, ed era un'ascia silicea di rozzis-

simo lavoro. Dalla forma dei cranii
, piccolissimi sia per se sia in pro-

porzione della mascella
,
a fronte fuggente ,

a tempia schiacciate
,
a na-

rici larghe ,
a denti obliqui ,

dall' acutezza dell' angolo faciale
,

e dal

piccolo volume delle tibie e dei femori indizio di bassa statura, lo Spring

pole inferire che questi uomini erano di razza differentissima dalla pre-

sente, e piu vicina ai Lapponi e ai Groenlandesi. Una simile illazione fu

Serie IV, vol. VIII. 1 28 Seltembre I860
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pure suggerita altrove dai cranii e dagli avanzi di scheletri, dissotterrati

in simil guisa in varie parti della Germania ,
s-ul Reno e sul Danubio

,

alcuni dei quali mostrano grande afiinita colle razze negre ed africane,

altri con quelle dei Caraibi o degli antichi Chiliani e Peruvian! .

Ma quanto al dimostrare 1'esiste'nza antediluviana dell'uomo
, questi

fatti ,
cbe peraltro liaora sono pochi , non sembrano ancora apodittici r

giacche si puo in piu casi dubitarc cbe il tcrriccio o i sedimenti calcari

o le breccie delle caverne in cui quelle ossa furono trovate non risal-

gano veraiuente fmo ai tempi del diluvio
;
benche V opinione contraria

abbia inolto del probabile. Piu convincenti sembrano le prove, dedotte

dagli avanzi dell'artc e industria umaiia che vcnnero disseppelliti dai ban-

chi dei tcrreni diluviani. E fra qucste il principal luogo deve darsi alle

scoperte del sig. Boucher dc Perthcs nei dinlorni di Amiens e di Abbe-

ville, al nord della Francia.

Ivi dalle viscere vcrgiai di profondi suoli di diluvium
,
e in mezzo

agli avanzi fossili di animali antediluviani
,
come Yelephas primigcnius >

il rhinoceros tichorrhinus, il bos priscus, egli scavo molti stromenti, ar-

mi
, uteasili ,

e ordigni di pietra ,
lavorata fuor d'ogni dubbio a maao

d'uomo, e singolarmente un gran nuinero di asce o scuri di selce. Le

sue ricer-che
,
cominciate nei 1839 gli foruirono fino a 2000 di cotali

stromenti
;
ed egli ne ha dalo ampio ragguagiio nell'opera insigne che

pubblico in 2 volumi a Parigi nei 1849 col titolo : Antiquites celtiques et

antediluvienncs.

Quisle novita e le opinioni del sig. Boucher de Perthes furonc ac-

colte da principio con molta diffidenza ccombattute; ma 1'csame dei

fatti confenno ogni di piu lo sue scnteaze e gli guadaguo I'assenso dei

dotti. Fra questi il dottore Rigollot, membro cornspondente dell'Insti-

tuto di Francia
,
stato prima un de' pia caldi contradittori del sig. de

Perthes, nc divenne partigiano tosloehe ebbe cogli occhi proprii ve-

duti gli scavi d'Amiens, e in un. opuscolo intitolato : Des instruments en

silex trouves a Saint-Acheul che pubblico nei 1854
,
rese egli medesimo

amplissima testimonianza alia verita del fatto. Le selci ivi da lui de-

scritte sono tutte lavoratc allo stesso modo : 1'arligiano staccandone in-

torno intorno le scheggie avca dirozzata e data loro la forma convenien-

te all'uso di arme o di utensile a cui era destinata. La maggior parte
hanno forma di ovoide schiacciato, di cui Tun de' capi rimane greggio
c tozzo

,
1'altro ai lati e alia punla e aguzzo c tagliente. jAIcune selci

han ligura di pugnale, altre di piramide triangolare a fosse ineguali per
la scheggiatura irregolare del sasso. La grandezza media di queste
selci e di 10 o 12 centimetri nei maggior diametro; ma in alcune questo
dlametro & di soli 8, in altre persino di 24 centimetri.

Anche il sig. Alberto Gaudry , giovane naturalista ma gia insigne per
alcuni egregi lavori

, voile recentemente convincersi cogli occhi proprii

del fatto. Entrato nelle cave di S. Acheul
,
che sono a 33 metri sopra il

livello della Somme, sceTse un tratto di terreno che, siccome appariva



ARCHEOLOGIA 99

dalla giacitura normale del suoli
,
non era ancora stato tocco da mano

d'uomo. Ivi fece aprire uno scavo di 7 metri di lunghezza. Dopo avere

sgombrato il suolo superiore di argilla, erto piii d'un metro, e sottesso

due metri di materie brane e melmose conglomerate insieme
, giunse

allo strato bia-aco e ghiaioso del diluvium , erto ben 3 metri e giacetrte

sopra un letto di terreno calcare. Nei suoli stiperiori non era apparsa
traccia di asce o selci tagliate ;

ma come si comincio a sviscerare Io

strato diluviano, le asce di selce non tardarono a mostrarsi : a un metro

di profondita il Gaudry stesso ne raccolse parecchie, e vicino ad esse

vide gli ossami fossili del bos priscus , specie di bue assai maggiore dei

tiostrali ed oggi estinta. Nella stessa guisa, a Saint-Koch, hoge poco di-

staote della imedesinaa contrada, le asce silicee erano state trovate fra le

cfssa di elefanti e di rinooeronti antedihiviani. *>,-;'.'

Molle gravissime autorita di geologi inglesi vennero ad autenticare le

-scoperte del naturalista francese : fra i quali meritano di essere nominati

il celebre paleontologo Falconer, yicepresidente della Geological Society

di Londra
,
venuto nel 1858 a studiare il terreno di Abbeville e la ricoa

collezione del sig. Boucher de Perthes
,
e il sig. Giuseppe Prestwich

,

membro della Royal Society e della Geological Society di Londra
,
ed

autore di varie opere geologiche. Questi ,
recatosi anch'egli 1'anno scor-

so col sig. John Evans membro di piii gocieta e autore di piii opere
scientifiche , a visitare Abbeville ed Amiens e fatte aprire nei terreni

dintorno largbe breccie per esaminare la natura del suolo e dei moBti-

menti trovativi, confermo pienamente le sentenze del sig. Boucher, sia

quanto all'origine umana delle haches en silex
,
come riguardo alia lofo

giacitura in terre diluviane vergini e seminafce di ossa fossili di mantBaa-

feri. Tornato quindi in Inghilterra, voile tentaue se i terreni diluviani

aan edassero anche cola reliquie somiglianti ;
e fatto scavare un banco

4i dflvwwi
,
a Hoxne nella Contea di Suffolk

,
vi trovo in elfetto le noe-

desime 'ossa fossili e un'ascia di selce simile in tutto a quelle di Piccar-

dia, Indi a poco torno a fare nuove indagini in Francia
,
conducendo

con se altri illustri scienziati inglesi ,
mossi dalla fama delle precedenti

seoperte. Ed ecco il risultato di queste indagini , esposto dal medesimo

Pi?estwkh in una sua lettera al sig. Boucher de P^erthes, data da Londra

a gli $*& iGiugno 185'9. Vi mando il racconto che voi mi chiedete della

scopenta da noi -fatta nell' ultimo mio viaggio. Benche io fossi .gia con-

vinto che le asce di selce, haches en silex, giacevano veramente nei ban-

chi di ghiaia (diluvium), e a S. Acheul ne avessi veduta una tuttora al

posto ,
bramava nondimeno di trovarne una io stesso e d'avere per te-

stimoni della vostra bella scoperta altri membri della Societa geologica
di Loadra. Partii dunque dieci giorni la per Amiens co' miei amici

,
i

sigg. R. Godwin- Austen, J. W. Flower e R. W. Mylne; e messici al-

Topera dall'alba della mattina seguente, dopo alcune ore di ricerca e di

studio del terreno nelle cave di S. Acheul, il sig. Flower scoperse e
stacco di sua mano a 20 piedi di profondita e a 1 piede dalla superficie
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della ghiaia una bellissima ascia ben tagliata e lunga quasi 25 centime-

tri. Ella giaceva in uno strato ferruginoso sotto lo strato di ghiaia bian-

ca , dal quale tolsi gia 1'altra ascia. Sopra la ghiaia v'era uno strato di

sabbia con conchiglie di acqua dolce e terrestri fragilissime, poi veniva

argilla bruna
,
indi altra ghiaia e la terra da mattoni : ogni cosa in bel-

1'ordine e senza niun guasto, di modo che il terreno era evidentemente

vergine. Questa scoperta tolse ogni dubbio che potessero avere i miei

amici, e credo che ora siamo tutti d'accordo sulla verita del fatto impor-

tantissimo, che voi il primo avete annunziato e sostenuto da dieci anni r

ed al quale io godo di fare testimonianza *
.

Le cave di Amiens e di Abbeville furono dopo quel tempo esplorate da

parecchi fisici e geologi illustri. Nel solo Aprile di quest'anno 1860, co-

me ci narra I'Abbevillois del 26 Aprile, vi vennero il sig. De Quatrefa-

ges membro dell' Institut, il dottor Jacquart dotto anatomista, il sig. Lar-

tet, il sig. Collomb, il sig. De Verneuil, presidente della societa di geolo-

gia in Francia, sir Roderick Murchison, celebre geologo inglese; evi tor-

no lo stesso Prestwich con altri dotti inglesi. E la cosa e ormai cosi pub-
blica e manifesta che, come afferma un dei membri piu illustri AdYInsti-

tut, Alfredo Maury, nella Revue des deux Mondes, tutti i dubbi, mossi

gia dai piu dei geologi contro 1'esattezza delle osservazioni del naturali-

sta d'Abbeville, si sono alfine dileguati
2

.

Cio posto, se per tante e si autore^voli testimonianze dee credersi che

queste singolari selci portano indubitate impronte del lavoro dell'uomo,

e ch'elle giacciono nei terreni formati dal diluvio altamente sepolte sotto

le terre e le alluvioni piu recenti; nonpotra parimente negarsi chenoi ab-

biam qui un vero monumento degli uomini antediluviani. Vero e che

non mancano dotti, i quali oppohgano tuttavia dubbi ed eccezioni alia

certezza di quelle due premesse; ma egli e gia un gran guadagno che

coloro stessi che sono piu lontani dal credere o dal rispettare la Bibbia

siano dalle cose narrate strascinati ad aecostarlesi. E per citare qualche

nome, non e poca cosa che la Revue des deux Mondes, o almeno il Littre,

uno dei suoi scrittori
, propostosi di studiare questo curioso proble-

ma 3
: y a-t-il eu des hommes sur la terre avant la derniere e'poque ge'olo-

gigue? problema, dic'egli, proposto sovente e risoluto sempre pel no 4
,

egli lo abbia risoluto se non pel si indubitato, almeno per un quasi si r

raostrando essere cosa possibile ,
anzi oramai probabile 1' esistenza di

uomini antediluviani.

-I Annales de philosophic chrtticnne. Aoflt. 1 859.

2 Livrai$on du 1 Novembre <859.

5 Lirraiicn du 1 Mars \ 858.

4 La question id posee en litre a el6 dtjd faite bien des fois, et chaque foi$ il y a
Hi repondu par une negation. Ivi. Tan to c vero che il voler chiudcrc gli occhi alia luce

della rivelazione condaona I'orgoglio del secolo ad ignorare qael ch tra i fedeli sanno anchc

i rozzi e i
fanciulli, e a profcssare errori che

j)iu
tardi sono costrctti a disdire, per accordar-

si a dire con noi qul che noi sapevamo fin dall'infanzia.

i*:i ;.AAk' .
-.'
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CONTEMPORANEA

Roma 28 Settembre i860.
. .

STATI PONTIFICII. 1. Guerra dichiarata al S. Padre 2. Ultimi apparec-
chi airassalto 3. Prima invasione 4. Nola del Cavour 5. Giudi-
zio che ne da la Revue des Deux Mondes 6. Risposta del Card. Segre-
tario di Stato 7. Lettera del Fanti 8. Bandi selvaggi 9. Rampo-
gne e cerimonie diplomatiche 10. Risposte delPienpionte 11. Let-
tera del S. Padre 12. Fatti di Citta della Pieve 13. Invasione di

Pesaro 14. Ritirata dei Pontificii ad Ancona 15. Occupazione di

Citta di Castello - 16. Capitolazione di Perugia e di Spoleto 17. Me-
morandum del Governo Sardo ~ 18. Protesta del Card. Segretario di

Stato 19. Solenni esequie pei difensori della Chiesa 20. Difesa di

Montefiascone ed invasione di Viterbo 21. Battaglia e disastro di Ca-
stelfidardo 22. Una lettera del Zambianchi 23. II Generate Goyon
ed i Francesi a Roma.

1. Yolsero appunto nove mesi dacche 1'Autore dell' infausto opuscolq
Le Pape et le Congres, sedutosi arbitro delle sorti dei popoli e dei diritti

dei Sovrani, in quella forma che tutti sanno decreto, doversi al tutto dis-

fare 1' opera piu antica e piu veneranda della civilta cristiana, iriiziata

dalle spontanee dedizioni, compiuta dalla pieta e dalle armi di
Pipino e

Carlomagno, assodata dal legittimo possesso didodicisecoli, santiticata

dalla religione e postasotto la salvaguardia del diritto pubblico. La Chie-
sa Romaiia fu condannata ad essere spogliata del rimanente de'suoi do-

minii, il Sommo Pontefice a perdere di fatto lasovranita temporale da-

tagli da Dioa tutela dell&spirituale, e Roma a divenire la sede del silen-

zio, della meditazione, della preghiera,
delle memorie sublimi e delle

maestose rovine, a stanza degli asceti ed a servigio degli antiquarii. II

Governo del Re di Sardegna, avvalorato dalle forze della rivoluzione

europea militante sotto le sue insegne ,
s' incarico di attuare il disegno

parricida; I'lnghilterra, per agevolarne 1'esecuzionc, torno a band ire piu
i'orte che mai il principio di non intervento; e la Francia, figlia primoge-
nita della Chiesa, accettando questa legge dichiarava di disapprovare il

disegno e non volersene far complice, ma non
poter permettere che altri

con 1'armi accorresse ad impedirne 1' elYettuazione. Maturata 1'impresa



102 CRONACA

con ogni raaniera di scellerate macchinazioni, di perfidie e di tradimenti

inauditi, non rimaneva che a mettere mano alle armi per compierla. Or

questo e fatto. II Re Yittorio Emmanuele non ebbe ribrezzo di dichiarare

la guerra al Spmmo Pontefice, dopo che i suoi General!
,
con aperta yio-

lazione d' ogni diritto umano e divino, gia 1'ayeano subitaneamente co-

rainciata. Veniamo senza piu
alia sposizione ordinata dei fatti.

2. II Ministro Farini ed il Generale Cialdini eransi condotti a Chambe-

ry sullo scorcio dcll'Agoslo per ossequiarvi 1'Imperatore
dei Francesi.

L'uno e 1'altro godono fama d'essere enlrati, piu d ogni altro, bene innan-

zi nelle grazie di Napoleone III non meno cbe del Re di Sardegna. Sod-

disfatto al
Ipro incanco, tornarono di fretta a Torino, dovesubito nei due

di seguenti si tennero lunghi Consigli de'Ministri. Quello che vi fosse

fermato apparve dai fatti che yennero appresso. Ma corse yoce che, sic-

come era stato scritto al Persigny, desiderarsi che T Italia si
pacifichi,

non importa it come; cosi ancpra a Chambery il
Piempnte

fosse licenziato

a governarsi come meglio gli
tornasse a conto, purche non si toccasse al-

ia cittd di Roma. I giornali officipsi
del Governp francese non tardarono

a smentire, con quanto ayeano di forza, cotali dicerie; ma, secondo ilso-

lito, accadde il contrario di cio che intendeyano, e tutti rimasero persua-
si che non mai il Piemonte avrebbe osato gittarsi al partito di rompere
la guerra, se il potente suo alleato gli ayesse dettq

di no. Checche sia di

cio, fin dal giorno 4 Settembre a Torino era indubitato che Tesercito pie-
montese disponeyasi

ad inyadere le Marche e I'llmbria. Richiamati alle

insegne tutu i soldati, e
spediti per le ferroyie e per mare in Toscana e

nelle Romagne; il Generale Fanti, Ministro della guerra, sotto colore di

passare a rassegna i yarii corpi di truppe, corse le novefle province del

Rp^no, e si fermo in Arezzp; Cialdini con (juasi yentimila uomini si av-

yicmo al passo della Cattolica; il Farini poi, che avea tra le mani le fila

di tulta la trama, yolo da Torino a Bologna, a Firenze, a Livorno, e la

cinica schiettezza degli italianissimi disse chiaro che
per

dare 1'ultimo

impulso alle bande di fuorusciti c yolontarii
,
che sotto la protezione del

Governo sardo si
eranp accolte, armate ed allestite di tutto punto sui

confmi degli Stati
pontiticii.

Da Torino fu scritto al giornale dei Debats,
il 4 Sett., che al Ministero restaya solo da fare la scelta delpretesto che

metterebbesi in campo per fare la guerra al Papa. L'incertezza duro po-
co. II sig. di Cayour si attenne al pericolo e al danno che veniva all'I-

talia dalle truppe di nazione straniera che militavano sotto ilLamoriciere

a servigio della Santa Sede; il Farini poi ne inyento un altro, cioe ildo-

yere d'impedire che si spegnesse colla forza il fuoco dell' insurrezione ;

ed apparecchio per conseguenza quanto occorreya perche ci fosse alme-
no I'apparenza di insurrezione pppolare, per averne cagione di udire il

grido di dolore ed accorrere ad impedire il castigo. Percio, yeduto im-

ipossibile il levar arumore e ribellione i popoli delle Marche e dell' Um-
tria, si tennero pronte compagnie di yentura che facessero la parte

di

popoli insorgenti nel dramma da rappresentarsi, e cosi aprissero il yarco
all esercito regolare piemontese.

3. Cosi fu ratio. Gli eroi di Palestro e di S. Martino, per quanto bra-

massero di opprimcre il Lamoriciere coi pochi suoi prodi ,
non credet-

tcro di potersi fare innanzi a tentarne la prova , se non in nuraero di

quattro contro unp ;
e percio pltre ai sessanta, mila uomini

posti sotto

gli ordini del Fanti
,
del Cialdini e del Delia Rocca

,
si approyigionarono
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di scolte ed aiuti con un ventimila tra
volpnlarii, fuorusciti e conta-

dini, cui si danno due lire al giorno pel mestiere di precedere 1'esercito,

occupare le citta abbandonate o guardate da poco presidio , spiegare la

handiera della rivolta e stancare i
difenspri

della Santa Sede colle scpr-
rerie. Ordinate cosi le faccende e distribute le parti , il Cavour alii 7

sottoscrisse la nota, con cui intimare al Governo pqntificio 1'immodiato

scioglimento delle truppe non indigene, ed il Farini alii 8 Settembre
mando innanzi le sue bande. Ed eccone le prime geste narrate iedel-

mente dal Giornale di Roma dell' 11 Settembre.

In seguito al concentramento di truppe piemonlesi versa la Catto-

lica e sulle frontiere Toscane, sonosi accozzate bande di emigrati e d'in-

sorgenti in quelle stesse localita. Poco dopo le 7 ant. del giorno 8 cor-

rente una di quelle orde composta di circa 600 armati e comandata da
un sedicente maggiore, dalle yie di Romagna scese ad attaccare la citta

di Urbino presidiata da un limitato numero di Gendarmi con pochi ausi-

liarii
;
disarmo il posto ad una delle porte e si precipito alia Piazza. Qui

s' impegno una lotta fra i pochi gendarmi e gl' invasori , mentre un pic-
colo distaccamento d'ausiliari

,
situato nella piazza della Delegazione,

sosteneva il fuoco contro coloro che tentayano prendere alle spalle la

forza impegnata nella prima mischia. II combattimento duro due ore

con alcune perdite da ambe le parti. Sopraffatte pero le milizie pontifi-
cie dal numero imniensamente maggiore dei rivoluzionarii

, poterono,
col battersi in ritirata

, asportar seco tutte le loro armi e concentrarsi in

Pesaro. Poco appresso e nello stesso giorno, 1'orda invaditrice mosse

per Fossombrone, rinunziando forse all' idea di tentare un colpo di mano

sopra Fano sostenuta da un sufficiente
presidio con artiglieria. In que-

sto frattempo qualche tentative d' insorgimento era avvisato in Pergola.
Intanto un'altra orda penetrata nell'Umbria da Cortona di Toscana forte

di circa 500 armati , piombo su Citta della Pieve guardata da dieci soli

gendarmi. Questi opposero la piii eroica resistenza
, poiche di loro, due

rimasero morti, tre leriti, quattrp prigionieri e 1'ultimo si salvo correndo
a cavallo per domandare rinforzi .

4. Mentre avyenivano questi fatti, bastevoli per se soli a mettere in

evidenza la perfidia e la vituperosa violazione d'ogni diritto
,
con cui

il Governo sardo comincip 1' impresa d' usurpare il rimanente degli
Stati della Santa Sede

,
il sig. Conte di Cavour facea viaggiare alia

volta di Roma un suo messo con una Ictlera a S. Em. il Segretario di Sta-

to. Per aggiungere alia violenza 1'oltraggio e lo scherno
,

il sig.. di Ca-

vour, che pure si picca d'essere gentiluomo, scelse a portare il suo ulti-

matum quello stesso Conte Delia Minerva, che dppo aver abusato del suo
carattere diplomatico in Roma, fomentando la ribellione contro il Santo

Padre, erasi giustamente fatto partire, quandofu consummata 1'usurpa-
zione delle Romagne. Giunto costui a Civitavecchia nel giorno 10 , non
fu lasciato proseguire lino a Roma, e se voile consegnare il dispaccio di

cui era incaricato, dovette valersi d'altra mano. La lettera del sig. di

Cavour era del tenore seguente.

Torino, li 7 Settembre 1860. Eminenza. II Governo di Sua Maesta il

Re di Sardegna non ppte vedere senza grave rammarico la fprmazione e

1'esistenza dei corpi di truppe mercenarie straniere al
seryizio del Go-

verno Pontificio. L'ordinamento di siffatti corpi non
fprmati, ad esempio

di tutti i Governi civili, di cittadini del paese ,
ma di gente di ogni hn-
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gua, nazione e religione ,
offende prqfondamente la coscienza pubblica

Sell' Italia e dell' Europa. L'indisciplina inerente a tale genere di trup-

pe , 1'improvvida cqnaotta
del loro capi ,

le minacce provocatrici di

cui fanno pompa nei loro proclami, suscitano e inantengono un fermen-

to oltremodo pericoloso. Vive pur sempre negli abitanti delle Marche

e dell' Umbria la memqria dolorosa delle stragi e del saccheggio di

Perugia. Questa condiziqne di cose gia da per se stessa fimesta, lo

divenne di piii dopo i fatti che accaddero nella Sicilia e nel reame di Na-

poli. La presenza dei corpi stranieri che ingiuria il sentimento nazionale,

ed impcoisce la manifestazione de'
yoti

dei popoli produrra immancabil-

mente la estcnsioue dei riyolgimenti
alle province vicine. Gl' iutimi rap-

porti che uniscono gli abitanti delle Marche e dell' Umbria con quelli

delle Province annesse
agli

Stati del Re e le ragioni dell' ordine e della

sicurezza dei proprii Stati impongpno al Governo di Sua Maesta di porre

per quanto sta in lui immediato riparo a
questi mali. La coscienza del

Re \ittorio Emmanuele non gli perraette di rimanersi testimonio irapas-
sibile delle sanguinose repressioni con cui le armi dei mercenarii stra-

nieri soffocherebbero nel sangue italiano ogni manifestazione di senti-

mento nazionale. Niun goyerno ha diritto di abbandonare all' arbitrio di

una schiera di ventura gli averi ,
1'onore

,
la vita degli abitanti di un

paese civile.

a Per questi motivi dopo aver chiesti gli ordini di Sua Maesta il Re
mio Augusto Sovrano ho Tonore di significare a Vostra Eminenza che le

truppe del Re hanno incarico d'impedire in nome dei diritti deli' umanita

che i Corpi mercenarii Pontiticii reprimano colla violenza
1'espressione

dei sentimenti delle popolazioni delle Marche e dell' Umbria. Ho inoltre

1'onore d'invitare Yostra EiTiza per i motivi sovraespressi a dar 1'ordine

immediato di disarmare e disciogliere quei corpi la cui esistenza e una
minaccia continua alia tranquillita d'ltalia. Nella fiducia che Yostra Emi-
nenza vorra comunicarmi tosto le disposizioni date dal Governo di Sua
Santita in proposito, ho 1'onore di rinnovarle gli atti dell' alta mia consi-

derazione. Di Vostra Eminenza. Firmato r- C. Cawur.
5. A questo iuqualificabile documento delle ragioni, sopra

cui si fonda

la
diplomazia piemontese per aver pretesti di assalire ed opprimere chi

non ha duecento mila baionette per rispondere nel modo che si conyiene
a tali esi^enze, a questo monuraento di perfidia invereconda opponiamo
in prima il giudizio recatone dalla Revue des deux mondes del 15 Settem-
bre. Ci si cousenta di non diffonderci nell' esporre la nostra opinione
intorno a cotesto procedere del Piemonte verso il Papa : quanto esso sia

riprovevole sotto il riguardo deiprincipii universalmente ammessi del di-

ritto delle genii, e cosa che di
per

se troppo salta agli occhi. II pretesto

dell'inyasione degli Stati Pontiticii, tal qual e, viola i principii della So-
yranita e del diritto internazionale. Con qual diritto, se il Papa e sovra-

no, pretendesi ch'egli debba dar ragione del modo ond'e composto il suo
csercito. In verita questo e lo stesso ultimatum che 1'Austriamando 1'an-

no scorso al Piemonte, che il Piemonte coll' aiuto della Francia respinse
mdietro, e che egli ora rimanda al Papa. L' Austria intimaya allora al

Piemonte di sciogliere i suoi
corpi

di volontarii, ed oggi il Piemonte in-

tima al Papa di sciogliere i suoi. Ma vi corre quesla differenza; che i

volontarii del Piemonte erano manifestamente arrolati per assalire 1'Au-

stria, quando per contrario i volontarii dello Stato della Chiesa sono rac-
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colti a pura difesa. La pretensiqne del Piemonte e ancora piuurtante pel

momenlp in cui si mette innanzi. Si fa un
delittq

al Papa qi
essere difeso

da stranieri, proprio
in quella

che si reca a gloria del Garibaldi il far ar-

rqlare
in Ingnilterra i viaggiatori per corse di piacere a due franchi il

giorno, e quando gli accamparnenti di costui riboccano di dilettanti di

guerra e di riyoluzione accorsi da tutte le parti del mondo. Recrimina-

zioni di quella fatta che le piemontesi contro T esercito pontificio non si

possono discutere
;
non sono altro che 1' eterna accusa del lupo contro

Pagnello, accusa che non ha
altrq

fondamento che la ragione del piii for-

te. Ottimamente. Ma si ricordi il sig. Cavour che chi la fa, 1'aspetta ;
e

che questa sorta d'armi son pericolose a maneggiare, perche facili a yol-

tarsi contro chi le impugna.
6. Non frappose indugio I'Em. Card. Antonelli segretario di Stato di

S.-S., e il
giornq seguente 11 Setterabre rispose nel modo seguente alle

intimazioni del sig. di Cayour. Eccellenza. Astraendo dal mezzo, di cui

Vostra Eccellenza stimo yalersi per farmi giungere il suo foglio del 7 cor-

rente, ho volutd con tutta calma portare la mia attenzione a quanto ella

mi esponeva in nome del suo Sovrano, e non posso dissimulate che ebhi

in cio a farmi una ben forte yiolenza. I nuovi principii di diritto pubblico
che ella pone in campo nella sua rappresentanza mi dispenserebbero per
verita da qualsivoglia risposta, essendo essi troppo in opposizione con

quelli sempre riconosciuti dall' universalita dei Goyerni e delle Nazioni.

Nondimeno, tocco al yiyo dalle incolpazioni che si fanno al Goyerno di

Sua Santita, non posso ritenermi dal rileyare dapprima essere quanto
odiosa, altrettanto priva d'ogni fondamento ed affatto ingiusta la taccia

che si porta contro le
truppe

recentemente formatesi dal Goyerno Ponti-

ficio; ed esser poi inqualihcabile I'affronto che ad esso vien
fattp

nel di-

sconoscere in lui un diritto a tutti gli altri comune, ignorandosi fino ad

oggi che sia impedito ad alcun goyerno di avere al suo servigio truppe
estere, siccome in fatto molti le hanno in Eurppa sotto i loro stipendii.
Ed a questo proposito sembra qui opportune il notare che, stante il ca-

rattere che riveste il Sommo Pontefice di comun padre di tutti i fedeli,

molto meno potrebbe a lui impedirsi di accogliere nelle sue miliziequan-
ti gli si offrono dalle yarie parti dell'orbe cattolico insostegno della S. Se-

de e degli Stati della Chiesa.

Niente poi potrebbe essere piu falso e
piu ingiurioso, cherattribuir-

si alle Truppe Pontificie i disordini
deplorabilmente ayyenuti negli Stati

della Santa Sede, ne qui occorre il
dimpstrarlo. Dappoiche la storia ha

gia registrato quali e donde proyenienti siano state le truppe, che yio-

lentemente imposero alia yolonta delle pppolazioni, e quali le arti messe
in opera per gettare nellp scompiglio la piu gran parte della Italia e ma-

npmettere quanto y'ha di piu inyiolabile e di
piii sagro per diritto e*per

giustizia. E rispetto alle conseguenze di cui si yorrebbe accagionare la

legittima azione delle truppe della S. Sede per reprimere la ribellione di

Perugia, sarebbe in yero stato piu logico 1' attribuirle a chi promosse -la

rivolta dall'estero: ed ella signor Conte troppo ben conosce donde quella
yenne suscitata, donde furonp somministrati danaro, armi e mezzi d'ogni

genere, e donde partirpno
le istruzioni e gli ordini d'insorgere. Tutto per-

tanto da luogo a conchiudere, non avere che il carattere della calunnia

quanto
declamasi da un partito ostile al Goyerno della S. Sede a caricq

delle sue milizie, ed essere non meno calunniose le imputazioni che si
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fanno ai loro capi, dando a crederli come autori di minaccie provocatrici,

e di proclami proprii a suscitare un pericoloso fermentp.
Dava poi termine alia, sua disgustosa comunicazipne 1' Eccellenza

Vostra coll' invitarmi in nome del suo Sovrano ad ordinare immediata-

mente il disarmo e lo scioglimentp delle suddette milizie, e tal invito npn
andava disgiunto da una specie di minaccia di volersi altrimenti dal Pie-

monte impedire 1'azione di esse per mezzo delle regie truppe. In cio si

manifesto una quasi intimazione, che io ben volentieri qui mi astengo di

qualificare. La Santa Sede non potrebbe che respingerla con indignazio-

ne, conoscendosi forte del suo
ie^ittimo diritto, ed appellando al gins

delle genti, sotto la cui egida ha tin qui vissuto I'Europa ; qualunque sia-

no del resto le violenze alle quali potesse trovarsi esposla scnza averle

punto provocate, e contro le quali tin da ora mi corre il debito di prote-
stare altamente in nome di Sua Santita. Con sensi di distinta considera-

zione mi confermo di vostra Eccellenza. Roma 11 Settembre 1860. Firma-

to G. Card. ANTONELLI.

7. Chi avea coraggio da allegare pretesti cosi frivt)li come gli ac-

cennati dal Cavour ,
non era certo da sperare che yolesse tener conto

delle
risposte,

con cui se ne chiarisse 1' ingiustizia. Ma la risoluzione di

cacciarsi sotto i piedi ogni dettato di equita e di onesta per venire a

capo del
proprio disegno spicca anche piu marayigliosamente in un altro

Ultimatum di nuovo genere, spedito dal Fanti, comandante supremo e

Ministro della Guerra per 1' esercito sardo, al Generale De La Moriciere,
sotto la data di Arezzo, 9 Settembre, e faltogli porgere permano d'unFa-
rini. Eccone il testo yoltato dal francese in italiano. Eccellenza. S. M. il

Re Yittorio Emanuele II che ha tanto interesse per la felicila dell' Italia,

^ preoccupatissimo degli avTenimenti che hanno luogo nell' Umbria e

nelle Marche. S. M. non ignora che cjualunque manifestazione nel senso

nazionale vicino alia
frpntiera

meridionale del suo regno, che venisse re-

pressa da truppe straniere, le quali non hanno tra loro alcun vincolo di

nazipnalita, produrrebbe inevitabilmente un contraccolpo in tutti i suoi

Stati. E in seguito a queste considerazioni che S. M. ha ordinato una con-

centrazione di truppe alle
frpntiere

delle Marche e dell'Umbria, e che mi
ha

fattp
1'onore di afiidarmi il comando superiore di queste truppe. Nel

medesimo tempo egli mi ha prescritto di diriggermi a V. E. per notifica-

re che queste truppe occuperanno al piii presto le Marche e 1'Umbria nei

seguenti casi, cioe: 1. Se le truppe sptlo agli ordini di V.E., trovando-

si nelle citta delle Marche edeH'Umbria facessero uso della forza per com-

primere le manifestazioni in senso nazionale. 2.Se le truppe di cuiella ha
il comando ricevessero Tordine di marciare su qualche citta delle stesse

provincie pontificie, tuttavolta che si produca qualche manifestazione nel

senso nazionale. 3." Tuttavolta che essendosi prodotta qualche manifesta-

zione nel senso nazionale ed essendo stata compressa coll'uso della forza

dalle truppe di V. E., queste non ricevano immediatamente da lei 1'ordi-

ne di ritirarsi lasciando libera la citta, che si fosse pronunciata, di espri-
niere i suoi voti. Nessuno meglio di V. E. puo comprendere come il sen-

timento nazionale debba rivoltarsi davanti a un' oppressione straniera,
ed io oso confidare che accettando francamenteetosto le proposizioni che
le ho fatto a nome del governo del Re, risparmiera laprotezionc delle no-
stre armi a queste provincie dell'ltalia e le dolorose conseguenze che po-
trebbero derivarne. Aggradisca, Eccellenza, ecc.
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A tali esigenze , degne d'un capo di Tartar!
,
non d' un Generate d' e-

sercito, la sola
risposta

che si
potesse

fare era quella d' un disdegnoso
silenzio. 11 Generate De Lamonciere dichiaro di non aver facolta di ri-

solvere tali quistioni, e mando il dispaccio a Roma.
8. A mostrare viemeglio come niun ragionevole prctesto trovasse il

Governo sardo per invadere a mano armata gli Stati della Chiesa , gio-
yera cjiii riferire a verbo i hand!

, pieni di selvaggia durezza e di con-

tumelie atroci
, pubblicati dai due Generali Fanti e Cialdini nelPatto di

spingere le loro truppe contro i difensori della Santa Sede. 11 Fanti cosi

parla ai suoi uifiziali e soldati. Bande straniere convenute da ogni

parte di Europa sul suolo dell* Umbria e delle Marche vi piantarono lo

stendardo mentito di una religione che beffeggiano. Senza patria e sen-

za tetto, essi provocano ed insultano le popolazioni onde averne prete-
sto per padroneggiarle. Un tale martirio deve cessare, ed una tale tra-

cotanza ha da sopprimersi portando il soccorso delle nostre arrai a quei

figli sventurati d' Italia
,

i quali sperarono
indarno giustizia e pieta dal

loro Governo. Questa missione che il Re Vittorio Emanuele ci confida
,

noi compiremo ;
e sappia 1' Europa che 1'Italia non e piu il convegno ed

il trioufo del piu audace o fortunato avyenturiero.
Dal Quartier Gene-

rale in Arezzo li 11 Settembre 1860. Il'Ministro della Guerra Coman-
dante in capo il Corpo d'occupazione nelle Marche e nell' Umbria
M. FANTI .

II Cialdini poi ,
anche piu brutalmente

,
con piglio che disonora la di-

visa militare ond'e rivestito, e che appena si potrebbe comportare in un

capo di pirati, cosi infiamma i suoi. Soldati del quarto Corpo d'Arma-
ta. Vi conduco contro una masnada di briachi stranieri che sete d' oro e

yaghezza di saccheggio trasse nei nostri paesi. Combattete
, disperdete

inesorabilraente quei compri sicari
,
e per mano vostra sentano V ira di

un popolo che vuole la sua nazionalita e la sua indipcndenza. Soldati !

L'inulta Perugia domanda vendetta, e benche tarda, Tavra. // Generate
Comandante il 4. Corpo d"Armata. ENRICO CIALDINI .

Tutti ad una yoce i giornali francesi e belgi ,
eziandio i piu demo-

cratici e socialist!
, espressero o disgusto, o schifo, o rammarico od am-

mirazione di veder Generali d* un esercito che marcia sotto le inse^ne
della Croce di Savpia ,

e che si crede destinato a rinnovare la civilta

italiana
,
usar maniere e frasi come queste ;

che certo non si potrebbero
trovare le piii sconce o

piu
crude in bocca a' Drusi.

9. Va su pei giornali un sunto di lottera scritta da Luigi Napoleone a

Vittorio Emmanuele per isconsigliarlo dall'entrare nelle Alarche e nel-

T Umbria; e recasi pure, come pubblicalo dal Coivrrier du Dimancke, un
sunto della risposta ricevuta. Non avendo sopra cio document! auten-
tici

,
noi ci asteniamo dal recarne verun giudizio ;

ma basti accennare
che il Giornale di Roma nel n. 209 ebbe facolla di stampare ,

con buon

fondamento ,
le seguenti parole. Intanlo si conosce come S. M. 1' Im-

peratore dei Francesi, tosto che seppe del divisamenfo in che era venuto
il Gabinetto sardo di fare una sommazione al Governo pontificio ,

diretta

ad ottenere io scioglimento delle sue truppe estere, con la minaccia
d' invadere e d'occupare ,

in caso di rifiuto, le Marche e 1'Umbria
,
la lo-

data Maesta Sua scrisse per telegrafo da Marsiglia al Re di Piemonte,
annunziandogli che qualora le truppe sarde penetrassero nel territorio

pontificio, egli sarebbe stato costretto ad opporvisi ,
e che avea gia data
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ordini perche fosse rinforzato il suo Corpo francese di occupazipne
.

Oltre dii che si ebbe qui in Roma ottimo argomento di credere verissinio

cio che si annunziava ppi &a\Giornale di Roma, n.211, cioe che ilMini-

stro plenipotenziario
dei Francesi presso la Corte di Torino ebbe ordine

di dichiarare con Nota ufficiale al conte di Cavour che sarebbero rotte

le relazioni diplomatiche tra i due Governi quante volte non venisse

data 1'assicurazione che la sommazione fatta al Governo della Santa

Sede non avrebbe ayutp seguito, e che 1'armata sarda npn avrebbe at-

taccato le truppe pontiticie . Se veramente la nota ufficiale del signor

Talleyrand fosse compilata in termini cosi ricisi come qui si dovea cre-

dere,'non si sa. Ben e certo che il sig. De Talleyrand presento una no-

ta, e che il Moniteur del 14 annunzio quanto segue: Attesi i fatti teste

avvenuti in Italia ,
1' Imperatore ha deciso che il suo Mioistro abbando-

nasse immediatamente Torino. Un segretarip resta incaricato degli af-

fari della legazipne di Francia . Onq'e chiaro che non furonp punto
rotte le relazioni diplomatiche ;

tutlavia non per questo e da dire che

tutto si riducesse ad alcuna delle consuete mostre di disapprovazione ed

a consigli dati in forma seyera, ma, per cosi dire, senza alcuna sanzione

penalc che uscisse dai limiti d' una cerimonia diplomatica. L' imperatore

Napoleone III e solito maturarc assai le sue risoluzioni
,

e non meiio

caulo nel fermarle che iuflessibile nell' eseguirle.
10. Alia leltera dell'Imperatore, alia nota diplomatica ed ai consigli

del sig. Grandguillot, avvalorati da quelli della Patrie e del Pays che di-

chiararono il procedere del Piempnte, contrario al diritto delle genti, si

fecero dal Piemonte risposte di piii maniere, a parole e a fatti. II Re Vit-

tprio Emmanuele, oltre alia lettera sopra mentovata a Luigi Napoleone,

rispose col pubblicare subito il bando seguente. Soldati ! Voi entrate

nelle Marche c nell' Umbria per ristaurare T ordine civile nelle desolate

Citta, e per dare ai Popoli la liberta di esprimere i
prpprii voti. Non ave-

te a combattere potenti eserciti
,
ma a liberare infelici Provincie Italiane

dalle straniere Compagnie di ventura.Non andate a vendicare le ingiurie
fatte a me ed all' Italia, ma ad impedire che gli odii popolari rompano a

vendetta della mala signoria. Voi insegnerete coll' esempio il perdono
delle otfese, e la tolleranza cristiana a chi stoltamente paragonp all' isla-

mismo lo amore alia Patria Italiana. In pace con tntte le Grandi Potenze,
ed

alienp
da ogni provocazione, io intendp a togliere dal centro d' Italia

una cagione perenne di turbamento e di discordia. Io voglio rispettare la

Sede del Capo della Chiesa, al quale sono sempre pronto a dare, in ac-

cordo colle Potenze alleateed amicne,tuttecjuelle guarenti^ie di indipen-
denza e di sichrezza, che i suoi ciechi consiglieri si sono indarno

riprp-
messi dal fanatismo della setta malvagia cospirante contro^la mia autori-

ta e la liberta della Nazione.

Soldati ! Mi accusanp di ambizionc. Si ho una ambizione: ed e quel-
la di ristaurare i

principii
dell' ordine morale in Italia, e di preservare

1'Europa dai contmui pericoli della rivoluzione e della guerra. Settem-
tore 1860. VITTORIO EMANUELE. C. Cavour. Farini .

I giornali uflicipsi,
come 1' Opinione e la Nazione, risposero mostran-

dosi rammaricali di non potcr aaerire ai consigli dell' Imperatore Napo-
leone, ma

pieni di tiducia che anche facendo precisamente il contrario di

cio che egli cosi
imperipsamente consigliava, non era da aversi alcun ti-

more che la causa italiana avesse a patirne un minimo detrimento, Gli
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aHri, con varie parole ma con identico' concetto, presero la cosa in celia,

e ridendo dissero sottosqpra come la Gazzetta del popolo : La Francia

ha il privilegio, ha tuttii diritti di sgridarci, di brontolarcipubblicamen-
te finche le pare e piace, e noi rascolteremo in quanto bisognaascoltarla;
ma siccome sotto il tavolo noi teniamo la sua mano unita alia nostra, co-

si non sara mai per parte di una indulgente e buona arnica che avremoa
temere vive rimostranze . Aspettiamo e speriamo di yeder presto i fatti

che possano smentire cotali aftermazioni troppo ingiuriose.
Le risposte a' fatti furono molte, e di una evidenza palpabile.

Alii 11

Settembre, appunto il giorno dopo ricevuta la lettera di Luigi Napoleone
la Nota del sig. Talleyrand , Vittorio Emmanuele ammise a udienza

un certo numero di fuorusciti Marchigiani e dell' Umbria, che bellamen-

te si erano tutto da se costituiti rappresentanti
di codeste proyincie de-

gli Stati pontificii, e udito il loro grido di dolore, li conforto, li consolp ,

s' impegno di liberarli a qualunque costo. E nellostesso giorno 1' esercito

piemontese, ancor prima che si avesse da Roma la risposta all'intimaziq-
ne mandata dal sig. di Cavour, yiolo i contini dalla Toscana, yalico il

passo della Cattolica ed assali Pesaro, e die principio alia guerra vietata

da Luigi Napoleone, ed apertamente condannata dai rappresentanti di

tutte le Potenze europee, die tutti fecero vive rimostranze al Governo

sardo, qualificando questa invasioue come una iniqua yiplazione
del di-

ritto delle genti, al tutto impossibile a giustiticarsi perche commessa sen-

za averne ragione o pretesto qualsiasi, come annunzio la Patrie del 10

Settembre.

11. Ne ragioni di giustizia, ne richiami diplomatic! doveano bastare

con uomini siffatti; e la guerra fu portata sulle province ancor fedeli del-

lo Stato Ecclesiastico. II Santo Padre che da molto tempo prevedevache
qui yerrebbero a parare le mene de'settarii e 1'ambizione piemontese, e

percio ayea dato opera ad apprestare difesa onorata
,
e tale che bastasse

a salvare i suoi diritti, il 10 Settembre scrisse al Cappellano Maggiore
delle truppe pontilicie, Mons. Tizzani Arcivescovo di Nisibi

,
la lettera

seguente.
Venerabile fratello. Salute e benedizione apostolica. Siamo compre-

si da profonda,tristezza nel yedere tempi i piu aspri per la Cristiana re-

pubblica e i danni gravissimi che empiamente e nefariamente arrecaroap
e che ogni giorno arrecano a iNoi e a questa Sede Apostolica i nemici piu
accaniti della medesima, e della stessa civil societa. Nelle estreme no-

.stre angustie siamo da non leggiero sollieyo compensati quando veggia-
mo con quanta alacrita e premura moltissimi uomini e gioyani

illustri an-

-che per nobile lignaggio, dalle varie regioni dell'Orbe Cristianq ogni gior-
no aifluiscono nel Nostro Stato per associarsi nel Nostro Esercito sotto la

.guida del suo supremo Comandante, personaggio chiarissimo e invittis-

:skio, per difendere coraggiosamente e con forza la causa Nostra ; che e

*causa della Sede Apostolica e della Cattolica Chiesa. Noi certamente non
cessiamo mai di porgere nella umilta del Nostro cuore fervidissime preci
a Dio, affinche voglia concedere a tutti la pace desideratissima. Ma uo-

mini empii, de' quali ora si serve 1'Altissimo perpunire i peccati di tutti,

per disperderli poi nel giorno del suo furore e punirli, conculcando la leg-

ge di Dio, bestemmiando la voce del Santo d'Israello, non cessano difar

guerra acerbissima contro la Chiesa e questa Sede Apostolica. Infatti co-

storo presi dallo spirito di Satana , eccitati i popoli d' Italia a ribellione ,
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discacciati per somma ingiustizia i legittimi Principi, confuse e turbate

tulte le cose umane e Divine, irrompendo gia nello scorso anno nel No-

stro Stato, con sacrilega mano occupandone alcune provincie, tentano

ora agitare, invadere ed usurpare le aftre parti del meAesimo, E cio yo-

gliono fare coH'intendimento perverso,.che, cioe, manomesso e
royescia-

to il Principato civile Nostro e della Santa Sede, sian valevoli a distrug-

gere, se tanto potesse mai accadere, la Cattolica Chiesa ed il Supremo
suo Pontiticato, come, per tante empie scritture e abbominevoli falti,

chiaro ed aperto non arrossiscono di dichiarare.

Adunque fra la sfrenata perversita di silfatti empii uomini, ed in cosi

lagrimevole coudizione e stretta necessita, quantuncjue non sia per nien-

te da dubitare del trionfo della Chiesa, tuttavia con incredibile dolorc del-

1'animo Nostro conosciamo che il Nostro esercito, i suoi molto bene ani-

mati duci esoldati debbono e incontrare gravissimi pericoli, e azzuftarsi

e combattere con audacissimi nemici, architetti peritissimi nellc scellera-

tezze e nelle frodi. Per la qual cosa Noi abbiam creduto che con ogni

premura auesto Nostro esercito, valorosamente guerreggiante per la cau-

sa della Ghiesa e di questa Apostolica Sede, si debbe affiorzarc e corro-

borare eziandio cogli aiuti spirituali. Percio o Yenerabile Fratello, Noi

Ti scriyiamo questa Lettera, con la quale a Te, ed a tutti e singoli i Sa-

ccrdoti e Cappellani di quel Nostro esercito, con 1'Apostolica Nostra Au-
torita concediamo la facolta di dare, nelVatto stesso della Sagramentale
Confessione, la Plenaria Indulgenza in articula mortis a tutti e singoli i

duci e soldati di quel Nostro esercito. Inoltre, per la stessa Autorita No-

stra, eoncediamo che gli stessi duci e soldati, quante volte neirestremo

punto della vita non possano avere 1'aiuto presente del Sacro Ministro r

conseguano la stessa Plenaria Indulgenza, invocando con la bocca, se la

ppssono, o altrimenti almeno col cuore, i potentissimi e dolcissimi nomi
di Gesu e di Maria. Noi abbiamo per fermo che la causa della Chiesa e
della giustizia sara per riportare, come sen>pre, una gloriosa yittoria

so-

pra i suoi neraici, Imperciocche il giusto e misericordioso Iddio, o si de-

gnera di ricondurre tante migliaia di perduti uomini sul sentiero della sa-

lute, come per continue e calde preghiere Noi abbiamo da Lui dimanda-
to e dimandiamo; ovvero percuotera, schiaccera e sterminera nella indi-

gnazione del suo furore questi novelli Sennacherib. E cotal nostra persita-
sione e tiducia ha il suo fernio sostegno prima nelle comuni preghiere
di tutta intera la Chicsa, le quali nella fragranza della soavita ascendono

ogni giorno come incenso al Trono della grazia; poi aucpra nella provata
religione, yirtu, sapienza e consiglio di tanti specehiatissimi seguaci di

Gesii Cristo, figliuoli zelantissimi della Cattolica Chiesa e di questa Sede

Apqstolica, i quali ripongono
la gloria loro nel difendere con ogni studio-

e di tutle le guise i diritti della medcsima Chiesa e Sede; ed eziandio nel-

la roeravigliosa pieta di quegli stessi figliuoli, i quali non si ristanno dal

sollevare con le proprie ricchezze le gravissime angustieNostre e di que-
sta S. Sede. Ne dubitiamo punto che le fervidissime preghiere di quegli
stessi fcdeli, e il loro zelo cgregio e degno di ogni encomio, e le genero-
se pie lar^izioni ed i soccorsi non siano per durare cpstantemente finch^
al Padre clementissimo delle misericordie non piaccia di comandare ai

\enti ed al mare perche cessi cotanto furiosa tempesta, ed alia Chiesa sua
conceda la dcsideratissima pace e tranquillita. II Dio degli Eserciti nella

cui mano sta tulta intera la vittoria, e che in Davidde infuse prodigiose-
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forze per conquidere il rubelle Golia, e a Giuda Maccabeo fe rfportare
trionfo sullo aecanimento delle genti, colla celestiale sua pieta, a] Supre-
mo Condottiero dell'esercito Nostro ed agli altri duci e soldati conceda

grazie e virtu di guerreggiare alia difesa propria e della Santa Chiesa di

fiip
e di questa Sede Apostolica, ed a scorno dei nemici della Croce di

Cristo e della Cattolica fede e religione.
Ecco

,
o Venerabile Fratello, quali

cose abbiam giudicato di doverti

significare ;
e come auspice di tutti i doni celestiali , e come pegno della

precipua Nostra benevolenza, di tutto cuore a Te, o Venerabile Fratello,
al Supremo Duee del Nostro esercito, e a tutti e singoli gli uffizia'li e i

soldati 1'Apostolica Beivedizione amorevolmente impartiarno. Dato a Ro-

ma, presso S. Pietro, il giorno 10 settembre 1860. Del Nostro Pontifica-

te anno XV. PIUS PAPA IX.

12. Fu accennato piii sopra come il Governo sardo avesse organizzate
bande di

fuprusciti
e venturieri, perche yenissero a rappresentare negli

Stati Pontiticii un dramma d' insurrezione popolare. Questa solenne im-

postura fu apertamente bandita dall' Unitd Italian di Genpva ,
14 Set-

tembre, n, 165, dove dice che il Ministerp ayendo gia risokrto di

occupare
le Marche e TUmbria prima che Garibaldi yi giungesse dal'Sud,

trovo altri capi dei quali era sicuro , e disse loro : entrate colla
gipyentu

impaziente di agire ad ogni modo
,
commovete qua e la le localita delle

due province , affinche una insurrezione grande o
piccolo,

m sia; noi
m terremo dietro. Con questo piano si e iniziata la rivoluzione. Or<e
da yedere come attecchisse la rivoluzione cosi iniziata : e questo si scorge
con tutta evidenza dal seguente rapporto ufficiale dal Generate Schrnid.

Citta della Pieve 11 Settembre 1860. Essendo partito da Perugia ieri

sera colla colonna composta del 2 battagiione del 2 reggimento Estero

comandata dal sig. Tenente Colonnello de Courten
,

del 1 battagiione
del 2 Reggimento indigeno comandato dal sig. Maggiore Albani, 30

gendarmi sotto gli ordini del sig. Tenente Lucidi
,

e due pezzi di Arti-

glieria comandati dal signer Capitano Raymond, ho proseguito la marcia
senza incidente sino alle Tavernelle. Li ho saputo che i

yolpntarii
ave-

yano fatto saltafe gli archi ddl ponte di Piegaro , 'borgata situata sopra
un' altura

,
in cui il giorno davanti i volontarii

,
discesi dalla Citta della

Pieve
,
avevano inalberata la bandiera

tricplore , proclamato Vittonio

Emanuele, e destitute le Autorita. Per una ricognizione fatta in persoaa
mi convinsi

,
c'he i volontarii si erano tutti ritirati a Citta della Pieve , e

che il ponte rotto poteva esser messo in istato idoneo per far traversar

la truppa ,
ma con gran layoro ,

cosa che ritardava molto la marcia
,

essendo impossibile di scegliere un' altra strada. Spedii percio
i due te-

nenti conte de Maistre
,

e Hefner con venti volteggiatori comandati dal

tenente Brunner del 2 reggimento Estero ella borgata del Piegaro ,

dove ristabilirono rautorita pontilicia, tolsero la tricolore e fece'ro innal-

zare lo stemma
Pontilicip ,

e raccolsero tutto il legname ,
uomini e cam

occorrenti per la riparazione del ponte. Dopo due ore di lavpro forzato,

questo fu aperto e passato da tutta la
truppa

: senz' altro incidente si

pervenne a 'Citta della Pieve verso mezzogiorno. Tutta la citta era ab-

Dandonata
da'volpntari , che, alia prima notizia deH'arrivo della truppa,

si erano rifuggiati in parte nella vicina Toscana , asportando le armi
, e

munizioni, e parte si era diretta verso Qrvieto.
Erano in n. di 300 a 350

nomini
, accozzaglia di contadini toscani vagabond! , emigrati romani , e
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briganti ,
e'ricevettero un soldo giornaliero di 37 baiocchi. II famigerato

Masi li comandaya ,
che

occupava
il titolo di colonnello piemontese ,

e

rilascio gli ordini in nome del Governo del Piemqnte ; Cesare Orlandi di

Citta della Pieve figurava come Maggiore. Fuori di questi ,
la maggio-

ranza degli esiliati di Perugia trovavansi presenti ; Danzetta, Bruscni, e

Guardabassi. Questi ultinii, a quanto'si dice, sono partiti col Masi verso

Orvieto.

Bisogna far 1'encomio sul contegno delle popolazioni di queste coa-

trade ,
che non presero parte alcuna a tale attentato

,
ed avendo vissuto

per piii giorni
in panico timpre , accolsero benissimo le nostre Truppe. I

volontan oltre il ponte di Piegaro avevano guastato il telegrafo, assas-

sinato un Gendarme, e ferito un altro gravernente ne' contorni delle Ta-

vernelle, e derubato in diverse case della carnpagna. Un certo Marcbese

Rainaldi fu fatto Gonfaloniere in rimpiazzo del sig, Mazzuoli che si era

dimesso. Egli e un anlico cospiratore, che da domenica e assente in Fi-

renze
,
dove sera bra siasi recato per richiedere un intervento arraato.

Gli ordini opportuni per la istruzione dei processi contro i comprqmessi
sono dati

,
e si procedera contro essi con tutto il rigore delle leggi. At-

tendo notizie da confident! spediti verso Orvieto per giudicare se debbo

proseguire la marcia in questa direzione. La truppa si conduce bene ed
e animata da ottimo spinto. Gradite 1' espressione del profondo rispetto
con cui ho I'onore di protestarmi. Di V. E. Devotissimo servo, il Generate

Governatore Militare A. SCHMID.

13. Lo stesso strattagemma fellonesco fu adqperato a Fossorabrone.

Ma basto un piccolo drappello
di ponlificii a discacciarne in un balena

gl' invasori e 1 ordine fu immediatamente ristabilito. Saputo questo ,
il

Gen. Cialdini la sera stessa del giorno 10 (notisi bene che solo in quel

giprno pervenivano al Card. Antonelli la nota del Cayour ,
al Lamori-

ciere rmtimazione dd Fanti) mosse le sue truppe, e 1' indomani 11 Set-

tembre, violando senza yerun ragionevole pretesto ogni diritto
,
investl

valorosamente la citta di Pesaro ,
dirizzo contro di essa una quarantina

di cannoni , e per ben cinque ore nel giorno 11, per altre tre o quattra
nel giorno 12 tempesto di raitraglia , di bombe

,
di granate il

piccolo pre-
sidio di 1200 uoraini che s'era chiuso nel forte difeso da soli 2 o 3 can-

noni di ferraccio onde non potea servirsi , percbe posti
fuora della fronte

d'attacco. Finalmente 1'eroico assalto di 10 o 12 mila soldati contro 120ft

tra soldati e ausiliarii ebbe il termine che era da prevedersi, e i difen-

sori si dovettero arrendere prigionieri. Vittoria inonorata per se, e ren-

duta anche piu vcrgognosa pei
maltrattamenti inflitti al Delegato Mons.

Tancredi Bella
,
condotto pngiqniero a Torino

, ed esposto ad ogni ma-
niera di contumelie e di atroci insulti durante il

yiaggio.
14. II Generale De Curten da Montalboddo, ed i Comandanti Vogeslang

da Corinaldo c Kanzler da Montecarotto mpsserq innanzi
per soccorrere

le guarnigioni di Pesaro e di Fano; ma il primo, imbattutosi in forze trop-

po sproporzionate alia piccola sua
diyisione, si ritiro prontamente verso

Ancona. Gli altri due tagliati fuori di Sinigaglia , trovaronsi circondati a
S. Angelo da una intiera divisione piemontese; ma benche non avessero
in tutto che un

migliaio d'uomini con due cannoni
, sepperq bravamente

resistcre, aprendosi di viva forza la strada in mezzo al nemico, e percor-
rendo 43 miglia di strada di montagna. II battaglione de' bersaglieri per-
dette circa 60 uomini

;
un baltaglione d' indigeni ,

comandato dal Serra,
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assai meno
;
ma una compagnia di volteggiatqri di esso respinse alia ba-

ionetta tre furiose cariche di cavalleria , uccidendo al nemico di molta

gente. II Generale de La Moriciere ebbe dal Gen. De Curten 1' assicura-

zione che queste brave truppe s' erano condotte con valore di veteran!

agguerriti e battute con vero entusiasmo. Queste notizie pervenute al

Gen. De La Moriciere gli chiarirono che lo sforzo del nemico voltavasi

ad Ancona, e tosto partendo da Spoleto e Fuligno con
tuttp quel che

pote raunare di battaglioni ed artiglierie a marcia forzata di 40 miglia
in 22 ore si attesto a Macerata.

15. Intanto le bande di fuorusciti, e 1'esercito Sardo dopo esse, inva-

devano il territorio pontiticio per Citta di Castello. Eccone la sposizione
da rapporto ufficiale. Dopo il moyimento di Urbino, alquanti emigrati
la mattina del 10 conducevansi a Citerna e S. Giustino, piccoli paesi sul

confine di Toscana, ed ivi, aiutati dalla guardia nazionale toscanadi Bor-

go San Sepolcro, atterravanogli stemmi pontificii inalberando lostendar-

do della rivoluzione. Di cio avvisati il Governo e la forza di Castello
,

si

posero a guardia, sia per prevenire ogni tentazione d'insurrezione, sia

per respingere i facinorosi se muovessero contro la citta, la quale resto

sempre passiva e pienamente tranquilla. Nelle prime ore del mattinodel-

l' 11, un dispaccio del Generale Schmidrassicuravail governatore loca-

le ed il comando della forza, ayvertendqli
che non era a temere da quel-

la parte invasione dall'estero di bande riyoluzionarie, e meno
poi dove-

vasi temere d' invasione, per parte delle truppe piemontesi. Stimolava a
resistere energicamente conlro i faziosi ove avessero tentato un colpo di

mano sulla citta. Li 72 gendarmi che ne formavano
tuttp

il presidio ,
si

tennero bastanti all'uopo, tanto piu che alle 10 del mattino venne avvisa
che i rivoltosi del di fuori, invece di avanzare per Castello si erano tutti

ritirati per San Sepolcro in Toscana. Al mezzo di peraltro venne 1'annun-

zio che una moltitudine di gente, con una bandiera innanzi avanzava so-

pra la citta, e si tenne per fermo che fosse un ritorno dei faziosi, tanto

piu. che un turbinio di polvere nascondendo il loro grande numero nep-

pur
dava luogo a riconoscerli. I gendarmi erano gia sulle difese, quando

fa massa inyaditrice
avanzava verso porta S. Giacomo, e, senza neppur

sospettare di truppe regolari, principiarono una fucilata che duro per bre-

ve tempo, giacche fu subito occupata e violentemente aperta la porta ed
ebbero da quella ingresso le truppe piemontesi. I gendarmi ripiegarono
sul centro e giunti in piazza furono raggiunti e attorniati da un' ingente
massa di soldati regolari, che allora riconobbero per truppe Sarde. Fu.

subito innalzata bandiera di tregua e fini ogni conflitto. Dal Generale di

brigata cbe cqmandava quel corpo, fu intimata al Governatore locale I'oo-

cupazione militare della citta, ma si tirmo un atto col quale si rispettava
la Sovranita del Pontetice, il suo stemma ed il di'lui Governo. Alle sei

pomeridiane pero giunse il Generale de Sonnaz, il quale fece altrointimo

allo stesso Governatore, dicendo ch'egli s'impadroniya del governo a no-

me del Re Vittorio Emanuele ed intendeva sostituire il di lui stemma a

quello del S. Padre. II Governatore protesto solennemente contro quella

flagrante violazione di ogni diritto divino ed umano e 1'atto (unito in ori-

ginale al sud. Rapporto) venne firmato tanto dal Governatore che dallo-

stesso Generale de Sonnaz .
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16. Dopo queste, il Governo pontificio non potfe piu avere relazioni

sicure dell'andamento della guerra nelle sue province ; perciocche le

truppe sarde ingrossando assai e spingendosi innanzi a gran furia la-

gliarono i passi. Solo si sa da' bollettini del nemico, che nel giorno 14

una forte divisione piemontese assali Perugia difesa dal Gen. Schmid
con circa 1600 uomini. Respinto vigorosamente il primo attacco, la bat-

taglia ripiglip piu
accanitamente e fu sostenuta per tutte le strade onde

i Poutificii si nduceano al forte. Ma la
preiponderanza

enorme del nemi-

co, il desiderio di risparmiare inutile effusione disangue, e le leggi
della guerra. costrinsero il Generale Schmid a non prolungare la dispe-
rata difesa, poiche era salvo 1'onore e rivendicato a bastanza con la for-

23 il dirilto, Egli capitolo e si rendette prigioniero con tiitti i suoi. Cosi

1'esercito
pontiticio perdette inoltre 2 cannoni di campagna, 4 di

piazza,
le armi del 1600 soldati , le raunizioni

,
e la bandiera del 1." reggimento

estero di cui im battaglione era tra gli sfortunati difensori. Altrettanto

press' a poco avvenne, per cjuanto
si sa, a Spoleto il giorno 16 Set-

tembre, rispetto ai 700 uomim che v'erano a presidio.
17. Sforzandosi di coonestare in alcun modo, cogli usati artiticii diplo-

matici, cosi iniqua aggressione, il Conte di Cavour sotto la data del 14

Settenibre spedi alle varie Potenze, e mando pubblicare sui diarii preci-

pui il seguente memorandum.
La pace di Yillafranca, assicurando agli Italiani il dirittodi disporre

delle loro sorti, ha posto le popolazipni di parecchie province del nord

del centro della penisola in grado di sostituire a Govern! soggetti all'in-

fluenza straniera, il Governo nazionale del Re VittorioEmmanuele. Questa

grande trasformazione si opero con un prdine ammirabile, e senza che

alcnno dei principii, sui quali riposa 1'ordine sociale, fosse posto in peri-
-colo. Gli avvenimenti che si compierono neU'Emiliaenella Toscana nan-

no provato all'Europa che gli Italiani, lungi dall'essere sconvolti da pas-
^ioni anarchiche, altro non chiedevano se non d'essere rettida istituzioni

libere e nazionali. Se questa trasformazione avesse potuto estendersi a
tutta la penisola, la quistione italiana sarebbe a quest'ora pienamente sciol-

ta. Lunige dail'esserc per 1'Europa una causa di timori.e di pericoli, l'I-

talm sarebbe oggimai un clemento di pace e di canservazione. Sfortuna-

taincnte la pace di Villafranca non pole abbracciare se non una porziomj
dell'Italia. Essa lascro la Venezia sotto la dominazione dell'Austna, e non

produsse alcun mutamewto nell'Italia meridionalc e nelle province rima-

ste sotto la dominazione temporal c della Santa Sede.

Noi non abbiamo intenzione di trattare in questo luogo la qiiistionc
della Venezia. Ci bastera il rammentare che fintantoche quella quistione
non sara risolta, 1'Europa non potra godere di una pace solida e sincera.

Rimarra semprc in Italia una causa potente
di agitazioni edi rivoluzione,

che raalgrado gli sforzi dei Governi minaccera senza posa di fare scop-

piare
nel centro del continente 1'insurrezione c la guerra. Ma quella so-

luzione bisogna sapere attenderla dal tempo. Per quanta sia la simpatia
che a buon dritto ispira la sorte ogni giorno piii triste dei Ycneti, 1'Euro-

pa e tanto preoccupata dalle incalcolabili conseguenze di una guerra, es-

sa ha un desiderio tanto vivo, un bisogno tanto irresistibilc di pace, che
sarebbe cosa poco saggia il non rispettarela sua volonta. Non e cosideK
le quistioui relative al centro ed al mezzogiorno della penisola.
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Fedele ad un sistematradizionaledi politica che non fumeno fatale al-

ia sua famiglia di quanto lo sia stato al sup popolo, il gioyane Re di Na-

poli, finp
dal suo ayyenimento al trono, si pose in opposizione flagrante

coi sentiment! nazionali degli Italiani, non meno che coi
principii

che

reggono i paesi civili. Sordo ai consigli della Francia e dell'Inghiherra,
rifiutando perfino di seguire i consigli che gli veniyano dati da un Go-
yerno, del quale egli non poteya mettere in dubbio ne 1'amicizia costan-

tee sincera, ne 1'attaccamento al principle deH'autorita, egli respinseper
un anno intero tutti gli sforzi fatti dal Re di Sardegna per conyertirlo ad
un sistema di politica piu conforme ai sentimenti cue dominano nel popo-
lo. italiano.

Cid che la giustizia e la ragione non poterono ottenere, una riyolu-

zione lo ha fatto. Rivoluzione prodigiosa, che fece stupire 1'Europa per il

modo quasi provyidenziale con che essa si e fatta e la fece ammirata per
1'illustre guerriero, le gesta gloriose del quale ricordano cio che di piu

sorprendente narrauo la, poesia e la storia. La trasformazione fattasi nei

regno di Napoli, per cio che si e operata con mezzi meno pacifici e rego-
lari di quella dell'ltalia centrale, non e meno di essa legittima; le sue

conseguenze non ne sono meno favorevoli a'vari interessi dell'ordine ed
alia consolidazione deU'equilibrio europeo. Una volta che la Sicilia e Na-

poli facciano parte integrante della grande famiglia italiana, i nemici dei

trpni
non avranno piu un potente argomento a far yalere epntro

i princi-

pii monarehici; le passioni rivoluzionarie non
troYerannp piii un teatro,

sul quale le piu insensate intraprese aveyano
prpbabilita

di riuscire od
alrneno di eccitare le simpatie di tutti gli uomini generpsi.

Si ayrebbe
quindi buon diritto a pensare che Tltalia puo finalmente rientrare in una
fase pacifica, tale da dissipare le preoccupazioni ddl'Europa, se le due

grandi regioni del nord e del niezzpgiorno della penisola non fossero se-

parate da province che si trovano in uno stato deplorabile.
II Goyerno romano, avendo rifiutato di associarsi in checchessia al

gran moyimentp nazionale, avendp all'opposto continuato a combatterlo

col piii deplorabile accanimento, si e posto da lungo tempo in lottaaper-
ta- colle popolazioni, alle quali non e riuscito di sottrarsi alia sua dpmi-
uazione. Per contenerle, per impedirloro di manifestare i sentimenti na-

zionali dai quali esse erano comprese, esso fece impiego del potere spiri-

tuale, che la Proyvidenza gli ha affidato per un oggetto ben piu grande
di cjuello assegnatp al goyerno politico.

Presentando alle popolazioni cat-

toliche sotto colori oscuri e falsi la situazione dell'ltalia, laeendp un ap~
pello appassionato al sentimento

,
o per meglio dire, al janatismo cne

esercita ancora si
granp'e imperp su certe classi poco illuminate della so-

cieta, gli yenne fatto di raccogliere danaro ed uomini da tutte le parti

dell'Europa, e
p"i

formare un esercito composto quasi esclusivamente da

uomini estraneinonsoltanto agli Stati Romani, ma a tuttal'Italia. Erari-

servato agli Stati Romani di presentare nel nostro secolo lo strano e do-

lorpso spettacolo di un Goyerno ridotto a mantenere 1'autoritasuasui sud-

diti col mezzo di mercenari stranieri acciecati dal fanatismo, od animati

da lusinga di promesse, che non pptrebbero essere tenute se non piom-
bando nella raiseria intere popolazioni. Fatti di tal genere provocarono al

piu alto grado 1'indignazione degli Italiani che hanno conquistato la li-

Lerta el'indipendenza. Pieni di simpatia per i loro fratelli delleMarche e

dell'Umbria, essi manifestano dappertutto il desiderio di concorrere onde
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far cessare uno stato di cose, che e un pltraggio
ai principii di giustizia

e di umanita. che oft'ende vivamente il sentimento
nazipnale.

Benche esso pure partecipasse aquesta dolorosa emozione, il Gover-

no del Re credette fino a questi giorm dovere impedire e prevenire ogni
tentativo disordinato fatto per liberare i popoli delle Marche e deirUm-

bria dal giogo che li opprime. Ma esso non potrebbe dissimularsi chel'ir-

ritazione sempre crescente delle popolazioni non potrebbe essere tratte-

nuta piii a lungo, senza ricorrere alia forza edai mezzi yiolenti. D'altron-

de avendp la riyoluzione
trionfato a Napoli, potrebbesi arrestarla alle fron-

tiere degli Stati Romani, pve la chiaraano abusi non meno gravi di quelli

chehanno attirato irresistibilmente in Sicilia i volontari dell'Alta Italia?

Al grido degli insorti delle Marche e dell'Umbria 1'Italia tuttasi commos-
se/Nessuna forza potrebbe impedire che dal mezzogiorno e dal nord del-

la penisola migliaia d'ltaliani accorressero in aiuto ai loro fratelli, minac-

ciati di disastri simili a quelli di Perugia. Se esso rimanesse impassibile
in mezzo a questo coinmqvimento universale, il Governo del Re si met-

terebbe in opposizione diretta colla nazione. L'effervescenza generosa,
che i fatti di rsapoli e di Sicili^hanno prodotto nelle moltitudini, dege-
nererebbe tosto neiranarchia e nel disordine.

Sarebbe
allpra possibiwf anzi probabile, che il movimento regolare

che si e fatto fino a questo punto prendesse subitamente 1' indole della

Tiolenza e della passione. Per quanto sia grande negli Italiani la potenza
dell'idea dell'ordme, -vi spno tali provocazioni alle quali i

popoli piii ci-

yili non saprebberp resistere. Certamente essi sarebbero piu da coni-

passionare che da biasimare, se per la prima volta si lasciassero trasci-

nare a reazioni violente, che produrrebbero le piii funeste conseguen-
ze. La storia ci insegna, che popoli i

quali sono oggi alia testa della ci-

Tilta hanno commesso i piu deplorabili eccessi, sotto rimpcro di cause
meno gravi. Oveegli esponessela penisola a tanti pericoli, il Governo del

Re sarebbe colpevole Yersp 1'Italia; ma cgli lo sarebbe altresi verso 1'Eu-

ropa. Egli mancherebbe ai supi doveri verso gli Italiani, i quali hannp
sempre ascoltato i consigli di moderazione che loro ha dati, e che gli

conhdaronp 1'alta missione di dirigere il movimento nazionale. Egli man-
cherebbe ai suoi doveri verso 1'Europa, giacche egli contrasse verso di

essa lo impegno morale di non lasciare che il movimento italiano si per-
da nell'anarchia e neb disordine.

9 E per adempire
a questo duplice dovere che il Governo del Re, dal

momento in cui le popolazioni insorte deirUmbria e delle Marche gli in-

viarono deputazioni per invocare la sua protezionc, si affretto di accor-
darla. Contemporaneamente egli invio a Roma un agente diplomatics per
chiedcre al Governo pontiticio I'allpntanamentp delle legioni straniere;
delle quali esso non potrebbe servirsi per comprimere le manifestazioni

delle province che sono prossime alia npstra trontiera, senza obbligarci
ad intervenire in loro favore. Dietro il rifiuto della Gortedi Rornadi ade-
rire a questa domanda, il Re diede

prdine alle sue
truppe

di entrare nel-

rUmbna e nelle Marche, colla missioned! ristabilirvi 1'ordine e di lascia-

re alle
popolazioni

libero campo di manifestarei lorosentinienti. Le trup-
pe regie aevono rispettare scrupolosamente Roma ed il territorio circo-

slants. Esse concorrerebbero, se mai ne fosse d'uopo, a preservare la

residenza del Santo Padre da qualunque attacco, e da qualsiasi minac^

cia; giaccbe il Governo del Re sapra seniprc conciliave i grandi
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dellltalia col rispetto al Capo augusto delia religione, alia
cjuale

il paese
e sinceramente affezipnato. Cosi facendo, egli ha il convincimento dinon
offendere i sentiment! de'cattolici illurainati, i quali non confondono il

potere temporale, di cui la Corte di Roma fu investita durante un perio-

dp della sua storia, col potere spirituale che e la base eterna ed incrolla-

bile della sua autorita religiosa.

Ma le nostre speranze vanno ancora piu in la. Noi abbiamp fiducia

he lo spettacolo deU'unanimita dei sentimenti patriottici che si manife-

stano oggi in tutta 1'ltalia, ricprdera al Sommo Pontefice che egli fu, al-

enni anni sono, il sublime ispiratpre di questo grande movimento nazio-

nale. La benda che consiglieri animati da interessi mondani gli aveano

posta sugli occhi, cadra, ed allora, riconoscendochelarigenerazioned'I-
talia sta nei decreti della Provvidenza, egli tornera ad essere il padre de-

gli Ttaliani, come non ha mai cessato di essere il padre augusto e vene-
rabile di tutti i fedeli. Torino, 12 settembre 1860.

18. Dal canto suo 1'Em. Cardinale Segretarip di Stato scrisse e spedi
la seguente nota di protestazione contro le ingiuste usurpazioni gia com-

messe, richiamandosi alle Pptenze europee d'un fatto che inyolge la piii

manifesta violaiione del diritto internazionale.

E ben increscevole al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di

trattenere i Rappresentanti esteri accreditati presso la S. Sede di sern-

pre piii tristi argomenti ;
ma la forza delle circostanze e cosi grave, e

i impeto della violenza che si usa al piu pacifico de' Sovrani, al Capo au-

gusto della Chiesa, e si inaudito, che non puo non dirigere loro la presen-
te comunicazione

;
tanto piu che al dovere del suo ministero si unisce il

comando espresso ricevutone da Sua Santita. Dopo quanto Egli ebbe
1'onore di esporre a V. S. con la Npta del 12 cprrente ilGoverno Piemon-
tese procedendo nella intrapresa yia delle ostilita contro il Governo della

S. Sede, senza che questo le abbia in alcuna guisaprovocate,aggiungen-
do attentati ad attentali, con mano armata ha spinto la ribellione alia sua

legittima autorita, per far sue le Provincie che dopo 1' usurpazione delle

Romagne restarono. soggette alia S. Sede. II Governo Pontiticio forte nel

suo diritto ha fatto e fa ogni sforzp,
merce il yalore del numero ristretto

delle sue truppe, per declinarne 1'impeto; ma tale e la troppo sproporzio-
nata preponderanza delle forze nemiche, che si rende impossibile tenersi

a
lun^o nella difesa. Occupata Pesaro ne fecero prigioniero il Delegato

Pontiticio, che soffri anche degli insulti, e il Comandante, che sostennero

1'attacco e la giusta difesa. DaH'altra parte un numeroso corpo attacco

Perugia, la quale dopo aver respinto un vigoroso assalto e stata costret-

ta a cedere, fattpne prigioniero il Generale Comandante col
restp

della

tuarnigione.
Quindi rivolse la sua marcia verso Fuligno ed e giunto a

poleto. Orvieto fu inyasa dai cosidetti volontarii che agiscono per conto
del Piemonte e che minacciano di attaccare Yiterbo. Egli e percio che il

S. Padre si vede a poco a poco con la forza rapire quasi tutti i suoi do-

minii, che sono il patrimomo della Chiesa e deiCattolici, non ostante che

S.M.l'Imperatorede'Francesi abbia dichiarato al Piemonte che si sarebbe

opposto da avyersario
alia recente invasione, che avrebbe rotto con quel Go-

Terno le relazioni, se non venisse data assicurazione, che il noto intimo fatto

al Governo della S. Sede non avrebbe ayuto seguito, e che 1'armala Sarda

non avrebbe attaccato le truppe Pontificie, In questo stato di cose il sotto-

scritto Cardinale in nome di Sua Santita reclama e protesta, coutro atti cosi
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distmttivi di ogni sacro ed umano
dirittp,

e comelesivi della
indipenden-

za del Supremo Gerarca e della integrita de' temporal! dominii, di cui la

Provvidenza ha disposto che Egli pel bene della religione e della Chiesa

sia stato rivestitp,
e da lunghi secoli ne abbia avuto il legittimo posses-

so. Prega quindi V. S. a yoler portare a notizia del sup augusto Sovra-

no tali reclaim e tali
prpteste.

1 principii poi di giustizia, d' ordine e di

mpralita
che ad ogni Principe incombe di sostenere e difendere per laso-

lidita de'loro troni, danno certa fiducia che si vorra porre un argine ad

imp spirito usurpatore che calpeslando ogni legge, con eserciti d'armati,

spinge il disordine negli altri per consmnare uno spoglio a danno della

legittima Soyranita.
Ne minor fiducia deriyano al Santo Padre nel consi-

derare altresi che vprra farsi ragione al grido di tanti milioni di cattolici

sparsi in tutti i regni, i quali reclamano per le strettezze e calamita in cui

e stato gettato il loro Padre comune. Lq scrivente protitta di quesla op-

portunita per confermare a V. S. i sensi della sua distinta stima. Firma-

to G. ANTONELLI.

19. Era ben giusto che ai valorosi caduti combattcndo per la difesa

della santa Sede si desse anche dalla religione quel tributo di onore c

quell'aiuto di suffragi che la Chiesa riserba a'fedeli suoi. Percio nel gior-
no 20 si celebrarono in Roma solenni funerali agli estinti, cosi riferiti dal

Giornale di Roma.
Nella Chiesa di S. Andrea della Yalle questa mattina si e fatto solen-

ne funerale pei militari Pontificii
,
che in difesa dei sacri diritti della

Chiesa Romana sono morti nelle varie fazioni della guerra portata
da un

esercito che e yenuto ad inyadere i secolari pacifici dominii. Un tumulo

grandioso, attorno a cui ardeva copia grande di ceri, ergevasinel mezzo
del sacro tempio, sotto la maestosa cupola. Attorno ben disposti seg-

gi stayano
sulla destra i Prelati tutti della Nobile Anticamera di Sua

Santita
,

sulla sinistra S. E. Monsignor Pro-Ministro delle Armi, e

quindi gli Uffiziali dello Stato Maggiore, le Guardie Nobili
, gli Uffiziali

qella
Guardia Palatina di onore, e tutti

gli
altri Uffiziali Pontincii presen-

ti in Roma, insieme agli addetti al ministero militare. Eranvi ancora i

Cadetti, e sotto le armi una parte del Battaglione dei Sedentari e del

Reggimento dei Dragpni. La lunzione ha avuto
principio

alle ore 9 ant.

colla recita dell' Uffizio dei Morti, cantatp nelCoro datrillmoeRrao Mon-

signor Vincenzo Tizzani, Arcivescovo di Nisibi
, Cappellano Maggiore

delle milizie Pontificie, dai rev. Cappellani militari e dai PP. Minori Os-
servanti. Alle ore 10 la splenne raessae stata pontiiicata dall'Illmo eRmq
Monsig. Pietro Castellacci- Viilanova, Arcivescovo di Petra, che quindi
ha fatto 1' assoluzione al tumulo. Scelta e ben diretta musica accqmpa-
gno la sacra lugubre cerimonia. II vasto tempio era

ripieno di fedeli, che
eziandio dalle prime ore del mattinp hanno tratto contmuamentea prega-
re Teterno riposo alle anime di quei valorpsi, che chiamati dal p'overe

a
tener fronte ad una forza conculcatrice dei piu sacrosanti principii, hanno

saputo compierlo, sicuri di aver guerreggiato bravamente sostenendo il

decpro della patria ed i diritti della Religione. Personaggi distinti per
ogni grado sqciale concorserp anch' essi a

suffragare questi estinti prodi.
II numero dei Sacrificii oiferti dai sacri ministri fu grande in tutta la mat-

tina; e auel Dio, presso cui e grande e copiosa la misericordia, avra ac-

colto dal cielo la
leryida preghiera che a tante anime generose irnplorava

la eterna pace dei giusti.
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20. Giunsero intanto al Governo Pontificio sicure notizie di nuove ag-

gressioni, che, sebbene onorevoli per Fesercitp della Cbiesache da per-
tutto oppose una eroica resistenza agl' invasori, non poteano tuttavolta

non riuscire all' intento dell'usurpazione, atleso il piccolo numero del di-

fensori. Ecco in prima il rapporto ufficiale della splendida difesa sostenu-

ta a Montefiascone. Eccellenza Reverendissima. Dal 13 di questo me-
se mi troyayo nella posizione di Monte Fiascone con 110 Bersaglieri della

mia Compagnia, e due Ufficiali, non cbe 73 Gendarmi, 15 Sedentarii co-

mandati da un Uffiziale e treFinanzieriparimente con un Uffiziale. Quan-

tunque fosse esposta la mia situazione oye si uniscpno le strade di Orvie-

to e Acquapendente per giungere a Yiterbo, obbedii all' ordine piii yolte

ricevuto di mantenere un punto di tanta impprtanza. II 18 alle ore della

sera, una pattuglia, formata di due gendarmi a cayallo e sei a piedi, dq-
yeva

pprtarsi
a Celleno dietro ordini pervenutimi da Viterbo. Era parti-

ta da dieci niinuti quando i Gendarmi a piedi tornarono correndo e mi
annunziarono che avevano dato in una imboscata; i due gendarmi a

cayallo cbe camminavano ayanti erano stati uccisi da una trentina di col-

pi di tuoco partiti da una yigna a cinque minuti di distanza da Montefia-

scone. Al momento mandai una pattuglia dal sommo della collina
,
ov'ero

accampato nel giardino dell' Episcopio per riconoscere il nemico. Poco

dopo yedevo io stesso dalle yigne sbucare tre colonnedi 500 uomini cir-

ca ognuna. Feci subito richiamare la pattuglia, gia uscita dalla Citta, che

sosteneva un yiyissimo fuoco contro gli assalitori, dai
quali

era insegui-
tafm dentro la citta, che aggredivano in tre punti. 1 miei uomini armati

in fretta sostennero la difesa in un mpdo mirabile per due ore, 11 nemico

portandosi di casa in casa arriyava gia alia sommita del giardino ed era

sul punto di forzare una porta, che corrisponde in un altro giardino di

una casa yicina. Diedi allora 1' ordine della ritirata, che yenne effettuata

sotto la protezione di un solo plotone contro tutta quella banda. Uscii dal

giardino per il solo lato ancora libero, aprendomi la strada alia baionetta,

rpvesciandp yarii drappelli appostati sul miopassaggip; doyetti pero per

disgrazia riceyere le loro scariche. Arriyato fuori di citta mi misi in bat-

taglia, e presi poi la strada di Viterbo ove avevo ordine di ritirarmi. Al-

ia prima casa cbe troyai chiamai un cpntadino, e ayendo yeduto, mentre

si cpmbalteya, 600 uomini in quella direzione, gli domandai delle infor-

mazioni, e prendendo la strada a traverso la campagna speravo eyitare

il nemico, ma inutilmente. Piu di 1,000 uomini mi attraversavano ilcam-

mino. Finalmente non fu che col fayore della notte che poteiguadagnare la

strada di Maria e
quindi dirigendomi yersoToscanella, senza mai fermarmi,

giunsi nella mattina appresso a Corneto. Le perdite furono 27 bersa^lie-

ri, un ufficiale e 33 gendarmi, 7 sedentari, un uffiziale e 2 linanzieri. 11

nemico deve avere ayuto una perdita considerevole. E indubitato cheua
dei capi dei yolontari, forse il colonnello Masi, rimaseucciso.il sotto-te-

nente della mia Compagnia, mandato nella giornata del 18 con un sergen-
te a Viterbo per prendere il soldo della truppa, non e.piu tornatp.

Temo
che sia stato ucciso al suo

ritornp dalle bande nemiche che si dirigeyano
yerso Viterbo. Per il momento mi sono messo a disposizione del Coman-
dante delle truppe francesi giunto questa notte a Corneto. Corneto

20 Settembre 1860. Firmato. Du NORI> Capitano.

Segue poi il Giornale di Roma del 21 Settembre a raccontare come fos-

se inyestita Viterbo dalle masnade che gia aveano inyasa Oryieto (dove si
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commisero scelleratezze'infami che a suq tempo saranno manifesto
a^tut-

ta Europa come argomenti della nuova civilta che vuolsi regalare all'Ita-

lia) . Ingrossata sempre piu quell'orda da volontarii stipendiati e guidati
da Ufficiali Piemontesi mascherati da volontarii, la sera del 19 in nume-
ro di circa quattromila ,

con cinque compagnie di truppa regolare pie-
montese vestita di bluse turchina, mosse sopra Yiterbo che hno a quel
momento aveva goduto della piu perfetta tranquillita, ed era aliena da

sconvolgimenti. La guarnigione Pontiticia, impossibilitata a fare utile re-

sistenza, si ripiegava con armi e bagaglio ordinatamente verso Roma. Im-

possessatisi
i Piemontesi della Cilta proclamarono Vittorio Emmanuele, e

la rivoluzione. Dessa non e che 1' opera dell' obbrobriosa invasione Pie-

montese. I sudditi Pontificii non violentati dall' esercito invasore rimar-

rebbero
tramjuilli,

e varrebbero a
respingere

e comprimere qualunque
moto rivoluzionario come accadde a Rieti

(
vedi il Giornale di Roma di

ieri
)

in cui il solo Delegato Apostolico unito ai cittadini disperse un' in-

vasione di rivoluzionarii napoletani.
21. Essendo al tutto impedite Ic comunicazioni colle province orien-

tali dello Stato, nulla si pote sapere di certo sopra 1'andamento della

guerra nelle Marche. Ma, volendosi aggiustar fede alle pompose mil-

lanterie del nemico, ingrossate da 101 colpo di cannone, si dovrebbe
credere che in un fatto d'arme

,
avvenuto la mattina del 18 Settembre a

Castelfidardo
,
tra Osimo c Loreto, toccasse all'esercito

pontificio (op-

presso da forze tre volte superiori innumerq) un non lieve disastro.

Ecco i bollettini pubblicali dal nemico. Torii\o 19 Settembre (da lesi

48). Lamoriciere con 11,000 uomini e 14 cannoni attacco le estreme

posizioni di Cialdini sul coiHrafforte che partendo da Castelfidardo e

passando
dalle Crocctte ya a morirc presso al mare. Fece concorrere al-

I'attacco una colonna di 4000 uomini usciti da Ancona. Qucste truppe
attaccarono con vero furore. 11 combattimento fu breve ma sanguinoso e

violentp.
Le cascine furono prese d' assalto ad una ad una. 1 risultati

della giornata sqno i seguepti : impcdita la riunione del corpo di Lamo-
riciere con la

piazza ;
ratti GOO pngionieri ,

tra cui piu di 30 ufllciali ,

parte dei quah superiori. Si sono
presi

sei pezzi ai artiglieria ,
molti

cassqni e earn di bagaglio, una bandiera ed una inn'nita d'armi e zaini.

Tutti i feriti
,
tra cui Pimodan che dirigcva le colonnc

d'attaccp,
cadde-

ro in potere di Cialdini. Le perdite nemiche sono cpnsiderevoli. La co-
lonna uscita da Ancona dovette retrocedere. I regii la inseguirono. La
flotta ha aperto il fuoco contro la Piazza .

E il giorno appresso, prevjo lo sparo di 101 colpo di cannone, fu

messo fuora quest'altro. lesi 19 Settembre. In conseguenza della bat-

taglia di Castelfidardo guadagnata il 18 dal
luogptenente gen. Cialdini,

e delle misure da lui prese nella notte successiva
,
un corpo d'oltre 4

mila uomini
, per la raassima parte stranieri con 50 e piii ufliciali

,
colle

guide di Lamoriciere
,
6 cannoni

,
carri da munizioni

, bagagli , dovette

capitolare il giorno 19 e venne da Loreto a deporre le armi in Recanati.
II gen. Cialdini interpretando le intenzioni di S. Maesta, ha cpncesso a

(juesto corpo gli onori della guerra , e lutti i soldati ed uiriciali saranno
inviati ai rispetti\i pacsi. II Gen. Lamoricieie seguito da pochi cava-
lieri fugyi il 18 dal campo di battaglia e seguendo la via della Marina

per le gole di Conero riusci a guadagnare Ancona. Tutti i prigionieri e
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le truppe che
capitplarono sonp indegnati della sua condotta (?!). Del-

1'esercito di Lamoriciere non rimane che il corpo chiuso in Ancona : tut-

to il resto e nelle mani delle regie truppe, meno 2000 uomini che vagano
dispersi per le montagne. La citta di Torino illumina questa sera gli edi-

fizii pubblici . Ora si sa che Torino si rifiuto all'invito fattole dal Muni-

cipio, e non s'illumino.

22. I seminatori di disordineper crescere lo sgomento nei timidi, che
in popolazioni pacific-he

sono sempre i piu, gittarono voce nei
giprni ad-

dietro che il famigerato Zarobianchi con tre mila de'suoi sicarii stesse

aggirandosi sui contini delle province meridional! degli Stati Pontificii,

aspettando di
piombare soyr'esse

e farvi le prpdezze da pari suo. Or ec-

co uscir fuori YUnita italiana (giornale mazziniano di Genova) che alii

21 Settembre pubblica una lettera scritta dallo Zambianchi stesso chiuso

nella carcere criminale della Torre di Genova. II giornale mazziniano

premette che il Zambianchi per ordine di Garibaldi ha fatto in
piccolo

cio che oggi Cialdini e Fanti fanno in grande . . . Fu arrestato, giudica-
to e

assoltp.
Rilasciato daH'autorita giudiziaria, il Ministro Farini lo riaf-

ferro e lo tiene in prigipne per una invasione consumata oggi dallo stes-

sp Ministro. Veggansi alcuni tratti piu rilevanti della lettera del Zam-
bianchi. Debbo far osservare a V. E. che gli stessi sacri diritti

,
moti-

vi e cause che hanno condotto V. E. a farentrare oggi in quello Stato

straniero 45000 uomini, condaceva pure il prode nostro Generale Ga-
ribaldi a discendermi a Talamone ed inviarmi nello Stato Romano con

50 uomini, e cio anche per mire strategiche, e quale utile diyersione al-

ia riuscita della spedizione di Sicilia. . . . Voglia in conseguenza V. E.

esser conseguente, dica francamente: Se perilbene della causa, Zam-
bianchi a rischio della sua testa, e entrato nello Stato Romano, dietro gli

ordini deirillustre Garibaldi; e se per tale delitto rabbiamo tenuto sepol-
to 4 mesi in un carcere penitenziario; qual pena dovremmo soffrir noi,

che possiamo compromettere il Trono e la Nazione facendo invadere lo

stesso Stato Romano da 45000 uomini ? Di due cose, una. Oe dovere
sacro il liberare fratelli da straniere masnade che li vilipendono ;

ov-

vero e delitto ! poiche non puo esservi delitto per Garibaldi, e sacro

dovere per V. E. nella medesima impresa. Se evyi delitto, chi e piu col-

pevole di noi? lo che ho eseguito gh ordini del mio Generale o Y. E. che
li ha emanati?Io che non sacrificava che la mia vita! p Y. E. che

puo compromettere la Corona, la vita e le sostanze di lOmilioni d'italia-

ni? Oppure: se non evvi delitto per Y. E. responsabile degli atti delgo-
Terno, moltp meno doveva esservene per me, semplice spldato della cau-

sa dei popoli. Ergo? e forza convenire che V. E. mi ha ingiustamente e

tirannicamente fatto soffrire per un delitto che non poteva esistere, o se

esiste, Y. E. deve sotlomettersi al maximum della pena che si volevaap-

plicarmi.
23. Giunse a Roma il 17 Settembre S. E. il Generale Conte De Go-

yon, aiutante di campodi S. M. rimperatpre de'Francesi, per ripigliare il

comando della diyisione
che tiene presidio a Roma ed a Civitavecchia.

Giunserp pure
a

rinfprzare questa guarnigione due nuovi reggimenti di

Imea, cioe il 7 ed il 62, con una batteria di Artiglieria ed un mezzo

squadrone di Ussari. Questi provvedimenti fanno
supporre

ferma la ri-

soluzione di Napoleone III di mantenere fedelmente la parola data di

schermire da ogni assalto o minaccia la residenza del Santo Padre e la
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Capitale del mondo cattolico; eniunq puo dubitare die diecimila francesi

non siauo piu die sufficient! a tener indietro tutto le bande del Garibaldi

e de'suoi complici.
Certamente la Fraiicia avra sorriso quando lesse le

rodomontate del Garibaldi nel suo bando del 10 Settembreai Palermita-

ni, dove dice che presto proclamerebbe Yannessione della Sicilia dalla vet-

ta del Quinnale, appunto come se 1'onore e Tarnii francesi fossero una

ragnatela da potersi sfondare eziandio da un moscerino; e piii ancora

quando scrisse che liberata Roma e Venezia intehdeva strappare Nizza

alia Francia e ridonarla all'Italia. Noi teniamo per fermo che se il demo-
ne della rivoluziqne,

addensando intorno al Garibaldi a Napoli gli Avez-

zana, i Mazzini, i Cattaneo, e quant'altro v'ha di piii ardente fra cotesti

unitarii
,

riuscira a strascinarlo verso Roma, lo trarra pure a certa

rovina.

REGNO DELLE DUE SICILIE 1. Ritirata del Re a Gaeta, e fedelta de'suoi
soldati 2. Manifesto reale al popolo napolitano 3. Protestazione

del Re.

.v'i';..i.
>. .'.< ij|;'iiii

:

-:;^' -. ;lv'.o.;,i ;

1. La copia tragrande di fatti e document! che spettano gli Stati

della Ghiesa ci toglie lo spazio da poter dare anche solo una suc-

cinta coatezza degli avvenimenti che tutto mandarono sossopra il Rea-
me di Napoli in questo frattempo. Riserbandoci a fame chiaro rac-

conto a tempo opportune , accenneremo per ora che oggimai la ri-

belliqne
ha trionfato in ogni luogo , spegnendo nel sangue dei pochi

fedeli e coraggiosi i sensi di lealta e di soggeziqne che qua e cola de-

stavano moti di reazione. II Re Francesco If tradito daparecchi de'suoi

Ministri
;
abbandonato da quasi tutti gli amici ; non polendo valersi del-

le truppe i cui Generali o per codardia o per fellonesco intendimento in-

chinavanq a patteggiare col Garibaldi o co' faccendieri del Piemonte ;

volendo risparmiare lo spargimento del sangue in difesa di troppo dubbio

riuscimento, riparo a Gaeta sopra navi spagnuole. Dovette certamente

tornargli amarissimo 1'abbandono e la defezione di tutta la marina mili-

tare, che fu poco appresso regalata dal Garibaldi al Pjemonte ;
ma 1'a-

nimo del Re ebbe pure a trovar conforto nella fedelta e deyozione di pa-
recchie decine di migliaia di soldati e d'alquanti Generali ,

e segnata-
mente del Bosco e del Cutroiiano. Questi resislettero ad ogni seduzione;
ed anziche accontarsi col Garibaldi che largheggiava in offerte , vollero

seguire il proprio sovrano ed ordinaronsi a difesa tra Gaeta e Capua ;
e

piu d' un assalto respinsero vigorosamente , mettendo in rotta le bande
Garibaldine presso Caiazzo.

2. Ma prima di partire il Re indirizzo all'amatissimo e tradito suo po-

polp il seguente manifesto, in data del 6 Settcmbrc. Fra i doveri pre-
scritti ai Re, quelli de' giorni di sventura sono i piii grandiosi e solenni,
ed io intendo di compierli con rassegnazione scevra di debolezza, con
animo sereno e fiducioso, quale si addice al discendente di tauti Monar-
chi. A tale uopo rivoleo ancora una volta la mia voce al popolo di que-
sta Metropoli, da cui debbo ora allontanarmi con dolore. Una guerra in-

giusta e contro la ragione delle genti ha invaso i miei Stati, non ostante

che io fossi in pace con tutte le potenze Europee. 1 mutati ordini gover-
nativi, la mia adesione ai grandi principii naziqnali

ed italiani, non val-

sero ad allontanarla
; che anzi la necessita di difendere la integrita dello
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Stato, trascino seco avvenimenti che ho sempre deplorati.
Onde

iq pro-
testo solennemente contro queste inqualificabili ostilita

,
sulle quali pro-

nunziera il suo severe giudizio 1'eta presente e la futura.

II Corpo Diplomaticp residente presso la mia persona seppe fin dal

principio di questa inaudita invasione da quati sentiment! era compreso
f'animo mio per tutti i miei popoli , e per questa illustre citta, cioe gua-
jentirla dalle rovine e dalla guerra, salyare i suoi abitanti e le loro pro-

prieta , i sacri templi, rmonumenti
, gli stabilimenti pubblici ,

le colle-

zioni di arte, e tutto quello che forma il patrimonio delta sua civilta e
della sua grandezza, e che appartenendo alle generazioni future e su-

periore alle passioni di un tempo. Questa parola, e giunta ormai 1'ora di

compierla. La guerra si avvicma alle mura della citta, e con dolore in-

effabile io mi altontano con una parte dello esercito
, trasportandomi la

dove la difesa dei miei diritti mi chiama. L' altra parte di esso resta per
contribute, in cqncorso con 1'onorevole Guardia Nazionale, alia inviola-

Ixilita ed incolumita della Capitale, che come un palladio sacro racco-

mando
allp

zelo del Ministero. E chieggo all' onore ed al civismo del

Sindaco di Napoli e del Comandante della stessa Guardia Cittadina ,
ri-

sparmiare a questa Patria carissima gli orrori dei disordini interni ed i

disastri della guerra vicina
;
a quale uopo concede a questi ultimi tutte

le necessarie e piu estese facolta.

Discendente di una Dinastia che per 126 anni regno in queste con-

trade continental!
, dopo averle salvate dagli orrori di un lungo goyerno

Viceregnale, i miei affetti sono qui. lo sono Napoletano, ne pptrei
sen-

za grave rammarico dirigere parole di addio ai miei amatissimi popo-
li

,
ai miei compatriotti. Qualunque sara il mio

destinp, prospero od av-

verso, serbero sempre per
essi forti ed amorevpli rimembranze. Rac-

comando loro la concordia, la pace, la santita dei doved cittadini. Che
uno smodato zelo per la mia Corona non

diyenti face di turbolenze.

Sia che per le sorti della presente guerra io
ritprni

in breve fra voi, o

in ogni altrp tempo in cui piacera alia giustizia di Dio restituirmi al

trono dei miei maggiori , fattp piu splendido dalle libere istituzioni t

di cui 1'ho irreyocabilmente circondato
, quello che imploro da ora e

di rivedere i miei popoli concordi
,

forti e felici. Napoli 6 Settembre
1860. FRANCESCO .

3. II signer De Martino chiuse la sua camera ministerial lirmando un
atto di protestazione contro avvenimenti, di cui Dio e gli uomini a tempo
suo chiederanno conto anche'a lui. Questa protestazione del Re dice

cpsi
:

Dacche un ardito condottiero, con tutte le
fprze di che I'Europa rivo-

luzionaria
dispone ,

ha attaccato i Nostri dominii irivocando il nome di

un Sovrano d Italia, congiunto ed amico, Noi abbiamo con tutti i mezzi
in poter Nostro cpmbattuto durante cinque mesi per la sacra indipenden-
za dei Nostri Stati. La sorte delle armi ci e stata contraria. L'ardita im-

presa , che quel sovrano nel modo piu formale protestava sconoscere
,
e

che non perlanto nella pendenza di trattative di un intimo accprdo, ri-

ceyeva nei suoi Stati principalmente aiuto ed appoggip , quella impresa,
cui tutta Europa, dopo d'aver proclamato il principio di non mtervenzip-
ne, assiste indiffeVente, lasciandoci soli lottare contro il nemico di tutti,

e sul punto di estendere i suoi tristi effetti fin sulla nostra Capitale. Le
forze nemiche si avanzano in queste vicinanze. I)' altra parte la Sicilia e

le Provincie del continente, da lunga mano e in tutti i modi travagliate
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dalla rivoluzione, insorte sotto tanta pressione, hanno formato dei go-

yerni provvisori col titolo c sotto la
protezione

nominate di quel Sovranp,
ed hanno confidato ad un preteso Dittatore 1'autorita ed il pieno arbitrio

de' loro destini.

Forti sui nostri diritti ,
fondati sulla storia ,

su i patti mternazionali

e sul dritto pubblico Europeo , mentre Noi contiamo prolungare ,
fmche

ci sara possibile, la Nostra difesa, non siamo meno determinati a qua-
lunque sacrifizio per risparmiare gli

orrori di una lotta e dell'anarchia a

questa vasta Metrpppli ,
sede glonosa delle piii vetuste memorie e culla

delle arti e della civilta del Reame. In conseguenza Noi movererao col

Nostro Esercito fuori delle mura, confidandp nella lealta e nello ampre
dei Nostri sudditi pel mantenimento dell'ordine e del rispetto all'autprita.
Nel prendere tanta determinazione sentiamo pero al tempo stesso il do-

vere, che ci dettano i Nostri diritti antichi ed inconcussi, il nostroOno-

re, 1' interesse dei Nostri eredi e successor!
,
e piu ancora quello dei No-

slri amatissimi sudditi
,
ed altamente protestiamo cqntro

tutti gli atti fi-

nora cpnsumati e gli avvenimenti che sonosi com piu ti o si cpmpiranno in

avvenire. Riserbiamp tutti i Nostri titoli e ragioni , sprgenti da sacri in-

contrastabili diritti di successione, e dai trattati
,
e dichiariamo solenne-

mente tutti i mentovati avvenimenti e fatti
,
nulli

,
irriti

,
e di niun valo-

re, rassegnando per quel che ci riguarda nelle mani dell'Onnipotente
Iddio la Nostra causa e quella dei Nostri popoli ,

nella ferma coscienza di

non avere avuto nel breve tempo del Nostro regno un sol pensiero che

non fosse stato consacrato al loro bene ed alia loro felicita. Le istituzieni

che abbiamo loro irrevocabilmente garantite, ne sono il pegno. Que-
sta Nostra protesta sara da noi trasmessa a tutte lecorti, e yogliamo
che

, sottoscritta da Noi
,
munita del suggello

delle Nostre armi reali, e

contrpssegnata dal Nostro ministero degli affari esteri, sia conservata nei

Nostri reali ministeri di
Statp degli affari esteri

,
della presidenza del con-,

siglio dei ministri
,
e di grazia e giustizia, come un monumento della No-

stra costante volonta di opporre sempre la ragionc ed il dritto alia vio-

lenza ed alia ustirpazione. Napoli 6 Settembre 1860. Firmato FRANCE-
SCO. Firmato Giacomo de Martina .

STATI SARDI (Nostra corrispondenza). 1. La guerra cpntro. il Santo Padre
- 2. Lotta fra Garibaldi ed il Cavour 3. Trionfi e speranze del

Mazzini 4. Indirizzo di Municipii Lombard! a Garibaldi 5. Con-
vocazione del Parlamento 6. Liberia lasciata ai giornali cattolici

7. Vittorie della Chiesa 8. (Ciunta dei
cpmpilatori) Dimissione del

sig. D'Azeglio 9. Una scena del dramma italiano.

1. lo qui non vi faro la storia della nostra guerra contro ilPapa, guer-
ra di ottanta mila soldati contro ventiquattro mila ! Vi diro solo che una .

gran parte delle nostre
truppe

venne ingannata ,
e combatte contro il

Papa senza saperlo ;
vi diro che amici e nemici restarono pieni d'ammi-

razione pel valore, pel coraggio, per J'onoratezza dei soldati del Santo
Padre

;
vi diro che il Piemonte si afttisse delle facili vittorie

,
e non le

scrivera cerlamente nella sua storia militare. Abbiamo avuto in Torino

Monsignor Bella Delegato di Pesaro
,

e il Generale Schmid
, presi pri-

gionieri. La Gazzetta del
Popolo

cerco di aizzare la plebaglia contro di

amendue
; ma il buon popolo torinese li rispetto e perche prigionieri di
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guerra, e perche amendue al servizio del Papa. Oh ! Torino e cattolica

davvero, e lo
diraostraya

nuovamente in quest! giorni , npn dando nes-

SUD segno di festa, anzi affliggendosi assai pel nuovi ed inauditi atten-

tati commessi contro la S. Sede.

2. II Conte di Cavour sta pero per
iscontare 1'ambiziosa ed iniqua sua

politica. Garibaldi trionfante in Napoli se gli levo contro arditamente.

Egli vuole vendicarsi del Conte di Cavour
, perche questi ha ceduto

Nizza all' Imperatore dei Francesi, e perche nelle passate elezioni im-

pedi che Torino eleggesse Garibaldi a suo deputato. Si e percio che
il Dittatore delle Due Sicilie scrisse una lettera al Re Vittorio Ema-
nuele

, chiedendogli di licenziare Cavour e Farini, se voleva che Na-

poli e la Sicilia fossero annesse al Piemonte. Non si sa che cosa ri-

spondesse il Re : la stampa riyoluzionaria pero e contro Cavour e in

favore di Garibaldi. Per esempio in Firenze si pubblicano da oltre ven-

ticinque giornali, ed un solo tiene per Cavour ed e la Nazione ; un solo

in Lombardia, ed e la Perseveranza. Ye ne sono di piu in Torino , per-
che si trovano piu vicino all'albero del Rilancio dove sogliono pascolare
i giornalisti ministeriali. S' e tentato e si tenta tuttavia di conciliare Ga-
ribaldi e Cavour

,
ed a tale effetto fu spedito Depretis in Sicilia

,
e poi

il sig. Rottero, uno degli scrittori della Gazzetta del Popolo. Ma il Rot-

tero dovette fuggire da Palermo
,
e ritorno di questi giorni in Torino

gridando contro 1' anarchia che da quattro mesi regna in Sicilia
;

e

Depretis si attende fra breve in Piemonte se pure non
capitolera,

schie-

randosi egli pure dalla parte di Garibaldi. II quale per linirla con queste
ambascerie conciliative spedite da Torino

,
scrisse il 16 da Napoli a Ge-

nova ad un tale Avvocato Rruschi
,
disdicendo apertamente le yoci spar-

se ad arte dal Cavour, ch'egli fosse d'accordo col Garibaldi stesso, e

termina con queste parole : Non
potro

riconciliarmi mai con uomini che
hanno umiliato la dignita nazionate e venduta una provincia italiana .

Di che la Gazzetta di Torino teme che la discordia prorompa in aperta
guerra, onde

risolyasi
la questione italiana.

3. Mazzini ha il cuore nello zucchero perche le cose sue vanno a

meraviglia. Si tenne in Genoya un' adunanza di Mazziniani, i qnali de-

liberarono intorno ai mezzi di azione sia in Piemonte dove hanno amici

potenti e numerosi, sia in Napoli presso Garibaldi. Lo stesso Re Vit-

torio Emanuele in una lettera che scrisse a Luigi Napoleone esterna-

va il suo timore che Garibaldi in un momenta di debolezza si unisse

con Mazzini ; Mazzini poi che ora trovasi a Lugano scrisse teste
,
co-

me venne riferito dall' Espero : A poco a poco io riguadagno terreno

e layoro a tutta possa verso una certa direzione : aiutai anche Gari-

baldi nell' affare della sottoscrizione e in altri modi. Ho in idea
,
chxe a

dispetto di tulti egli ci sara decisamente utile . Garibaldi intanto nomi-
no prima per suo rappresentante a Londra Carlo Cattaneo, e poi chiamol-
lo a se come suo segretario particolare. E il Cattaneo, dice YUnione del

20 Settembre, non e che un
piccolo vulcano d'odio contro la Casa di

Savoia . Vi basti che questo signor Catlaneo essendo stato eletto depu-
tato non voile mai pigliar parte alle tornate per non essere costretto a

prestare giuramento allo Statute ed alia Monarchia. Anche Giorgio Pal-

lavicino fu chiamato da Garibaldi in Napoli e fatto Pro-Dittatore
,
e

,
se

questi non e mazziniano
, puo divenirlo assai facilmente

, perche
nel

Parlamento tenne sernpre per le piu esagerate opinioni, e fu accanito
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,avversario del Cpnte di Cavour, che si compiaceva di regalargli sempre
i suoi epigrammi.

4. Una Giuirta stabilita in Lombardia
,
col titolo di Commissione del-

I'Associazione Unitaria italiana pel &OCCOTSO delta Sicilia, promuove
presso i Muflicipii lombardi 'la sottoscrizione di un Indirizzo a Garibal-

di, che e propriamente parlaodo un manifesto repubblicano, ed acclama

il Garibaldi redentore nazionale, dichiarando essere lui che regge i <fe-

stirri dell'intera patria, hioltre i

Municipii dicono a Garibaldi : Yoi

avete reso 1' Europa attonita, ma prosegurte 1'abbagliante vostra caTrie-

ra,ascoltate Tunica voce del vpstro cuore, cercate qual via conduca

liberaraeote a Roma ed a Venezia. Ci attendiamo da voi cose
soyra-

umane come la giustizia ,
che vince pur sempre la strategia e i sotismi

dei nemici suoi . I giornali ministeriali della Lombardia, come per

csempio la Sentinclla di Brescia e la Perseveranza
,
sono in collera con-

Iro questo indifizzo, perche ha an doppio senso, e uno schiaffo a Cavour
^d una ribellione agli ordini dell'Impera tore. Non so tuttavia a chi i Mu-

nicipii lombardi daranno retta : la Persevtranza d'oggi 30 di Settembre

tutta lieta aonunzia che il Municipio di Bergamo non voile sottpscrivere
1'indirizzo ed io auguro alia Monarchia di trovare molti Municipii del

medesimo sentimento.

5. Un Decreto reale convoca il Parlamento pel giorno ^ di Otlobre,
e si recano due ragioni di questa estemporanea convocazione. Alcuni

dicono -che il Ministero, vedendosi alia vigilia di una grossa guerra, non

Toglia perdere tempo per chiedere i pieni poteri,affined'acconciare ogni
cosa a suo talento, e liberarsi dalle continue critiche ed osservazioni eke

gli impedisconp di camminare francamente. Altri invece pretendono che
il Parlamenlo sia stato convpcato per decidere tra Cavour e Garibaldi,
il programma di questo e di que.llo. II conte di Cavour che conosce i

deputati intus et in cute si tien sicuro che gliela daranno vinta , e cosi

Garibaldi sara obbligato a consentire 1'annessione immediata della Sici-

lia e di Napoli al Piemonte. Ma io temo che il conte di Cavour faccia i

conti senza 1'oste
, perche , anche auando trovasse il Parlamento in suo

favore, sarebi)e difficile che Garibaldi e colpro che Io circondano si ar-

tendessero alia decisione parlamentare. La rivoluzione italiana e giunta
ormai a quel periodo in cui i partiti s'inalberano per la cresciuta potenza

gli ottenuti trionfi, e uon avendo, oppure credendo di non aver piii da
resistere al di fuori, cozzano fra loro e fraternamente si divorano a vi-

enda.

6. In questi momenti che spogliasi con tanta impudenza il S. Padre
4elle sue province, lascip pensare a voi che vita menino nel nostro Stato

que' giornali che si gloriano di difendere a qualunque costo la Chiesa e

il Papato ! II Cattolito e frequentemente sc(jiiestrato, e non ha guari gli
venne addpsso una multa di oltre a tre mila lire per avere ristampato

f

upa Bolla di S. Pio V stampata alcuni giorrii prima in Torino. Oggi 20
di Settembre venne sequestrata YArmonia per un articolo che si dice

ingiurioso all' Imperatore Napoleone III. Nptate generosita del nostro
Ministero ! L' Imperatore dei Francesi richiamo da Torino

, sono tre o

-quattro giorni ,
il suo arobasciatore. Questi non si affretto guari nell'ob-

iiedire al richiamo
,
se ne ando ancora al teatro

,
dove trovossi insieme

<x>l conte di Cavour, e passo lieto e tranquillo un po' di tempo nella no-

Capitale , come se nulla fosse. Finalmente Giovedi 20 di Settembre
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parti ,
e quel giorno il Ministero fe sequestrare YAr-moma come pocq

rispettosa verso il Bonaparte. La nostra legge , per questo genere di

process!, vuole 1'istanza del rappre&entante della Pptenza oifesa; eppure

per amore a Napoleone III e per odio a\YArmenia si fe a meno di questa
condizione voluta dalla legge! Anehe il Piemonte ottimo giornaletto tori-

Bese venne sequestrate.
7. La rivoluzione fa festa perche crede disfalto il Papa, vinta la S. Se-

de, distrutto il Cattolicismp.
ISArmonia molto opporlunarnente annun-

zia la prossima pnbblicazione di un libro del suo redattore princi-

pale intitolato: Le Nuove Vittorie della Chiesa durante il Pontificate di

Pio IX.

8. Giunta dei Compilatori. In ima corrispondenza da Torino al Patriots

si parla del sig. Cav. Massimo d'Azeglio che rassegno la carica di Gover-

natore di Milano ,
e dicesi che tal dimissione fu cagionata dalle ultime

TJcende che indussero il Governo piemontese a rompere guerra al Papa..

Questo motivo onora altamente il fatto del sig. D'Azeglio, e spiega pure
cio che nella precedente corrispondenza di Torino dicevasi degli irisurti

che gli si facevano in Milano come ad un fannullone. Certo e che il sig.

D'Azeglio fermamente si oppose aR'armamento ed alia parlenza dei vo-

lontarii che dpyeano, per ordine del Ricasoli edel Garibaldi
,
assalire lo

Stato Pontificio. Ora chi non lavora per costoro certo dev' esere da lora

deriso e manomesso , almeno come ozioso, se non anche traltato da ne-

mico. Di che ,
siamo certi

,
si terra onorato il sig. D'Azeglio.

9. II giornale Y Opinions di Torino, che tutti sanno essere 1'araldo del

Conte di Cavour,nel aumero del 23 Settembre espone i motivi della lotta

manifesta che si e ingaggiala fra gli unitarii^sotto la bandiera di Vittorio

Emmanuele r e gli unitarii del Mazzini e del Garibaldi : e combatte cor*

molta acerbita la pretensione di venir fare a Roma quel che si fece nelle

province degli Stali della Chiesa ,
e chiede : Ma se i francesi non sono

disposli a ritirarsi da Roma
,
se anzi vi si rinforzano, vorra il generate

Garibaldi assalirli? Militarmente la quistione e risolta. La Francia non

paventa
un attacco di Garibaldi. Do\e c'e ima sentinella francese, rvi

e tutto Tesercito francese, ivi e lutta la Francia. La lotla sarebbe forsen-

nata e la fine prevedibile. Ma la quistione politica ingrandisce e si fa ol-

tremodo complicata , perciocche un attacco contro Roma non solo potreb-
be modificare, ma muterebbe radicalmente la politica francese in Italia .

E con molto candore propone il come a parer suo dcve risolversi la

quistione, con cjueste melate parole. Occupato e paciticato lo Stato Ro-
mano, la soluzione migliore della quistione di Roma potrebbe essere che
la difesa del Papa venisse affidata alle nostre truppe, che ormai toccana

il confine della Comarca
; ma, se la Francia di buon grado si ritirerebbe

in seguito d' un accordo col Papa ed il nostro GOyerno ,
combatterebbe

ad oltranza per difender Roma da tin' agressione di Garibaldi-hs!: 1 -

Segue poscia
dicendo che Garibaldi non s'accorge che colpro ,

i quali

possono aesiderare sia aggredita Roma , sonq i rivoluzionarii cosmepo-
liti

,
che aspirano a sconyolgere la Francia ed il resto d' Europa ed i rea-

zionari itahani ed esteri
,

i quali non isperano piu che nel disordine e

confidanp che lo scompiglio e le dissensioni interne faranno indietreggia-
re 1' Italia di due anni ed appianeranno la via ad una completa ristaura-

zione. Ora noi chiediamo agl'Italiani di buon senso, se e mai possibile che
il Ministero accetti un programma, che lo mette in guerra colla Francia ,
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Conchiude per ultimo giurando che il Ministero
piemontese

non si

scoraggiera e sapra sostenere la siia politica e tutelare la hberta dellq

Stato anche dinanzi a' partiti che cercano di trascinar Garibaldi a passi

che sarebbero il preludio dell'anarchia e della degradazione d'ltalia .

Tutto questo puo in verita essere nulla piii
che una commedia

,
in cui

>ciascuno recita la sua parte gia combinata
,
e ci ricorda i ladri di Pisa.

COSE VARIE. 1. Cenni sopra le cose di Napoli 2. Ritorno dell
1

imperatore
in Francia.

1. Nel Regno di Napoli i trionfi militari del Garibaldi, dacche le trup-

pe sono sotto gli occhi del loro Re, non procedpno piii con quella por-
tentosa rapidita che nei mesi addietro quando niuno gli facea contrasto.

Pare anzi che sotto Capua la resistenza sia tale da impensierire assai 1'ar-

dito avventuriere, cui premeva sonimamente recarsi in raano ogni cosa

prima che sopravvenissero le truppe piemontesi, avviate cola a gran
marcie sotto pretesto di frapporsi tra il Garibaldi e la guarnigione frati-

cese di Roma. Continuano tuttavia a scoppiare qua e cola moti di rea-

zione ed il Debats ci fa sapere il modo con cui si trattano colpro
che ban-

no la sventura di non sentirsi beatificati dal presente ordine di cose.

Le vittime arrestate come colpevoli di reazione ad Ariano sono 154:

per ora furono fucilati solamente il parroco, il giudice, e cinque o sei al-

tri. Quanto alia marina militare sembra al tutto che non voglia serviYe

al Piemonte : imperoccbe a^endo rammiraglio Persano ordinato che due

Tascelli da guerra salpassero con esso lui \erso Ancona per farvi cio che

1'umanita delle Potenze non permise che si facesse a Messina o Napoli,
Findomane i due legni furono al tutto deserti di macchinisti e marinai e

epnvenne lasciarli in
porto. La marina napqletana e oramai senza ma-

rinari, e su quei pochi che sono restati non si puo far disegno, perocche
manifestano chiaramente le loro simpatie pel Governo di Francesco 11 .

-Cosi 1' Opinions nazionale di Napoli del 18 Settembre.

2. LTmperatore e 1' Imperatrice dei Francesi hanno subitamente tronca-

te le feste che in loro onore faceansi ad Algeri, e tornarono in Francia,
dove presero terra a Port Vendres la sera del 21 Settembre, e quindi
s'avviarono direttamente a S. Cloud. II motiyo di questa repentina in-

terruzione del viaggio, impreso e continuato con tanta pompa ,
credesi

he sia la morte della duchessa d' Alba, sorella dell' Imperatnce. Ma cbi

guarda piu
addentro nelle cose pretende che yi abbiano contribuito mol-

tissimo le preoccupazioni di Napoleone III, atteso lo stato della penisola
italiana e fabboccamentp ormai tenuto per certo degli Imperatqn di Rus-
sia e d' Austria e del Principe Reggente di Prussia a Varsavia. Corse
voce che 1'Imperatore de'Francesi ayesse con buon garbo fatto capire il

suo desiderio di
partecipare anch'egli a tal congresso, per meglio chiari-

re le intenzioni sue leab e pacitiche. Ma i giornali ufficiosi del gabinetto
di Parigi non tardarono a smentire tali dicerie.
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All'empio che mena oggi trionfo gavazzando fra le stragi e grin-

cendii
, piu d' uno forse fra i nostri lettori avra talora risposto fra

mesto ed animoso : tripudia , Iripudia ,
ma il luo giorno ,

la tua

sconfitta non e lontana
; portae inferi non praevalebunt . Egregia

risposta e degnissiraa di un Caltolico ! ma che a parer nostro men-

tre saluta un
1

aurora di gloria lontana
,
sembra non darsi pensiero

e quasi essere men grato a Dio del trionfo presente ;
e cio forse per

quel vezzo a cui e si proclive la natura nostra, di guardare con oc-

chio materiale anche cio che ha di piu spirituale, quella esistenza

cristiana che tutta vive di fede. Che cerlamente gravi sono ora le

pressure della Chiesa se si mirino coll' occhio solo della carne
;
ma

se alia fede si chiedesse in prestito quel suo prisma meraviglioso ,

con cui divide e distingue i colori
,
noi non avremmo bisogno di af-

frettare coi voti le speranze avvenire
, contemplando estatici le me-

raviglie del trionfo presente. Coneiossiache i trionfi della Chiesa con-

siderali coll
1

occhio della fede non mirano gia come quelli degli eser-

citi a nemici sconfitli
,
a province conquistate ,

a trofei di bandiere

d
1

armi accumulati
,
a fortezze demolite

,
a bottini raccolti : misere

grandezze germoglianti dalla materia e con lei p^riture! Maestra

Serb /V, vol. VIII. 9 5 Ottobre 1860
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suprema del vero, del giusto, dell
1

oneslo, la Chiesa allora ha trion-

fato quando ha potulo alzarne il vessillo sfolgorante di luce fra le

nazioni, e vederle allonite a quegli splendor!, innamorale della bel-

lezza sua e prostrate a venerarne la santila. Un solo principio che

ella renda piu fulgido ,
una sola aspirazione che ella renda piu san-

ta, val meglio per lei che conquidere eserciti e conquistare pro-

vince : giacche un principio vero
,
un' aspirazione santa sono germi

d' immensi progredimenti ncll
1

ordine morale.

Or questo trionfo del Vero potra crescere senza dubbio
;
ma e tale

sin d' ora
,
e si solennemenle ammirato e riconosciulo fra i popoli,

che, qualunque sia per esserc la calastrofe onde si conchiudera Y in-

treccio della tragedia che si rappresenla in Europa, la Chiesa puo

fin d' ora e per lei il regnante Pontefice scrivere al Senato dell
1

Em-

pireo, in mezzo a cui s' asside 1'eterno suo Condolliere, cio che al Se-

nalo romano scriveva quel vaniloso conquistalore : Veni, mdi, vici.

Consideriamolo
,

lellore
, queslo splendore di gloria che fra le tra-

versie ci .conforti., come si conforta il guerrioro che suir ala sinistra

combatte , quando gia sa che il centro o Y ala destra hanno vinto.

Oh si davvero, la Chiesa nelle regioni del mondo morale fin d'ora

trionfo, pjcrche la verila s'innoltra a^can pasi e oltiene dal mon-

xlo
: omaggi inusitali. E il primo fra i suoi -tdonfi e la confessione

ohe da ogni pai'le risuona
,
dal Yaticano essere parlito Foracoio di

verita. L' Europa atlerrila credo per un momento' averae perduto

il linguaggio : ii falio compiuto, i principii del 4789 , la sovranita

popolare, il non intervento, il dirilto del popoli a darsi un governo,

la liber-la del pensiero ed altre simili formoletle di mcnzogna si pro-

nunziarono audacemente da chi non le credeva
,
e senza crederle si

acccttarono per istupidezza .,
si ripelerono per codardia, si propa-

garono per interesse : c gia quasi pareano iulrodolte come dommi

neiropinione pubblica enellc pergamcne diplomaliche, csMncomin-

-oiava a dubitare se fosse eslinta la verita sulla terra. Quand
1

ecco

alzarsi una voce nelle aule del Yaticano e disdire ai popoli il diritlo

d'insorgere ,
al pensiero la liberla del menlirc., allo Slato la Icgitti-

mila della prepotenza, air usurpazione rinviolabilita delfallo, al

secolo la potenza di rifabbricare le verita, alia forza Y imporre silen-
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zio alle coscienze. Cosi parlava dalla tomba di Pielro il suo Succes-

sore inerme fra turbe di demagogia fremente
,
mal sicuro fra pro-

teltori rivali, screditalo da chi ne temea gli oracoli. Eppure a quella

voce un subito cangiamenlo si forma neHe opinioni : si aprono gH

ocelli, suona Teco dell
1

Episcopate ;
e i protestanti medesimi man-

dano tin tributo d' ammirazione al Yicario di Cristo
, propugnatore

fortissimo de-Ma verita e del diritto. Non basterebbe questo solo rico-

noscimento dell
1

oracolo per assicurare alia verila mille trionfi av-

venire? Riconoscere die quella voce e veridica non e quasi un ac-

celiare anticipatamente tutte le sue dichiarazioni future ?

Ma senza aspettare il futuro
,
fin d

7

ora parlando ella ha dichia-

rato molte verita che pareano vacillaro nella mente dei Cattolici e

che hanno presa oggi una saldezza incrollabile dall
1

autorita che le di-

ehiara. La riverenza dovuta ai Principi legittimi, I'mgiustizia dell
1

e-

saulorarli a voce di popolo furente
,

il dovere di rnutuo soccorso fra

i popoli e i potentali, I

1

insufficienza del solo fatto a stabilire il diritto

sono ormai verita che niun cattolico oserebbe richiamare in dubbio 1.

Ma quella sopra tutte splende di nuova luce, per cui la Chiesa com-

parisce posseditrice legittima, in Roma dei diritti sovrani e per tutta

la terra delle proprieta ecclesiastiche. L'audacia degli empi nel ne-

garle ogni dominio
, obbligando da un canlo il Pontefice a bandire

ad alta voce la verita contraria, ha invitato i dotli a studiarla, i Ve-

scovi ad insegnarla, i fedeli a professarla. E poiche a tal professions

mai non condiscenderanno i nemici della Chiesa, oggi specialmente

che stanno movendo ogni pietra per ispogliarla ,
la verita novella-

mente inculcata diviene quasi una divisa
, per cui si contraddistin-

guano ,
-senza che ormai si possano confondere

,
i seguaci dai n-

mici di Cristo. Rapiscano pur quest! cotesta veste materiale
,
cotesti

pani di proposizione destinati a sostentamento dei ministri delf al-

lare : questi potranno patirne in fame et siti ,
in frigore et nnditate

I Molte di queste doltrine possouo vedersi chiaramente spiegate nelle

due Allocuzioni eoncistoriali dei 13 Luglio e (lei 28 Settembre I860. Nella

quale ultima verso il fine, confutato gagliardamente il reo principle del

non intervento, si condannano poi le dottrine del diritto d
1

insurrezione ,

della violabilita dei trattati, dello spogliamento della Gbiesa ecc.
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(e gia sanno tale essere la loro missione sulla terra) : ma la verita

posta in sodo ed e ripeluta ogni di da mille voci maestre
,
accet-

tata ogni di da milioni di coscienze fedeli : e quando la verita si

accetta, la Chiesa anche fra i travagli trionfa.

Ma qui si tratia
,

notatelo bene
,

di verita sociali
,
le quali sono

essenzialmente pratiche , per modo che il trionfo della verita e in

questi casi trionfo della giuslizia. E qual trionfo, lettor mio! trion-

fo propriissimo dello spirito cristiano
,

il quale allora e giunlo all' a-

pice della felicita quando giunse a patire per la giustizia
1

. Or qui

il trionfo e veramenle stupendo ;
e siamo persuasi essere qui riposta

principalmente la magia di quell
1

aureola che cinge la fronle al re-

gnante Ponlefice. Perciocche, sebbene non possa negarsi essere ca-

dulo terribilmenle nel fango il sentimento morale della generazione

presente, pure non sappiamo persuaderci che ella non senta un cotal

ribrezzo alle iniquila che tollera e in parte codardamente applaudi-

sce. II gran male del mondo presente non e tanlo Y ignorare il dirilto r

quanto il vile timore di riverirlo allorche e perseguitato. Agli uni la

smania di grandeggiare e potere , agli altri la cnpidigia dell' arric-

chire, di sorbire fumo d
1

incensi
,
d' accaltare aura di popolarita, di

non compromettere la quiete del vivere inerte, insomma mille ragioni

di turpe interesse consigliano di tollerare Y oppressione delHnnocen-

te, di applaudire alia scelleraggine fortunata. Ne questo avvilimento

si contiene ad infeltare soltanto anime volgari. Sallte pur su per la

scala sociale di gradino in gradino fino anche ai supremi, e ad ogni

altezza troverele, mantellati si di belle parole ,
ma negozianti di co-

scienza e d' onore
,
col bilancino alia mano

,
che stanno calcolando

quanto vi sia da perdere nel difendere un innocenle, quanto da gua-

dagnare condiscendendo al delillo. In basso la coscienza si vende per

pochi scudi, in alto per annettere or Regni, ora Province. Ma la villa

& sempre quella; o diciamo piultosto e lanlo maggiore, quanto all' al-

tezza del grado dovrebbe corrispondere maggiore Y altezza dei senti-

menli,' e corrisponde realmente maggiore 1' indipendenza deiresisten-

za e dell' opera. Cosi soltanto puo spiegarsi lo speitacolo orrendo di

1 Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam.
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cui siamo testimonii, di pubbliche ingiustizie, di chiese spogliate, di

popoli assassinati, di Principi esautorali al cospetto di lutli i potentati

europei; i quali , stipati da immensi eserciti collo schioppo in ispal-

la e col diaccio nel cuore
,
stanno contemplando la caduta dei loro

fratelli
,
senza avere il coraggio di tendere una mano a soccorrerli.

Or fra tanta inerzia., fra tanto abbassamento, chi rimane a difen-

dere gli oppressi e a ricordare le voci della giustizia ? Minacciato

nei suoi Stati
,
nella sua popolarita, nella sua liberta, nella sua vita

sorge fra tanta codardia Y augusto Pontefice e tutto espone per di-

fendere i diritti della Chiesa, rinviolabilita dei Principi, le basi della

sociela : e serba nella verita dei principii il germe di men tristo av-

venire.

Che ve ne pare ? non e questo per la Chiesa un portentoso Irion-

fo? Qual meraviglia che i Nobili del Meclemburgo , seguendo piut-

losto la loro grandezza d
1

animo
,
che la logica del loro errore

,
e

dimentichi d
1

ogni gelosia luterana abbiano offerto alia magnanimita

del Pontefice quell' oraaggio d'ammirazione che tulti sappiamo ?

La Chiesa serba i principii, abbiamo detto, e in essi il germe di

men tristo avvenire: essendo appunto Y alterazione dei principii quel-

la che ha prodotto lanti dolori e vituperii ,
onde e travagliata Y eta

presente. Ripetasi pure da certe tesle senza cervello o senza dis-

corso non dover la Chiesa entrare in materie politiche ;
mai ella non

cessera di predicare ai Re come ai popoli: Reges intetligite . . . Qui

placetis vobis in turbis nalionum. Se dai detti scritturali trasse quell'e-

loquentissimo tra i Vescovi di Francia un intero trattato di scienza

politica ;
come si puo senza sloltezza pretendere che non entri in po-

litica la Chiesa, custoditrice, maeslra, applicatrice in tutto il mondo

cattolico di quel tesoro amplissimo di verila?

I principii dunque custoditi dalla Chiesa conducono naturalmente'

il Pontefice ad una politica veramente cristiana
;

e reciprocamente'

la condotta politica del Pontefice risale ai principii della morale-

evangelica e ne spiega il senso e le applicazioni a quei politici che

vogliono rispettare e praticare il Vangelo. Ed anche solto tale rispet-

to le vicende presenti sono state feconde di nuovi trionfi per la

verita e per la Chiesa. Saggiamone alcuni tratti.
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I predicatori
di riforme hanno preteso, fra Ic altre, imporre al Pon-

teficc il debito di una assoluta, perpetua, plenaria indulgenza verso

tutti i delrtti commessi e da commettersi. Dopo aver fallo un tentative

di perdono fin dove lo crede legittimo ,
s' arresto repente il Ponle-

fice; & a chi chiedeva amnistie
,
rinunzia di dirilti

,
abbandono di

prormce e di popoli, rispose con meravigliosa ferraezza: INon posso.

Ostinazione, caparbieria! gridarono la maldicenza e Fempieta. Ma

ai costoro schiamazzi si opponeva nelF inlimo della coscienza la vo-

ce di quello Spirito che guida indefettibilmente il Pontefice : e No
7

gV intimava
;
tu non devi cedere, perche sci non solamenle Pontefi-

ce
,
ma Principe : il Principe deve rinunziarc al potcre tcmporale

che lo costituisce giudice dei popoli suoi
,
se non ha coraggio di ir-

rompere contro 1' iniquita della piazza, se paventa la faccia dei po-

tenti
,
ed e pronto, o per popolarita o per timore, a violare le leggi

della giusiizia. Ma tu che sei Principe perche sei Pontefice e che

non puoi quindi rinunziare al trono, non cedere e sta forte. Noli

quaerere fieri index nisi valeas virtute irrumpere iniqnitates : ne

forte extimescas faciem potentis, et ponas scandalum in aequitate

tua l
. Non senza perche , ripigliava poi colle voci delFApostolo ,

non senza perche negli Slati della Chiesa tu brandisci ambe le spa-

de : minislro di Dio anche nel potere temporale tu sei vindice colla

pena contro ogni malfattore : Non enim sine causa gladium por-

tat . . . . Minister Dei
,
.... vindex in ira ei qui malnm agit 2.

Queste voci dello Spirito Santo obbliate purtroppo da quei polen-

tissimi armati che fanno tremare la terra, prendono oggi dal corag-

gio e dair autorila deirinerme Ponlefice luce e potenza novella. Pe-

rooche come rispondeva egli, invitato ad abbandonare il vero popolo

delle Romagne, quel popolo degli onesti che, gementi solto il giogo,

mostrano al padre le loro catene, le gravezze enorrai di che vengo-

no oppressi, ilscrvizio militare a cui vengono condannati, e soprat-

tutlo il clero perseguilalo di cui rimangono orfani, e il supplizio di

quella fetente oscenita che ogni strada ha cambialo in uno scandalo,

1 Prov. VII, 6.

2 Rom. XIII, 4.
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ogni vetrina di libraio in un laccio leso all
1

innocenza ? Lo sapete :

egli ha protestato in prima di non poter cedere cio che e di lulla

la Chiesa cattolica. Ma potesse pur cedere il patrimonio comune di

tutti i fedeli
,
come potrebbe egli , padre vero di veri e sinceri Cat-

tolici
,
abbandonare a tanlo eccidio le anime di quei sudditi

,
del

quali dal popoio stesso e dalla Provvidenza, da dodici secoli, fu eletto

Sovrano, appunlo perche custodisse loro la liberta, il sacro dirilto di

vivere iranquilli nell' ordine e neir onesta 1 ? Questa verita si oblia-

ta oggidi da tanti Principi dabbenuomini, che ad ogni branco di fa-

ziosi concedono nome di popoio e balia di tormenlare i sudditi do-

cili ed obbedienti
; questa verila venne solennemente inculcata col-

la voce e coir esempio dal generoso Pontefice
, quando ricusando

ogni concessione voleva essere o con tutti i sudditi libero
,
o cogli

oppressi oppresso e calpestato. Grande e chiara lezione del Maestro

dei Principi, alia cui voce sarebbe tempo ormai che fmisse quella

funesta condiscendenza
,
iniziata da Luigi XVI nella torre del Tem-

pio e miseramente espiata sul patibolo.

Ne fu pago il Pontefice, in quesli giorni medesimi, d'insegna-

re in tal guisa a resistere colla costanza dell
1

animo : voile inse-

gnare inoltre ad opporre eserciti ad eserciti. E la lezione fu tanto

piu necessaria ed e tanto piu calzante
, quanto piu astuta era Tipo-

crisia di chi dalF unita personale del Re Pontefice traeva argomen-

to a confondere le due distinte funzioni. Oh no
,

dicevasi
,
non si

addice al Vicario dell
1

Agnello muovere armi e eomandare stra-

gi : quasi TAgnello non fosse nelle scrilture moslrato terribile nel-

F ira e trasformato in leone 2. Ma quelle volpi aveano ragione di

1 Yedasi la lettera del S. Padre al Re di Sardegna 2 Aprile 1860 (Civ.

Catt. Ser. IV, vol. VI, pag. 370). Ove deplorata I' immoralita sempre ere-

scente in quelle province e yFinsulti che si fanno alia religione, soggiunge,

t Quand'anche non fossi tenuto da giuramenti solemn di mantenere intatto

il patrimonio della Ghiesa mi troverei obbligato a rifiutare o,gnj pro-

getto, per non macchiare la mia coscienza con una adesione^ che con-

durrebbe a sanzionare e partecipare indirettamente a quei disordini.

2 Vicit Leo de tribu htda^ Apoc. V, 5. Abscondite nos . . . ab ira agni.

Ivi VI, 16.
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cosi parlare.
Mercecchu interdetta al Pontefice ogni giurisdizione

sulla spada militare, veniva per qucsto stesso dimostrata assurda

in lui ogni autorita temporale. E come rivendicargliene il dirilto

se una delle funzioni piu proprie del Sovrano, rintuzzare la prepo-

tenza esterna colla forza delle armi
,

si dimostrasse a lui disdicevo-

le ? I nemici del Papato olteneano cosi con un colpo due Irofei : in-

famavano da un canto tutti i Ponteflci passati clie,fino al sanlo

Pio V, combatlerono con armi loro proprie ;
ed obbligavano fral-

tanto il Pontefice regnante a professarsi incapace di temporale So-

vranita. Ma appunto per questo FOracolo di verita fu ridotto
,
non

solo a parlare colla voce, ma a mostrare coir esempio eke anche il

milissimo fra i Ponlefici, se la difesa de
1

suoi suddili lo doman-

di, ha non pure dirilto ma dovere di compiere queslo, come qua-

lunque altro degli ufficii di civile imperante. Or se questo fa un

Principe mite per natura, sacro per dignita a dispetlo delF opi-

nione che lo condannava all' inerzia
, quale scusa avranno quei

Principi che, per una codarda bramosia di popolarita, dimenlicano

il sacro debilo della difesa dei deboli
, piaggiando codardamenle i

faziosi ? Essi credono rinunziare generosamente ai proprii diritti
,

mentre in verila trasgrediscono vilmenle, con immensa rovina degli

innocenti, il proprio dovere. Di che se avranno ampio tribulo d'in-

censi dai vili traditori
, aspettino pero dalF Eterno

,
che al varco

gli altende, il minaccialo indicium durissimum his qui praesunt. Ed

ecco una grande verita
,
un nuovo suo trionfo nella nuova luce di

che risplende il principio di giuslizia sociale. Se i Principi lo com-

prendono, fatli conscii della loro grandezza e della loro responsa-

bilita, diverranno piu animosi nel difendere gli onesti e intenderanno

quanta sia Finiquita ,
la codardia, la spietatezza di chi per oltenere

gF incensi della piazza abbandona i deboli ed innocenli in balla dei

faziosi. E se la verila medesima vcnga intesa dai popoli, essi com-

prenderanno essere loro vero inleresse
, pon gia una slupida indul-

genza, ma una ferma e risoluta giuslizia per parle del Principe. Or
sembra a voi che la sola conquisla di quesle verila

,
F averle falle

enlrare nelle teste c nei cuori e F averne preparala la via nelF ordi-

no pralico , non sia per la Chiesa maeslra di verila un vero e nobi-

lissimo trioafo ?
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Dal Irionfo della giustizia passiamo a considerare il trionfo della

liberla: di quella vera liberta che assicura a ciascuno, non gia come

chiedesi dalla liranna liberta eterodossa il soddisfacimento d'ogni

rea passione ;
ma come la ragione comanda

,
il libero uso d'ogni

proprio diritto
,
fondato nell'ordine e non colliso da verun altro di-

ritto.

Questa vera liberta ha fatto
,
merce degli assalti onde e straziato

il Pontefice, mirabili progress! nei convincimenli
,
nelle coscienze,

negli amori del popolo credente.

I convincimenli hanno acquistato una chiarezza di concetto che

senza tal mezzo mai non avrebbe potuto splendere di tanta luce.

Giacche da un canto i pretesi liberali
,

i grandi promotori e vanta-

tori di liberta per tutti, non solo hanno mostrato col falto che la loro

liberta e uno stupido e rabbioso accanimento nel perseguitare il Cat-

tolicismo; ma hanno pronunzialo arditamente e ricisamenle, lulte le

domande di riforme altro non essere che assalti di una svergognata

ipocrisia direlti ad escludere il principio crisliano dal governo dei

popoli : ed appunlo per questo ,
unicamente per questo, guerreg-

giarsi e calunniarsi da ogni parle il Governo chericale. Ecco cio che

essi intendono per liberla ! E una lal confessione quanta luce puo

spargere a ben comprendere la liberta vera
, separandone inlera-

mente la causa da colesta scellerala indipendenza !

Mentre poi i ribelli di Bologna diceano in lal guisa apertamente

air universo qual sia la falsa liberta ch' essi vagheggiano , gli occhi

di lulli i fedeli
,
mirando vacillare nei principii della rivoluzione

romagnola le basi stesse d' ogni dominio lemporale ,
e nel dominio

temporale la liberta delle coscienze calloliche
,
melleano un grido

di spavenlo vedendo accoppiale in quelle incerlezze colla liberta

del Papa ogni liberla sociale. E lutlo F Episcopate callolico e lulti

i piu sublimi intellelli e gli animi piu generosi del laicalo
,
com-

presi repenle dal senlimenlo del proprio pericolo ,
sclamavano at-

terrili prima ancora di ben misurarlo col guardo : se il Papa e

schiavo, ogni liberta e morta ! E questo grido repentino e quasi

islinlivo dando luogo a serie e profonde meditazioni diveniva ben

presto un convincimenlo evidente ed universale
,
manifeslato e in-
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gagliardito
in queirinimensa mole di document! che empirebbero

a centinaia i volumi
,
cbi volesse tulti raccoglierli. Allo splendo-

re di tanta luce, al suono di tante voci ognuno e rimasto con-

Tinto che la sicurezza di tutti i diritii non dipende lanto dall'es-

sere proletti colla forza, quanto dall'essere fermamenle sostenuti

da una voce autorevole, e inviolabilmente riveriti dalle coscien-

26 : che I
1

universale adesione delle coscienze dipende dall
1

impos-

sibilHa di universalmente ingannarle : che non sara possibile 1
?

in-

ganno universale, finche una voce universalmente riverlta ed auto-

revole insegni in ogni angolo della terra la verita una ed immuta-

bile r che voce universalmente riverita sulla terra e quella soltanto

dell' Episcopato catlolico, del quale uno ed immutabile sara T inse-

gnamento, finche sara fermo e libero nel riceverc le comunicazioni

del Vicario di Cristo : che a tale comunicazione
,
secondo 1'anda-

mento delle cose present! (
checche possa fare prodigiosamente la

Provvidenza) ,
mezzo naturale e la civile Sovrahita del Pontefice.

Queste verita, si evident! in se e si concatenate fra loro, gia stavano

nella tradizione e nel cuore di tutte le Chiese : ma chi non vede

quanto abbiano acquistato , pel falto politico e per le meditazioni

dei dotti, chiarezza ed evidenza?

Ricorderanno forse parecchi dei nostri letlori che quando al prin-

cipio della seconda Serie 1 mostrammo la gran forza che esercitar

potrebbe TEpiscopato caltolico in difesa della vera Jiberta, anche cola

dove mancano le forme rappresentative ;
si trovo cui parve esagc-

rata la nostra fiducia in una tale salvaguardia, la quale a cannoni e

baionette altro non puo opporre che i canoni e il pastorale. Or cre-

dele voi che oggidi Tobbiezione comparirebbe cosi ardita e gagliar-

da? Oime, qual terribile lezione abbiamo ricevuto dalla maeslra

Esperienza ! Che valsero in mano ai Cattolici le armi parlamentari

spezzate nel Belgio a colpi di sassate, in Francia a colpi di Slato, in

Piemonte a colpi di pallollole nelle elezioni e nelle inchieste? E che

valsero i Parlamenti di Parma, di Modena, di Firenze, di Bologna

per la liberta di quei miseri popoli vittime dell' Annessione ? E la

1 Serie II, Tom. I, pag. 263 e seg.
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caltolica Irlanda, mentre sla morendo di fame, non ha il diritto di

eleggere deputati al Parlamenlo briiannico, ricevendone s
1

inlende
,

dai Landlords T imbecherata 1? E pel caltolici del Canada possiamo

noi sperare durevole il diriito di governarsi da se
, campando dalla

oppressione dei protestanti?

Lungi da noi il riprovare per queslo (qualora sia reltamente

ordinaio) 1'uso di cotesle guareniigie naturali. Ma chi puo non ri-

manersi atlonito e pieno di riconoscenza verso FUomo Dio, quando
riflelta alle prove di coslanza e di potere dale, fra le burrasche che

mugghiano, da quella Voce di Dio che spezza i cedri e comanda al-

le terapeste ? Mentre solto il pugnale dei settarii e sotlo i colpi delle

artiglierie piemontesi amniuloliscono iPrincipi esautorati, i loro mi-

nistri fuggitivi ,
i loro fedeli impaurili ; guardate quelle schiere del

Clero capitanate ciascuna dal proprio Vescovo die, sulla soglia del-

le caltedrali abbarrate, affrontano ardite non solo un Teodosio im-

perante ,
ma uno spietato tiranno per vietargli un funerale

,
un Te

Deuml AH'aspello di tanta coslanza chi puo negare la sua fiducia

- a lal guarenligia di liberla ?

Intendiamo quel che si obbieliera : bella guarenligia in vero per

colesti Vescovi sbanditi, per colesli preli incarcerali ! L'obbiezione

e antica, ma anlica e pure la risposla, ed oh come gagliarda ! Se la

proponeva un Vescovo per nome Paolo Apostolo ;
e mi hanno impri-

gionalo, diceva, come un malfallore : ma che percio? riusciranno

eglino a imprigionare il Verbo di verila ? No
,
viva Dio ! che io son

pronlo a lulto soffrire anziche lacere e abbandonare gli elelli. La-

boro usque ad vincula quasi male operans: sed verbum Dei non est

alliyatum: ideo omnia substineo propter electos.

Or finche la verila non e legala e i Vescovi sanno parlare e mo-

rire
,
la sua forza si esercita sugli inlelletti, ed ogni dirillo trova il

punctum, a cui appoggiare la leva per muovere le volonta. Se ne

pavoneggiano falsamente i propagatori della menzogna ;
e mille vol-

te gli udimmo ripelere quando i Governi ne frenavano le congiure :

1 Veggasi questa sciagurata condizione dell
1

Irlanda spiegata nel Mond&
4 Settembre 1860.
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la forza e vana, i principii camminano a dispetto vostro e la nostra

opinione dominera a suo tempo . A dir vero la fiducia nei principii

non gli ha impediti dal farsi precedere dai tradimenti e seguire da

carnefici e fucilazioni, da stali d'assedio e catene per I
1

insegnamen-

to. Ma infme non puo negarsi che Terrore quando e libero a parlare

ha forza a sedurre. Or se tanlo puo il iiranno degli inlellelli, quanto

avra maggior forza la sovrana legiltima, la verita ? L' errore e timi-

do, interessato, codardo, e tulla la sua forza nasce dalla tolleranza

di chi governa. La verita caltolica all'opposto dispregia gli interessi,

affronta la tirannia e non accella la cuffia del silenzio : T Episcopate

affronta la potenza dei suoi nemici, Pio IX espone gli Slati e la vita;

ma la loro parola non soffre catene, non conosce timore. Ecco a quali

difensori e raccomandata la liberla delle coscienze cattoliche e la

difesa dei principii di verila sociale. L'apparire si gagliarda nel di-

fenderla non vi sembra un gran trionfo per la Chiesa caltolica ?

Ma qui badate, leitore, a non prendere equivoco , immaginando-

vi forse che colesta liberta, chiusa nel santuario deiruomo inleriore,

sia, come verginella imbelle chiusa nella casa palerna, incapace di

maneggiare ne affari, ne armi. La coscienza del diritto e quella

ancor piu del dovere e (vel dice il fallo presente) un tremendo cam-

pione. Ve lo dice colla confessione degli avversarii
,

i quali hanno

avulo ricorso a tutti i mezzi immaginabili per alterare, screditare o

trafugare le Encicliche del Papa, per istupidire col timore
,
esaulo-

rare colla derisione, incatenare colla forza le labbra dei Vescovi.

E che vitloria credeltero aver riporlata quando polerono almeno

chiudere loro gli accessi del giornalismo a furia di riverenze e di

sequestri ! Tanta possa adopralasi si oslinatamente dice abbastanza

qual forza attribuiscano costoro, quale efficacia nel mondo reale

alia parola di un Vescovo.

Hanno ragione o lorlo? Anche qui risponde il fatto: mentre i po-

poli sono oppressi da carestie
,
da gravezze ,

da cerne forzose
,
da

vessazioni di polizia, il Ponlefice fa udire non una chiamata, ma un

sospiro ;
un sospiro ripetono i Vescovi : e in un altimo si commuove

il mondo callolico, piovono a milioni i donativi
,
corrono a migliaia

i guerrieri. E quel Ponlefice, cui si rimproverava di non sapere rac-
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cogiiere pochi batlaglioni per difesa delF ordine interno, raccoglie

sotto uno del primi capitani del nostro .tempo un esercito da mettere

in palpiti tutta la parte guerriera d
1

Italia o per dir meglio quel

partito che tulti ha scossi ed atterrati i troni d
1

Italia coi soli tradi-

menti e colle bande
;
fmo a vedersi obbligata di mettere qui in cani-

po quanto ha di forze per assicurarsi una vittoria piu vergognosa di

qualunque sconfilta.

Ci direte- che .tutio colesto esercito sta per andarsene in fumo: e

noi, che non siamo profeti e che abbiamo promesso fin dal principio

di non parlare del fuluro. Ma mentre rinunziamo alia funzione di

profeta ,
non intendiamo cavarci "gli

occhi di fronte per non vedere

il presente, ne il cervello di capo per non volerlo comprendere. Ora

il presente ci da meravigliosi documenti rispetto alia potenza del

diritto. E in primo luogo ci mostra qual sia per ogni dove la rive-

renza dei Cattolici ai diritti della Chiesa e ai desiderii del Pontefice.

Giacche se tanti corsero da tutta la terra ad offerirgli F aiuto delle

armi prima ancora ch' ei lo chiedesse
,
che potrebbe aspettare se

implorasse aiuto e in angustie piu urgenti?

Direte che si opporrebbero forse certi Governi, e noi non voglia-

mo disdirvelo. Ma avete voi notato il curioso giuoco che sta facendo

la Providenza? Quei Principi, che vorranno vietare ai sudditi di soc-

correre il padre comune, sono quei medesimi che vantano il dirilto

dei suddili sopra dei loro Sovrani. Con quale apparenza dunque di

ragione potranno incatenarli e impedire loro la difesa della islituzione

che hanno piu cara e riverita sulla terra? Lo slesso principio di in-

dipendenza eterodossa, per cui lo Stato si emancipo dalla Chiesa, ha

emancipate i popoli dairautorita del Sovrano trasportando la Sovra-

nita nel popolo stesso : il popolo e quello che comanda e il Governo

.deve obbedire, sotto pena d'essere licenziato- dal suo mandatario.

Con tal doltrina alia mano capirete che un Governo di gente cat-

lolica si mette in contraddizione col principio, quando vietaalla plu-

ralita dei sudditi un atto per se cosi santo e dai sudditi si fervida-

mente bramato. Quel divieto apparisce tirannico, perche opposto alia

volonta popolare ; oppressi\o delle coscienze e dei diritti
, perche si

oppone alia rivendicazione di quel potere che da rincalzo alia liberta
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delle coscienze c alia dignitosa esistenza del centro. cattolico. Se

dunquc il popolo adoprasse mezzi anche i piu efficaci per liberarsi

dalla soverchieria, potrebbe citare in favor suo il principio slesso

degli avversarii ed usare di falto quella liberta che per principio,

vero o falso che sia, della Sovranita del popolo gli venne conceduta

in dirilto. Non e queslo un bcl giuoco della Providenza, un bel trion-

fo della Verila e della Chiesa?

Vero 6 che i Catlolici non ammelieranno mai cotcsta sovranita in

quanto deriva dal reo principio di assolula indipcndenza. Ma forse

che la democrazia non puo avere altra base che Y empieta? man-

cano nella sloria del Catlolicismb mirabili modelli di dernocrazie

crisliane ? non ne abbiamo proprio sulle porle ,
sulla soglia del-

r Italia nostra esempi animirabili in quelle patriarcali democrazie

elveiiche non meno ferme nella civile uguaglianza ,
che generose

e forti nella difesa della loro religione ?

Supponcte che quello spirito di democrazia che oggi nel regno

delle Due Sicilie delira e gavazza nel sangue ,
si rabbonisca come

negli Stati Uniti e divenga legge ricevuta per tutti i cittadini
,
e ve-

dele cio che sapranno fare armali di tal diritto i Catlolici in favore

della loro liberta religiosa e del Yicario di Crislo
,

so tanto fecero

privi di tale arme e \ essati dalle insidie dei seUarii
,

dalle polizie

dei Governi.

Questo avvenire sara remoto se volele
,
ma e chiuso come in suo

germe nei fatti che si vanno compiendo per trionfo della verila.

Questi fatti
,
additando ai Principi Y esempio del Re Ponteiice

,
fan-

no loro comprcndere che quella spada affidala loro dalla giustizia

eterna non e un ornamenlo che possano deporre ,
non un diritlo cui

possano rinunziare : essa e lo stromento, con cui il Principe dee di-

fendere i sudditi onesti dalla prcpotcnza dei malvagi ,
dai soprusi

dello straniero ; sotlo pena di rendere a Dio un conto terribile della

dimenticanza di tal dovere.

Quesli fatli parlano ai popoli ;
e mostrando loro che la liberta

gridata dagli empi altro non e che tirannia delle coscienze e schia-

vitu dcgli onesli
,

invitano ogni intelletto alia sequela di quella li-

berta che non puo vivere, se non nell' ordine fondato sulla verita*
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della quale e oracolo il sommo Pontefice: e mostracome Y inviolata

aulonomia del Pontefice sia la radicale e vera-guarentigia delV uni-

versale liberta
,
faeendo si che quella voee augusla e parli solenne-

mente e sia ascoltata liberamente.

Finalmente quest! fatti iniziando un principio di esercito caltoli-

co
,

raccolto dalla fede
,
animalo dalF ardore del Gattolicismo, dis^

interessato nei suoi inlendimenti, incorotto nella sua lealta, pronto

per generosita ad ogni sacrifizio
,
danno una gran lezione e a Prin-

cipi e a popoli. A quest! insegnando con quale spirilo debba com-

battere per lapatria una milizia crisliana: ai Principi, che non sanno

ormai a quali capitani possano affidare gli eserciti
,
senza tema di

tradimento
,
mostrando qual sia la polenza del sentimento eristiano

in un guerriero ,
alloreke egli e eerto della santita della caiisa e

della giustizia della guerr-a ;
a lutti poi i Cattolici fanno comprendere

F immensa forza che aver potrebbe contro la congiura universale

degli empi la societa crisliana
,
se

,
non conlenta di pregare e pian-

-gere ,
si risolvesse ad entrare nelle vie dell

1

azione
, pronta a com-

ballere e sacrificarsi. Che ne dite, lettore? Tutio questo complesso

di verita si sublimi a comprendersi ,
si nobili ad abbracciarsi

,
si

promettenti a praticarsi ,
non sembra a voi un nobilissimo trionfo

per la Chiesa maestra del vero e del giuslo? Nobilissimo, direte;

ma fraltanto il dominio temporale si scioglie come cera al fuoco !

Adagio, lettore, le vie della Providenza sono tutf allre che quelle

della polilica. Udite un tratto, ed abbiam finito.

II 18 Giugno 1053 un Santo Pontefico, Nono del suo nome, as-

sistito da pochi Alemanni
, Longobardi ed Italiani

,
ebbe a sostenere

presso a Dragonara in Capitanata un terribile scontro dai fieri Nor-

manni che aveano invaso il Regno e minacciavano i possedimenti

di S. Chiesa. Per quanto fossero forli le milizie pontificie e facesse-

ro miracoli di valore, intanto che degli Alemanni non reslo in piedi

pure uno
,
furono nondimeno sopraffatte e sgominate dal numero ;

S. Leone IX, che avea assistito personalmente alia baltaglia non

finiva di piangere sopra tanti suoi prodi caduti in quella ,
e 1'avve-

nire della Chiesa gli dovea apparire condotto agli estremi per la

prevalenza di quei mezzo barbari venturieri. E nondimeno segni
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portentosi gli rivelarono la eterna salute assicurata a quanti in quello

scontro erano stall spent! in servigio della Chiesa
,

e quanto all
1

av-

venire di questa ,
la sconfitta di Dragonara riusci a lei

,
alia Ita-

lia e possiamo aggiungere a tutta Tumana famiglia piu salutare di

qualunque vittoria. I quali insigni vantaggi avendo noverati uno

storico prolestante, conchiude in quesli precisi termini : E cosi una

disfatta diede alia Santa Sede do che non avrebbe giammai potuto

ottenere da un trionfo ; e la debolezza di un Pontefice pio e stra-

niero alF umana politica effettub una conquista che i piu arditi pre-

cessori di Leone IX non avrebbero osalo di tentare 1.

Questo esempio recammo non perche sia solo nella sloria
,
ma

per la grande analogia che esso ha coi casi present! ,
la quale ci dark

forse piu innanzi F occasione di tornarvi sopra. Nel resto la Chiesa r

che ha di tali ricordi nei suoi annali
,
ha bene il diritto di promet-

tersi nei suoi medesimi disastri un trionfo.

1 SISMONDI, Repubbliche Italiane, Tom. I, pag. 267.



LA CASA DI GHIACCIO

IL CACCIATORE DI VINCENNES

I cacciatori Canadesi.

La penisola ftAdelaide si specchia nel mare dello Stretto dp

Simpson dalla parte di settentrione; neirimmenso braccio di Barrow

e lungo 1'ampia sboccaturade!6ranPe$cea levante; nell'acque del-

la baia di AVilmot a ponente; e col vastissimo continente americano*

a mezzodi. Essa distendendosi tra il grado 69 e il 68 di latitudine,

ed essendo bagnata da tanto mare gelato ,
oltre eke freddissima

,
&

per giunta quasi sempre involta da nebbioni cosi fitti
,
che 1'attra-

versarla riesce sommamente molesto. Se non che al giugnervi di

Martino, spirando vento di ponente, il quale avea rinsaccato le neb-

bie nel golfo di Barrow
,
tutto era netto cola intorno

,
e i ghiacci e-

le nevi luccicavano sotto il sole, che torneava lambendo 1'imo cielo^

delForizzonte, e pero potea dirsi col poeta della Basviliana

Languido yibra e neghitloso il raggio ,

ne v'era dubbio che ne fondesse col calore neanco la super-

ficie.

Martino veggendo che la neve era soda rallegrossi , perocche*

avrebbe avuto agevole il cammino per bene un mese, e se in lago,,
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o stagno avvenulo si fosse F avrebbe potuto atlraversare in islitta

senza rischio. E avendo scorto colaggiu a un mezzo miglio un alto

sasso che sovrastava il fiume
,
lo sali a grande stento

,
e giunlovi

sulla cima e voltosi al mezzo giorno ,
armo il telescopio ,

e posesi a

considerare a qual mano gli convenisse di volgere per inoltrarsi
;

ma non ripiuiando prudente Favventurarsi con Ire soli rematori

d'affrontare la corrente del Gran Pesce , che dalle descrizioni di

Back sapeva esser pieno di sassaie
,
di correntie e di cateratle

,

penso esser migliore il risalirlo dalla lunga ,
e fuggire cosi anco gli

aggiramenli e i serpeggiamenli delle acque ,
le quali essendo in

quella regione ancora gelate, poteansi attraversare col traino ed

accorciare cammino. Com'ebbe cio risoluto, scese, e trovo FErmel-

lina che apparecchiava 1'acqua bollente pel the
,
ed Airone che af-

fettava tre gran pezzi della carne delForso nero ucciso nelFisola del

Re Guglielmo.

Com'ebbero terminato il primo pasto mattulino, e ragionato al-

quanto inlorno al bragiere, FErmellina pareva sopra pensieri ; per-

che Martino, voltosele con allegro sembiante. Su, disse, buona fan-

ciulla, til sei ora coll
1

immaginazione alia casa di Martore , n' e

vero ? e li figuri di vedertelo innanzi pien di rammarico della tua

partita ;
ma egli si pare che tu non pensi al modo di consolarlo.

Oh perche hai tu recato in quel gabbioncello quelle due paia di co-

bmbi ?

- Beh
,
si

,
esclamo la giovane picchiandosi in fronte : vedi se

sono smemorata ! Tu dicevi il vero
,
Martino

,
io pensava proprio a

mio padre, a mia madre, e ai fratelli
;
e me ne sentiva struggere il

cuore
;
ma del ricordare i colombi ne pur fiato, come se non gli

avessi meco portati a tal fine. Scrivimi
,
io te ne prego, sopra quel

nastrellino di seta bianca le novelle del nostro viaggio, e piegatolo,

e con un filo legatolo sotlo Tala sinistra, inviaci un palombo, che lo

rechi a mio padre

Martino scrisse due viglietti ,
dicendo Ermellina Airone

Gran Pesce buon viaggio domani si riparte Acconcio

le due bandelline scritte sotto Tala di due palombelle, perocche se

T una o deviasse
,
o fosse preda di qualche avvoltoio

,
T altra giu-
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gnesse al luogo deslinato. II die falto, diede ala ai palombi, i quali

avendo torncato alquanto intorno alia tenda
,
indi presero il volo

direltaraente a settentrione , come se fossero scorli dalFago ,
e difi-

lato volarono sullo Stretto di'Simpson, per Fisola del Re Guglielmo,

per F isoletta Matty , e oltrepassato il braccio di mare
,
e il Polo

Magnetico, furono giunti alia casa di Martore svolazzandovi inlorno

e poi posando sui lucidi quadroni di gkiaccio ;
ivi stavansi gorgo-

gliando a lor modo e rombando, sinche la cognata d
1

Ermellina

useita per alcuna sua faccenda gli ebbe veduli. Torno dentro
, pre-

se una giomella di cibo
,
e i due palombi le volarono in grembo.

Fu cercato sotto Tala
,
come ammaestrati gli aveva Marlino

,
e vi-

stovi la scritta
,
e recatala oWAngekok, egli venne loro a leggerla ,

tutto strabiliato di quel miovo genere di messaggi ,
die tanta fesla

portarono in seno di quella famiglia.

Ne' due giorni che i nostri viaggialori si stetlero altendati presso

la foce del Gran Pesce , tesero le ragne e vi colsero di buone schi-

dionate di pavoncelle ch'erano di gentilissima carne ; uccisero al-

tresi un lupacchiotto e Ire volpi che tornaron di grande acconcio

pe
1

cani, i quali ben pasciuti essendo e riposati ,
il giorno appresso,

che Martino levo campo ,
corsero di tulta forza per ben quattordici

ore alia distesa. Alcuni giorni appresso erano gia pervenuti al la-

go Franklin
,

il quale perch
1

era gelato, atlraversarono in islitta
;
e

lasciati a man sinistra tutti i seni
,

i gomili ,
e le punte del liume

Back pianlarono il padiglione nella terra di Macdugall sotto il Cir-

colo Polare, ed ivi sostarono alquanto per riposare dopo si lungo ed

aspro cammino.

La mattina di poi ,
che aveano preso campo, erano tuiti e tre

d
1

intorno al bragiere ove arrostivano tre conigli presi nella nolte

alia trappola e un bel tasso colto alia tagliuola ,
e mentre il buon

odore salia loro al naso a stuzzicar T appetito ; veggono alzare il

lembo della tenda e spuntar dentro la testa di un uomo. A quella

vista si improvvisa Martino trae di tasca la sua rivolta, la punta, e

squadrala in fronte del curioso
,

il quale grida in francese Buon

giorno; siamo amici Martino si rizza in fretta e dice anch'egli in

francese Se siete amici entrate Entro
,
e dietro lui altri quat-



148 LA CASA DI GHIACCIO

Iro, i quali salutarono portesemenle la brigata ;
e il capo di loro,

disse Noi siamo Canadesi della Societa della baia $Hudson , e

alloggiamo non lunge di qui fra i due laghi Garry e Pelly in cac-

cia del castoro : al vedere la vostra tenda fummo rapiti da gran

meraviglia , perocche noi credevamci essere i piu inollrati verso le

foci del Gran Pesce , ne sappiamo da qual parte voi possiate esser

gia in quesla landa cosi gelata e deserta -

Allora Martino racconto loro a buona sicurta di francese la cagio-

ne che lo mosse a partire dalla Boozia con quei due giovani Esqui-

mosi, e che il suo inlendimento era di condurli al lago dello Schiavo

in cerca de' Missionari per farli ammaestrare nella Fede
,

e poscia

battezzali
,

introdurli nel seno della Chiesa
,

alia quale anelano ar-

dentemenle. Di chefu molto lodato dai cacciatori, che Martino invilo

a sedere a colezione con lui
,

ed essi accettarono di buona voglia ,

aggiugnendovi un daino
,
che avevano ucciso per via, e che avreb-

bono arrostilo pel desinare. Ma quale non fu lo stupore de' Canadesi

udendo rErmellina ed Airone parlar si bene il francese
,
e veggen-

doli di maniere spigliate e avvenenti piu che per avvenlura in sel-

vaggi non suol incontrare ? Se non che furono chiariti appieno da

quanto vcnne loro narrando Marlino, in ispecie deiringegno desto e

arguto deirErmellina, e delle buone parti d'Airone, ch'era divenulo

si franco tiratore di carabina da poter emulare il piu sperlo e deslro

bersagliere di Yincennes, e a lui doveano il piu delle yolte il miglio-

re arrosto del pranzo e della cena. Ivi le congratulazioni furon

molte
;

e i due giovani Esquimosi per il primo incontro de
1

bianchi

tenevansi pagali a buona derrata.

Allorche tulli erano gi& presso al termine, Marlino accenno in

lingua Huska aH'Ermellina di far bollire Tacqua pel the, e commise

ad Airone che sulla slilla cercasse la boltiglia del rhum
,
che non

aveano ancora disuggellata ,
serbandola appunto air uopo di farla

gustare agli amici. Uno de
1

caccialori vedendo F Ermellina al cane-

slro del carbon fossile
,
che aggiugneva alia brace per far bollire il

vaso piu presto, disse Oh, giunti che sarete alia nostra Residen-

^a del lago Garry potrele rifarvi di carbone
;
sebbene di qui innanzi

avrjete poca occasione d
1

usarne
, perocche poc' ollre cominciano le
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foresle americane e non avrete piu penuria di fuoco Un altro
,

vedendo tornare Airone colla boltiglia del rhum Conte
,
disse

,

chi ci avrebbe mai detto slamane alFuscire dal nostro covo di neve,

che ci attendeva si buona colezione confortata col the e eol rhum

come se fossimo in un elegante albergo di Quebec o di Monreale?

II Conte era un uomo che non avea ancora tocco i trent
1

anni
,
di

alta statura
,
ben complesso ,

d
1

aria dignitosa e virile
,
cui rendeva

severa una lunga barba e grandi basettoni con una fronte alia e

spaziosa. Aveva capegli e occhi neri e vivacissimi
,

e solto un naso

aquilino lunghi e folti mustacchi, perche da lutto il suo sembiante

ben si parea che eccedesse la condizione comune. I quattro Cana-

desi lo guardavano con riverenza
,
ed uno fra loro teneva con esso

lui modi si rispeltosi e sommessi, che non s'avveniano a chi e

di camerala e mena vita compagnevole : anzi nientre sedeano in

terra intorno al braciere della tenda, costui non si poneva a sedere

sinche non ebbe il cenno del Conte. Martino, come intese il caccia-

tore dare al compagno quel titolo, gli fermo gli occhi in viso, e con

una cotale peritanza fece sue scuse del non potere onorarlo come

volea la nobilta del suo grado ,
essendo egli povero viaggiatore e

venuto da luoghi salvatici e privi d'ogni bene; che se il vedeva for-

nito nella sua povera tenda di qualche carezza ell' era dono cortese

del capitano Mac Clintok che con altri official! inglesi navigava i

mari iperborei in cerca di sir Giovanni Franklin

A tali parole il Conte venne nella piu viva curiosita di sapere 1'e-

sito di quelle ricerche : al che Martino rispose brevemente
,
che do-

po tanti anni d
1

inquisizioni e di dubbiezze finalmente si conobbe il

naufragio dei due legni il Terror e I
1

Erebus, schiacciati dai ghiacci,

la morte naturale di sir Franklin
,

e la fine infelice degli ufficiali e

de
1

marinai spenti dalla fame e dal freddo parte sui ghiacci del capo

Herschell
, parte sullo strelto di Simpson ,

e parte nell
1

isoletta di

Monreale alle foci del fiume Back. Ch
1

egli stesso aveva accompa-

gnato il capitano Mac Clintok dalla Boozia
,
ov

1

era presso al Polo

Magnetico nella casa di ghiaccio del padre d'Ermellina e d
1

Airone.

Queste cose udiva il Conte avidamente
,
e volea sapere per minuto

te circostanze della morte di si grand
1

uomo; se non che Martino
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rispose Che dalla pergamena trovata nella guglia non e dctto al-

tro, se non eke Franklin mori 1' undid Setlcmbre del 1847 senza

accennare di qual malaltia ; e che il suo cadavere non si sa ovvero

se Tabbiano gittato in mare, ovvero seppellito al capo VfMona, ov-

vero
,
ch

1

e il piu probabile ,
se conservalo in una cassa di zinco a

bordo dell
1

Erebus (il quale peri dopo il Terror) abbia seguilo la

misera sorle del naufrago legno.

Sopra questi ragionamenti due cacciatori Canadesi con Airone

uscirono per levare qualche selvaggiume da fornire una buona ce-

na
;
e in questo ,

menlre T Ermellina apparecchiava il daino parte

bollito e parle arrosto pel desinare
,

il Conic seduto al fuoco cogli

allri compagni comincio a narrarc a Marlino di molte cose avvenute

in Europa nel tempo ch' egli navigava i mari artici alia pesca delle

balene.Contu specialmenle la calata dei Frances! in Italia con tro gli

Austriaci, e le asprc battaglie di Montebello, di Magenta e di Solfe-

rino
,

nelle quali i cacciatori di Yincennes ebbero sconlri furiosissi-

mi coi caccialori Boemie Tirolesi, e come quelli furono piuforlunati,

ma non piu gagliardi e piu intrepidi di quesli ,
a delta dci General!

di Francia, che ammirarono nei nemici tanta prodezza.

A Martino scinlillava il fuoco dagli occhi, ed esclamo Si, Con-

te, i Tedeschi sono bravi soldali
; reggon fermi alia carica

;
liran di

carabina da spezzare un capello ;
ma ftoi di Yincennes siamo piu

agili e piu destri di quanti bersaglicri in Europa portan carabina

sui campi di batlaglia, all'assallo delle Irinciere, e al volteggiare nel-

le imboscale. Or dilemi un po
1

come in colesli deserti sapesle voile

cose d
1

Italia ?

- Ci vcngono scmpre a Quebec i giornali d'Inghillerra e di Fran-

cia
;
che poi ci si spediscono alia baia d

1

Hudson, e di la alle resi-

denze, che noi chiamiamo Forti, ove dimora un capo di caccialori,

o di comperalori di pelli : ed allorche voi sarele pervenulo al lago

Garry, ove noi residiamo, ivi troverete i giornali: sono lardivi, e ne

riceviamo un pacco per volta, che ci leggiamo a noslro belF agio

quando ritorniamo dalle spedizioni, lullavia sappiamo le cose cor-

renli come chi abila le cilta E qui comincio il genliluomo a nar-

rare le novila d' Italia, le sovversioni e i mulamenli degli Stati
,
le
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trame de'costituzionali e de'repubblicani, i pericoli di Napoli, le ire

e le minacce contro la Chiesa.

E di Roma che n'e, disse ansiosamente Martino ? Ne spero bene:

dite, v' e egli ancora guarnigione francese? I bravi di Vincennes

son eglino ancora sotto Tombra della cupola di S. Pietro?

- Si sono. E sin ora il sepolcro di san Pietro e inviolato, e il

Papa sta saldo

come torre ferma che non crolla

Giarnmai la cima per soffiar de'venti .

Scrivono di cola che a Roma si fa un gran pregare; che tulti i cat-

tolici dell' universe
,
come se fossero un cuor solo

,
s

1

uniscono alle

orazioni de
1

Romani e ognuno s'argomenta come puo di manifestare

T amor suo al Padre del fedeli
,
e T aiuta di conforti in iscritto e di

pecunia sonante : e la gioventu di Francia, del Relgio, di Lamagna,

di Polonia, d'Irlanda, di Spagna ,
d

1

Ungheria, e d
1

Italia corre ad

arrolarsi sotto le bandiere di S. Pietro; e quanto piu Garibaldi

co
1

suoi masnadieri s' arrovella
,
tanto piu cotesti prodi guerrieri di

risto accorrono volenterosi, acciocche coloro, che Cristo dispettano

e il suo Vicario, non giungano a compiere i lor pravi disegni d' in-

vadere il Patrimonio della Chiesa 1.

- Oh che non son io in Europa, grido Martino ! Come? II Gari-

baldi e nuovamente in iscena? Uff ! Egli sa se la mia carabina im-

bercia ben diritlo, io che gli gitlai di cavallo tanli di que'suoi fara-

butti venuti d
1

America a porta San Pancrazio. Ma spero che nei

cacciatori di Yincennes, se gli saltasse il ticchio d' avvicinarsi alle

mura di Roma, troverebbe chi gli ricamasse a giorno la casacca

dello scarlalto, e gli sprimacciasse le piume di gallo in sul cap-

pello.

Ren be
1

,
disse il Conte, trovera chi Io serve di barba e di par-

rucca, poiche sugli ultimi giornali venutici d' Europa e detto che il

1 L 1

articolo e scritto prima dell' invasione piemontese, i General! della

quale chiamano que&ta eletta gioventu cattolica col vile titolo di mercenari.

E chi ha tanta fronte di dirlo ne' suoi proclami non pensa, clT egli si fu

davvero mercenario fra nazioni straniere!
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Generate Lamoriciere sara posto alia testa delF esercito pontiflcio

contro i ribelli della Chiesa.

- Viva Dio ! Lamoriciere Generalissimo delFarmi Pontificie ! Oh

si ch'egli cavera il ruzzo di testa a coteslibravacci: egli sa ben com-

battere per isquadriglie
1

;
e in Algeria gli Arabi riebbero piu d'un

capriccio quando ci mandava a sorprenderli acqualtali colle nostre

squadrette dopo i monticelli del sabbione o lungo le siepaglie dei fi-

chi d
1

India, o nel piu fitto de'boschi. Cola rannodati a gruppi sea-

ricavamo le nostre carabine a colpo sicuro; e que'poveri Beduini in-

cappucciati ne' loro bianchi rascioni cadevan di sella e facean capi-

tomboli e stramazzoni, come que garibaldiani chedal palazzo de'quat-

tro venti io colpiva sul terrazzino della Cereria, e cadeano spenzo-

loni dalla ringhiera.

Oh dillo a me se lu puoi chi sia il Generate Lamoriciere I An-

ch' io mililai in Africa sotto la sua condotta essendo ne'ca.valleggieri

bretoni, e ti dico io s' egli ci squadronava per eccellenza, o ci spe-

diva ratti a circondare i casali mentr'egli colla fanteria vi dava Tas-

salto, e pigliavali al covo : e quelli, cui avvenia di fuggire, appena

smucciavano dai loro casolari fatti a foggia di forno, e noi addosso

improvvisi, trinciandoli con scigrignate che li scotennavano e rove-

sciavan le collottole sulla nucca.

- Gua ! voleva ben dir io, esclarao Martino, che voi eravate

francese ! poiche voi mi avevate I'accento parigino, .e non quello

de'Canadiani: e che si, che noi eravamo insieme alle campagne d'Al-

gieri, d'Orano, e di Coslantina. Chi Tavrebbe mai detto? In quello

s'udi sonare il corno d'uno de'tre cacciatori, i quali entrarono nella

tenda con una cavriola bianca
,
due gallinacci di monlagna e quat-

tro fagiani. I compagni gridarono Bravi, bene: abbiamo la cena

per islasera e la colezione per domani: viva la carabina -

E viva, disse Martino, la destrezza della nostra cuoca, cheve-

drete cucina ci sapra cuocere airEsquimosa ! Ermellina, fa di porci'

1 II Generate De Lamoriciere diceva sempre in Roma, ch' egli si pro-

metteva di difendere le Marche, rUmbria e il Patrimonio dalle masnade

de' forusciti e de' ribelli
;
ma che non avrebbe potuto soslenere contro un

esercilo regolare che venisse a sopraffare il suo piccolo stuolo.
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ad istufato i gallinacci e i fagiani, e sentirete col grasso di foca

intingoletto che ne vorra uscire

L'Ermellina a quel vivofuoco, che arrostiva ildaino, era tuttaru-

biconda divenuta, e uditasi lodare le s' accrebbe il rossore in viso :

perche chinaligli occhi, disse con un sorriselto Signori, quando

vi piaccia, il desinare e a ordine E il Conte riprese Ma poiche

avete anche il bollito, noi gradiremmo una zuppa. Adolfo, va alia

nostra treggia e porlaci otto schiacciate di biscolto, rompine quat-

tro, e gettale a bollire col lesso, e aggiugnivi un pugnetto di corian-

doli per saporare il brodo

II desinare fu lielo, e i Canadesi v'arrecarono altre inframmesse,

e vollero regalarlo d'una coppa di conserva di ribes, e d'un poten-

tissimo poncio, che scusava le frutte. La giornata era d'un freddo

cocente, che appresso il mezzodi volse a neve, la quale cadeva a

bioccoloni e faldoni come le ciocche luccignolate della caprella sel-

vatica uccisa dianzi. Che fare ? Se ne stettero al fuoco narrandosi le

loro vicende, e spiumando i fagiani coi due bei gallinacci, cheavea-

no i bargigli rossi come il corallo.

Allora Martino voltosi al gentiluomo Conte, disse, io m'era

bene apposto quando vi giudicai francese, poiche voi proferite in

tutto alia parigina, dove i Canadesi hanno ancora in bocca il vec-

chio linguaggio di re Luigi XIV, e a udirli parlare egli sembra di

leggere La Moliere, e le guerre della Lega: or voi potele conghiet-

turare che mi fruga un'acuta curiosila di sapere quale vicenda v'ha

tolto dalla squisita Parigi per indurvi a battere colesti deserti da orsi

e da lupi, e vivere la durissima vita de' caccialori del castoro e de'

cervi rangiferi. Voi siete si gentile, che non v'arrecherete della mia

inverecondia, s
1

io vi ricerco de' falti vostri.
.

Per nulla, riprese il Conte
; poiche il dirlovi non mi pericola

presso i compagni, I'uno de'quali e mio servitore, gli altri Ire sono

creati di mio padre, gente sincera e fedele, i quali per amoredime

tolsero di seguirmi fra queste inospite lande, darebbero il sangue e

la vita per mia difesa, e a muta a muta uno di loro porta le mie

lettere a Monreale, e recami le risposte.
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Sappi adunque ,
ch' io* scendo d' alta e anlica prosapia ,

c molli

de'miei maggiori furono Marescialli di Francia sotto la casa di Yalois

e poscia di Borbone. Mio padre alia cacciaia di Carlo X lennc Ic parli

di Luigi Filippo d'Orleans, ed cbbe grande slaio in sua corte. Nel-

le improvvise rivolture del 1848 egli corse pericolo in quei furori

della plebe d
1

essere trucidalo, e pote appena ricoverare a salva-

mento nella casipola d' un operaio nel borgo di san Dionigi : io era

a quei giorni per avventurajn congedo, e in uno de
1

noslri castelli

della Vandea: perche mio padre, vedutoloscompiglio dellecose, e

come la plebe asserragliata per le vie di Parigi minacciava ogni

giorno di soqquadrare la Francia, fatli suoi avvisi, e raccolto quan-

10 danaro pate, penso di valicare 1' Allanlico e ridursi a tranquilla

vita nel Canada, ov'egli dal retaggio materno aveva lango il fmme

san Lorenzo e nel Labrador di molti possedimenli. Io lo raggiunsi

a Bordo, e di la navigammo a Monreale.

Ivi, fuggita alle agitazioni di Parigi, pervenne in poverissima

sialo una di quelle antiche famiglie, che teneano le parti d'Errico V 7

e noi sogliamo chiamare legittimisti: imperocche nelF atlraversare

Toceano, giunti sopra il banco di Terranuova, si scateno una dirol-

ta fortuna di mare, alia quale non potendo reggere la nave che li

Irasporlava, fu sospinta a rompcre ed arenare in uua secca. II le-

gno si aperse, e furono appena polute salvare co' paliscalmi le per-

sone, perduto avendo co'danari le robe e lutto Tallro avere; di che

11 Barone pervenne a Monreale colle sole veslimenta indosso e con-

dotiovi dairaltrui caiita. Egli avcva una sua figliuola ne'sedici anni

bellissima della porsona, ma niollo piu bella deir anima
;
la quale

essendo slata educata in Parigi dalle religiose del sacro Cuore pri-

meggiava sopra le altre non solo d' ingegno nelle letlere, nelle lin-

gue e ne'lavori che a nobil donzella si convengono ;
ma viemeglia

nella pieta, nella modeslia, e in una tcnerezza d'amore verso la Ma-

dre di Dio, che le sue maestre T aveano accolta nella Congregazione

delle Fig lie di Maria.

Nella navigazione essa porlavane appesa di fuori sul petto la cara

Immagine in una medaglia d
1

oro, e venuta col padre nel Canada

gloriavasi di quella insegna celeste, che la dichiarava cavalleressa
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della Madonna. Avevano preso albergo in una casuccia non lontana

dalla nostra dimora; e quando mio padre seppe della sventura del

naufragio, e com
1

essi in somma poverta sottilissimamen<te vivendo

aveano appena di che campare alcuni giorni sul prezzo d' un cam-

meo die il padre solea portare in dito, ed ora la pia damigella era

in sul vendere 1'unico oggetto deiramorsuo la medaglia deirimma-

colata
,
ne fu altamente commosso e risolvette di arrecarsi a soc-

correrlo.

II gentiluomo era in una camcretla a terreno, e allorche entrava

mio padre a visitarlo vide una tenerissima scena : poiche dall
1

un

lato avea un suo garzone di quattordici anni, edalFaltro la figliuo-

la inginocchiata colla rnedaglia in mano, die s' era levata allora dal

collo, e prima di consegnarla al fedel servitore, che dovea recarla

a vendere
,
la stava contemplando ,

e baciando e slringendolasi al

cuore con un affelto e una desolazione che non e lingua che la po-

tesse ridire. II padre la guardava muto, il fratello piangeva ,
la da-

migella pallida, ansante si consumava, e diceva Ah, Madremia

bella
,
tu che mi custodisli, mi proteggesli, mi consolasli mai sem-

pre ,
come ti debbo io dipartire da me ? Ma la volonla del Signore

sia fatla ! Deh a colui che la portera sul suo petto dona
,
o Regina

del mio cuore, tutte quelle grazie ch'ebbi dalla benignita tua si eo-

piose : e \oltasi al padre Padre mio, disse, baciamola aneora una

volta, e poi beneditemi con essa II gentiluomo alzava la mano per

benedirla quando appunto mio padre entrava a visitarlo.

II Barone rimase alquanto confuso vedendo entrare un forestiere
;

ma siccome gentile e cortese T accolse piacGvolmente : e mio padre,

deltogli che anch' egli era francese
,
e che avendo saputo del suo

naufragio ,
era venuto a confortarlo e offerirgli la sua amicizia

,
sen-

z
1

altro esordio
, pregollo che intanto volesse gradirne il primo pe-

gno accettando cento napoleoni d
1

oro.

A quelle parole la giovinetta salto d
1

un lancio alle mani di suo

padre , gli spicco la medaglia ,
baciolla e ribaciolla

, grido al servi-

tore Claudio, vattene
,
ch

1

ella e ancor mia e voltasi con una

grazia vivacissima a mio padre Signore ,
disse

,
io debbo a voi

se ancora posseggo la Madre mia dolce, e non la bacero mai e non
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la preghero mai ,
ch' io non la baci e la preghi anche a nome vo-

stro. Oh Iddio ve ne rimeriti
,
e vi renda quella consolazione che

voi dale a me

II Barone suffuso di un onesto rossore ringrazio mio padre del-

T umanila sua
,
e narrogli siccome la figliuola pressa dalle neces-

sita di famiglia era in sul vendere quella sua indivisibile Madonni-

na
,
e pero nel riaverla Iripudiava di gioia ,

e gliene tesiificava tan-

la riconoscenza. Mio padre voile lasciarli in quell'esultanza dome-

slica
,
e slrelta la mano a lutti Ire, parlissi. Egli aveva in faccia al

suo palazzo una elegante casinelta ben arredata, che soleva appigio-

nare ai mercatanti europei ,
onde la sera

, appresso cenare
,
narra-

lomi della visita fatla a quel Barone
,
e in quanta poverla T avesse

giltato quel naufragio, mi espose il suo pensiero di offerirgli ad

abitare quel palagetto : di che io ne lo conforlai assaissimo. Allora

forni le camere
,
la dispensa e la guardaroba di quanto polea riu-

scir loro necessario
,
cosi di vesli come di biancheria finissima

,
e

d'ogn'allro oggetto che servisse d' ornamento e d' onesto piacere a

quelli sfortunali signori : indi prego il Barone di condursi ad abi-

tarvi.

La giovane Virginia ,
come vi dissi

, accoppiava alia pieta una

cultura d'ingegno squisita: suonava con grazia, cantava con affet-

to
, dipingeva con maestria

;
e con questo ell'era molto innanzi ne-

gli studii della geografia ,
della storia

,
e dileltavasi di botanica e

d'ornitologia, senza che ne' lavori donneschi e nel maneggio dome-

slico niuna le entrava dinanzi. Con mio padre ci riducevamo ogni

sera in casa il Barone
,
e con alcun altro savio amico della cilta fa-

ceasi un po' di veglia suonando io di flauto per aceompagnare Vir-

ginia al pianoforte, o in qualche bello cantare. La modeslia
,

il ri-

serbo
,
la contenenza

,
la dolcezza e il senno di quella giovane m'a-

veano rapito a me stesso ; e siccome io non avevo mai secreli per

mio padre, cosi me gli apersi per averne consiglio. Mio padre com-

mendo quell'amore ,
e mi promise d'aiutarlo presso il Barone. A

molli segni io m'era avveduto che Virginia amavami cordialmente
,.

laonde io mi leneva pel piu avvenluroso giovane di Monreale.
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Or avvenne che capito in Monreale un inglese, signore ricchissi-

mo e potente quanraltri mai delFalta aristocrazia britannica
,

il

quale aveva nel Canada vaste possession!, e teneva gran vita quasi

a modo reale. Quest! era poc'oltre ai ventott'anni
,
e ogni mattina

cavalcava lungo la via
,
in che noi abitavamo

,
e veduta un giorn<*

per avventura la Virginia ,
che indi passava col fratello

, innamoro

di lei si perdutamente ch'era per impazzirne. Comincio, come i

giovani fanno, a passare dinanzi alia sua casa ora a cavallo, ora in

carrozza
,
ora a piede ,

ne Virginia usciva mai col padre o col fra-

tello, ch'egli non la seguisse; di maniera che aveale posto tanto as-

sedio, che la giovinetta non potea aver bene. lo m'era avvedulo di

cotesto innamoramento insin dalle prime , e perocche chi ama te-

me
,
ne sentivo altissima noia. Tuttavia dissimulava e taceva : ma,

costui tanlo fece per mezzo d'amici
,
clrebbe introduzione nella ca-

sa del Barone. Virginia pel suo candore mi ragguagliava ogni

giorno di quanto avveniva
,
e dei propositi che il nobile Lord solea

tenere con suo padre; ma una sera la trovai pallida e triste fuor di

modo, perche io, colto il momento che mio padre ragionava col suo,,

la chiesi della cagione di tanta mestizia.

Virginia arrossi
,
le spuntarono due lacrime sugli occhi e taceva.

Io insistetti
,
ed essa ingenuamenle mi disse : che Lord tale volea

provare a suo padre, ctfio non avrei potuto essere uno sposo degno

di sua figlia, perch' egli era legittimista e mio padre ed io eravama

orleanisti : ed ivi esagerando mostrava, che sarebbe stato un malri-

monio infelice e per giunla poco onorevole pel Barone : mio padre

rispondea nobilmente e per le generali ;
ma

, soggiunse Virginia ,

io ne fui trafitta sino all' intimo del cuore Io la consolai
;

e ter-

minata la veglia mi ritirai in casa divorato dalla gelosia e dalla

sdegno.

Venuta la mattina scrissi a Milord
,
ch' egli avea macchiato T onor

mio di tal onla
,

la quale non potea lavarsi che col sangue : si tro-

vasse alia caduta del sole sotto i pioppi in riva al fiume e duellasse

con me o alia spada o alia pistola. Milord accetto la seconda
,
e ve-

nuta la sera, ci trovammo in sul posto cogli assistenti. Egli spar6 il

primo e non mi colse : io V ebbi colpito nel femore sopra la rotella,
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del ginocchio. La nobilta, la ricchezza
,
le grandi amicizie e le po-

tenti pareniele del giovine inglese mi suscitarono si fiera persecu-

zione addosso ch
1

io dovetti dileguarmi da Monreale. Milord ebbe

non solo infranla la rotella del ginocchio ,
ma tronchi due tendini

,

onde rimase zoppo : immaginate F ira del Governalore del Canada
,

e 1'ambascia di mio padre ,
e il dolore di Virginia che n

1

ebbe quasi

a morire !

Io mi gettai per disperato suite spiagge della baia d
1

Hudson e

m1

inlernai fra cotesle lande salebrose ed amare co' miei quattr
1

uo-

mini a far vita di cacciatore : mio padre tenta omai da tre anni ogni

Tia per ottenermi la grazia da Londra, ma sin'ora con poca speranza,

e intanto Virginia mi conforta colle sue lettere
,
e prega per me ,

e

si offre di sposarmi e di viver meco in queste gelate solitudini, divi-

dendo le mie pene ,
le noie e le privazioni per temperare alquanto

la mia svenlura. Generosa ! Ah ella non sa quanto sia sconsolato

cotesto esilio, e quanto mi s'addoppierebbe s'io mi yedessi languire

accanto queir angioletta !
- - Martino

, . die ascoltava attento quella

recitazione, alz6 gli occhi e vide TErmellina, che a quel pietoso rac-

conto^affettuosamente piangeva.

linn* ^
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YERO CONCETTO DELL' ORDINE

. I. L' Ordine.

SOMMARIO

1. Errori intorno air ordice sociale 2. L' ordine pralicov la retta dispo-

sizione di una serle di operazioni verso il fine 3. Ordine morale

4. Ordine sociale 5. Altri ordini speciali 6. Chi regola le opere

non e padrone delle persone 7. ne turba gli ordini inferiori.

1 . Non vi ha forse vocabolo che venga oggidi tanto spropositata-

mente abusato
,
anche fra coloro che pur sembrano amare Y ordine

e si arrogano il bel nome come oggi dicesi, di conservatori, quanto

questo di Ordine. Molli sono che altro ordine sociale non conoscono,

se non una cotal disposizione simmetrica di tutte le parti Yisibili

dell
1

organismo sociale ed una non sappiam quale sonnolenza che al-

lontana ogni frastuono
,
onde potrebbero molestarsi i sonni dei gau-

denli oziosi. Che poi quella disposizione simmetrica sia fondata in

qualche ragione di Yerita
;
che quella quiete sia fondata in quell

1

or-

dine, in cui naluralmente riposa la ragione umana
; quesio e cio di

che certi conservatori si danno poca briga.

1 V. questo volume pag. 33 e segg.
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Fate che da Parma si cacci cortesemente il Sovrano legittimo ;

5he, guardate con buone pattuglie le pubbliche vie, possano gli usur-

patori quietamente nelle carrozze ducali essere condotti a palazzo ;
e

se un Anvili fosse macellato, i cannibal! in buon ordine a quatlro a

<juattro ne strascinino il cadavere per le vie, senza far chiudere per

terrore le bollege ;
che terrainato il macello si lavi ben bene dal

sangue quel lastrico e da ogni spruzzo le mura della via
;
che pub-

blicata pro forma un
1

inlemerata agli assassini
,

tulti si mandino a

dormire, e al domane ricomincino quietamente le faccende, i pran-

zi, le conversazioni
,

i tealri : e non dubitate che si trovera un Con-

sole che scrivera a sangue freddo : L
1

ordine e perfetto ,
T ordine

Don e stato turbato . E lo stesso si dira a Napoli con grande elogio

della dignitosa calma del popolo, quando un branco di lazzari
,
im-

piccati soltanto birri edlspeitori e bruciati gli archivii delle polizie,

avra rispettato le botteghe dei gioiellieri e i palazzi dei facoltosi. E
altrettanto aggiungera il Morning Post quando , segnata la pace ai

10 di Luglio fra Maronili e Drusi, le vittime si saranno rassegnate a

non chiedere vendetta dei morli, colla speranza di salvare almeno i

viventi. La quiete e ristabilita : non occorre inlervento Europeo .

Questo e ordine pubblico nel vocabolario degli utilisli, acceltato dai

Conservatori mogi teste ricordati : cosi la pensano quei dabben uo-

mini: compatibili forse nella loro non curanza, in quanto, ignorando

11 vero principio dell
1

ordine sociale e morale
,
non possono darsene

pensiero alcuno : ignoti nulla cupido.

2. Voi, lettore, non sarete certamente di quesli, e capirete potersi

dare simmetria anche nei ghiribizzi fantastici di un calleidoscopio ,

potersi trovar quiete profondissima fra i marmi e gli scheletri d
1

un

camposanto, senza che debba ivi ammirarsi Fordine morale, I

1

ordine

sociale.

Ma dunque, direte, in che consiste egli cotesto ordine morale?
- Ad averne un'idea esatta inveslighiamo prima di tutto che cosa

sla Vordine pratico. Ordine diciamo la riduzione del vario all'uno
;

pratico cio che appartiene alia operazione. Ordine pralico sara dun-

que la riduzione di varie operazioni ad una qualche unita. E qual e

<questa unita a cui debbono ridursi le opere? L
1

uomo non opera se
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non per olteaere un fine. Quando dunque opere varie hanno fra di

loro qualche unila specificamenle loro propria , questa dee ripetersi

dal line a cui sono dirette. Se la loro nalura e la loro disposizione e

alia a conseguire quel fine
, quelle azioni sono ordinatc : se non e

alia, la serie dell
1

operare e disordinata. E questo riguarda qualun-

que ordine pralico, qualunque serie di operazioni destinale a conse-

guire un fine.

3. Ma queslo fine puo essere o un qualche speciale intendimento

di una persona ,
di una professione ecc.

;
o il fine universale della

natura umana. Se sia fine parziale di una serie ristretta, costituira un

ordine speciale ;
ed ordinala per es. sara Fazione dei militari quando

alia a vincere il nemico : ordinato lo studio d
1

un giovane quando

e allo a conseguire la scienza. Ma le azioni cosi ordinate non pren-

dono da quel fine speciale il nome di ordine morale. Questo allora

soltanto compete ad una serie di azioni qualunque, quando questa si

considera in quanta e rettamente proporzionata all'ultimo ed univer-

sal fine della vita umana : nel eke consisle Tonesta, la relta moralila

delle umane operazioni. Se a questo ultimo fine sia rellamente or-

dinato e il fine speciale di quelle serie parziali e ciascuno degli atti

intermedii, quelle azioni potranno dirsi veramente e pienamente or-

dinale. All
1

opposto se la milizia per es. sia bensi talmente ordinata

in tutta la serie delle sue operazioni ,
eke riesca ad ollenere la vit-

toria
;
ma questa viltoria medesima si voglia per una causa ingiusta,

a conseguirla si adoprino crudelta e tradimenli
;
allora potr aversi

ordine militare congiunto con disordine morale e sociale.

4. Rella direzione delle operazioni ad un fine qualunque , ecco

dunque I

1

ordine pralico : retla direzione al fine ultimo della natura

umana, ecco I

1

ordine morale. L
1

ordine civile polrebbe riguardarsi

come semplice ordine pratico, in quanto e direlto immediatamente

ad otlenere un bene pubblico esteriore limitato agli associati. Sic-

come perallro queslo bene eslerno sarebbe impossible senza mora-

lita, ed e subordinate a conseguire la moralita stessa, cosi la mora-

Hta diviene principio essenziale ancke dell
1

ordine civile.

5. Data cosi una ckiara idea dell
1

ordine pratico in generale ,
il

quale allro non e eke la riduzione di molle opere umane ad un fine,

Serie IV, vol. VIII. 11 10 Oltobre I860
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voi gia capite che oltre 11 fine specifico della persona, proprio di tut-

ta la specie umana, che coslituisce F ordine morale : ollre il fine del

ciltadino donde risulta T ordine civile; F uomo puo apparlenere

nella societa civile a mille allri ordini, senza che Y uno impedisca

T altro : giacche si tralta di ordine di operazioni ,
non di ordine ma-

leriale di corpi. L' ordine di questi rispetto al luogo non puo essere

che uno: se sono' in linea relta, non sono in linea circolare; se sul

territorio spagnuolo, non sono sul terrilorio francese. Ma rispetlo alle

operazioni Y uomo puo appartenere a diversi ordini
,

si perche esse

si eseguiscono in tempi diversi
,

si perche possono nel tempo stesso

aver riguardo^a diversi fini. Ogniqualvolia un fine si presenla alia

intelligenza ,
e la volonla risolve di conseguirlo ;

toslo la nalura

mondiale esibisce alia ragione~una serie ordinata di mzzi
,
senza

T uso dei quali vano sarebbe sperarne il eonseguimento. Supponete

che quel fine sia non solo onesto
,
ma obbligalorio ,

e vedrete la vo-

lont obbligata a camminare per quell
1

ordine di mezzi
,
volendo

giungere ,
secondo suo debilo, a conseguire il fine. Questa obbliga-

zione le da il diritto di usare quei mezzi: e chiunque si oppone, se

.non collide quel diritto con altro dirillo piu forte
,
commetle un at-

to dispotico.

Fate p.e. che, per conseguire il lucro mezzo di soslentamento, io

mi associi con allri negozianti ;
che per conseguire la scienza neces-

saria o alia morale o all
1

interesse, io prenda parle ad una accade-

mia, ogni opposizione per parte di chicchessia
,
se con altro dirillo

non collide il mio diritto nella scelta di quel mezzo
,
sara ingiusla.

E la ragione qual e? E il dovere che mi corre di lucrar^ per so-

stentarmi
,

d' illuminarmi per accertare nella condotla o morale o

civile. Queslo dovere mi da il diritto di usare i mezzi e scegliere

quelli che, per la mia condizione, la niia sanita, la.mia capacila ecc.

( delle quali doti la miaTagione e la mia cosciema e giudice ) , pos-

soco meglio giovarmi a conseguire Y intento. Finche persislc non

colliso queslo mio diritto
,
a niuno e lecito ragionevolmenle I

1

incep-

parmelo : I

1

ordine della nalura che obbliga me a volere il fine
,
e-

sibisce pure alia miaj scelta la qualita dei mezzi. Quanti sono i fini

e le serie di mezzi corrispondenli, a me imposti dalla nalura o da me
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elelli per volonta
,
tanti sono gli ordini pralici nei quali mi trovo im-

plicalo. Operare in dascuno di essi ordinatamente , altro non signi-

ftca se non procedere verso il fine coll' uso dei mezzi sotto Y indi-

rizzo di quella ragione, che a quell
1

ordine presiede come ordinatri-

e. Ordinatamente dunque ,
a mo1

d
1

esempio , procedera un can-

tore quando siegue nella musica di un Vespero la nota del Maestro

di cappella ordinatore dell' armonia, e i cenni del cerimoniere or-'

dinatore del rito. E. se nel tempo stesso accompagni coll' interno af-

fetto le parole del salmo
,
obbedira all

1

ordinatore della religions che

6 Dio medesimo : se n'ell' esecuzione delle note si conformera inoltre

agli insegnamenti di chi lo addoltrino nelF arte
,
osservera Y ordine -

di scolare a maestro: se vi aggiunge la proporzione fra Y opera e il:

prezzo, osservera Y ordine di giustizia. Ecco, come vedcle, una,

sola e medesima serie di azioni appartenente solto diversi aspelti a.

cinque ordini diversi e dipendenle da cinque diverse Ragioni, cia-

scuna delle quali da il suo indirizzo al cantore mirando ad un line^

speciale ,
senza che 1' una impedisca le allre nel conseguimenlo del

fine loro proprio.

6. II More ci perdonera la minutezza di qucste applicazioni ?
le

quali polrebbero a taluno sembrare pedanterie. Ma chi riflette alia,

crassa a ignoranza o inavvertenza, con cui si ragiona dell' ordine so-

ciale, e at paradossi, alle antinomie, alle enormita che risultano in

pralica dalla falsita dei concetti 1
,
non solo ci perdonera nra ci rin-

graziera di questa nostra pedanteria. Vedete infatti come dell'ordine

pubblico si discorre da moltissimi dei pubblicisti ! Essi mettono sotto

la competenza del pubblico Ordinatore tulte le persono e lutte le
*M

>J) i'le^lO*Ii': ^^ f

l,^ii'i'i?^n^f^f' %?*?. &\^f* &

1 fteckiamo un esempio flagrante di tali traviamenti. Ad ogni pie sos-

piuto voi udite le doglianze del despotismo persecutore, perche la Ghiesa

s' impiccia di politica ; perche il Vescovo di Massa sospende a divinis dei

preti che hanno chiesta Tannessione; perche il Vicario generale di Torino

ricusa il Celebret al Deputato Bravi, e cosi ecc. ecc. v Cotesti, dicono, so-

no atti politici e il Vescovo non deve impicciarsene . Nego consequen-

tiam: la conseguenza sarebbe sopportabile se dalFessere politici ne con-

seguisse che quegli atti non sono religiosi. Ma Tesempio test6 recato del

^Cantore mostra la falsita di tale supposto.
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cose : e invece di dirci chc esso ha il dovere e il diritto di ordinare

le opere diretle al pubblico bene della societa, ci dicono (in termini

piu o meno esplicili) che esso e padrone di tutti i sudditi e di tutla la

roba. Laonde guai a chiunque vuol toccare quei sudditi, quella roba I

7. Se capissero che il Governo e regolatore di quelle opere sol-

tanto che mirano a conseguire il pubblico bene, capirebbero che

tutte le altre opere, purche a tal bene non si oppongano, sono per-

fettamente libere, e possono impiegarsi a conseguire cento altri fmi

speciali che il suddito pu6 proporsi. Costui se vuol ricuperarela sa-

nita consullera il medico, e gli ordini del medico, non impediscono

la sua sudditanza. Se vuol fabbricare una casa consultera un archi-

telto, e ne seguira le prescrizioni : consullera un professore per impa-

rare una scienza, un confessore per santificare la sua vita, un av-

vocalo per ben condurre una lite
;
ed in lutti cotesti ordini di opera-

zioni sara pienamente indipendente dal Governo, senza cessare per

questo di essere buon suddito in tulle quelle azioni che debbono or-

dinarsi al pubblico bene. Ma non e cotesta Fidea che hanno delFau-

torita i pubblicisti eterodossi
,
che pur si dicono caltolici

;
essi vo~

gliono farsi padroni d' ogni movimento dei cittadini
;

e quando ne

abbiano ridotto ad un solo stampo lulli i cervelli colla tirannia della

pubblica islruzione, tulle le volonta col monopolio dell' educazione ;

quella sociela ridolta ad una stupida monotonia la daranno per vera

idea deH'ordine sociale 1 .

1 II dotto e profondo Arcivescovo di Perpignano ha condannato poc'an-

zi nella sua sapientissima Pastorale cotesto despotismo, condannando la se-

guente proposizione. La bonne constitution de la societe demande que la

nation, represent^ par VEtat, aiet, sous une forme ou sous une autre, di-

rsctement ou indirectement, le monopole de tous les ttablissements tfeduca-

tlon cl de toutes les proprie'te's, individuclles ou collectives.
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Enormita derivanti dai falsi concetti.
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dine, 19. vero bene pubblico, 20. fine della societa e del gover-

nante.

8. E da coteste false e dispotiche idee germinava poc
1

anzi quel

saggio di civile e religiose despotismo , preseniato ultimamente alia

Francia attonita nel famoso rapporlo del Dupin. Non appartiene al

nostro argomento il ribattere tutte le assurdila di dottrina, lulte le

falsita di fatto, a cui risposero egregiaracnte tanli oratori callolici

del Senate. Ma quello che fa al nostro tema, e che feri vivamente il

sentimenlo e la la logica di chiunque ha le giuste idee dell'ordine e

della liberty, e quel presupposlo dispplico, sopra di cui si appoggia

tulta la lunga inveltiva, che il Governo, incaricato delFordine pub-

blico
,
ha il diritto indefinito di saper lulto

,
di dar legge in lutlo a

chiunque opera in quella longitudine e latiludine
7
a cui si stende il

territorio dello Stato: cotalche, ammesse coteste dottrine, se un tuo

starnuto un po' troppo violento sveglia prlma di giorno il Senalore

Dupin, o se la tua pipa gli offende le nari, egli potra invocare il

pubblico governante e farli proibire di starnutare e di pi pare in no-

me dell'ordine pubblico. E questo spirito di dispotismo, che sembra

a noi il massimo vizio di quella diatriba, fu da laluni forse quasi im-

plicitamente ammesso come dottrina indubitata, come pratica che

cammina coi suoi piedi.

9. Saremmo infiniti se da quel mare volessimo estrarre tulle le

frasi che accennano a tale assolulismo : pero trapassiamo tulla l.a
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petizione del Billy commentate dal Procuratore generate ,
conlen-

tandoci di estrarre alcune frasi dal suo comento. Esso incomincia

dal deplorare il tantum malum., che sia lecito indefmilamente ai Re-

Jigiosi proporre, senza licenza del Governo, ai loro concittadini di

sacrificare la propria esislenza per loro bcne a condizione ch
1

essi

gliela sostenlino col vilto quotidiano. Vedele qual disordine enormc !

Permeltere che i citladini spendano a loro lalento il lor denaro
,
e i

Religiosi impieghioo per essi iulte le loro fatiche ! Volendo provve-

dere a tal disordine si va a disseppellire non so quale editto del 1740,

con cui si pretendeva conciliare Finferesse delle famiglie col favore

dovuto alle utili istituzioni 1
: val quanlo dire che la famiglia viene

incatenala nei suoi beni, Fislituzione benfica net suo precede re" :

quesla non polra fare il bene se non come place al Minislro
;
e il

crisliano che vorra conlribuirvi dovra ottenere dal Ministro la liberlci

della sa borsa 2. Bella lulela dei loro interessi!

1 Concilier autant qu'il est possible T intertt des families avec la faveur

des e'tablissements ventablement utiles au public.

% Osservate, lettore, di grazia come consironino in queste materle rega-

listi, parlamentarii, democratic'!. Coloro che accusano il cattolicismo (e per

conseguenza anche la Civilta Cattolica) di servilismo, sono i primi ordina-

riameate a volere tutto concedere all' autorita regia ,
cose e persone, pur-

che questa accetti la Sovranita del popalo ,
vale a dire il predominio de-

gli avvocati. Le dottrine che il Dupin sostiene sotto F Impero erano in

Francia purtroppo gia vecchie. Nel Gersone ed in altri di quell
7

epoca sc ne

scorgevano i semi- il Richelieu e forse prima di lui Enrico IV, ne aveano

coltivati i germogli : Luigi XIV condottili a maturita pote serivere al Del-

fino la famosa sentenza il Re e padrone di tutti gli averi dei sudditi : la

Repubblica giacobina eredito tal padronanza e ne fece quelFuso che ognu-
no sa : F Impero e poi la ristorazione ristorarono i quattro articoli del 1082,

cui Forleanismo afferro pei capelli, perche non si perdesse la preziosa ere-

dita nel tafferuglio delle gloriose giornate; e se questa pericold, al 2De-

cembre si trov6 ben presto (e il Dupin non e il primo) chi voile rivendicar-

la iure p&stliminii: tanto ^ caro ad ogni Governo non cristiano il padro-

neggiare assolutamente roba e persone! AH'oppo&to la dottrina cattolica di

S. Tommaso con eguale franchezza e filosofia spiega i veri limiti di quella

autorita segnali da Dio nelFordine universale della societa, e pianta per

conseguenza le solide basi di una liberta verace, perche ordinata.
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10. Ai Ministri del Monarca assoluto succede, invocato dal Dupin,

11 Porlalis Ministro imperiale : il quale accortosi che il Concordato la-

sciava qualche liberta ai cittadini in tal materia; Come ! sembra

esclamare
,

si ha da permellere che in uno Stato i cittadini si asso-

cino senza licenza del Governo? Ma questo e un disordine enorme 1 !

E un disordine? Voi, leltore, che avete capito che cosa e ordine

pubblico ,
vedete un poco dove sla il disordine nell

1

unirsi di alcuni

cittadini a vivere secondo la perfezione evangelica ,
e a recitare il

breviario 2. La ragione umana ripugna stomacata a cotesta doltrina

dispotica: ed ecco perche trovo tanti approvatori quel diritto di li-

bera associazione che concede oggi ai cittadini piena balia di cospi-

rare in tutto, fuorche nel canlare T uffizio e 'seguire i consigli del

Vangelo.

11. Lasciamo il rinianente di coteste idee del Porlalis tutte con-

formi alle precedent] ,
e passiamo al Governo della ristorazione in

cui il Dupin deplora la troppa condiscendenza al rincrudire deyli

Ordini religiosi
3 e la licenza conceduta a quei citladini di acqui-

stare beni stabili : quasi il dirilto di acquistare beni non fosse ine-

rente alia natura umana bisognosa di sostentamento
,
e per conse-

1 N*est-il pas conlre Vordre public qu' il puisse se former dans un Etat

des associations , des ordres sans I'autorite de FEtat^

2 La faculte de suivre Us conseils du livre dimn n'est-elle pas un droit

de la conscience? Et s'il convient a l'un de nous de se reunir avec quelques

freres d'une maison, d'y faire des voeux, d'y vivre et d'y mourir sous une

regie approuvee par FEglise, comment Ven empccher sans faire violence au

plus intime de son dme et sans iniquc oppression? Effaces de notre constitution

la liberte de conscience ou laissez au premier venu le droit de faire son sa-

lut comme il I'entend , sans troublcr Vordre public. Ce religieux tt ses fre-

res, quels qu'ils soient, ne vons demandent pas de reconnailre leurs vOeux,

de leur confe'rer ^existence civile, de les autoriser comme corporations ; Us

vous demandent de ne voir en eux que des citoyens dans une habitation

iommune (POUJOULA.T Lettre a M. Dupin nel Monde 29 Juin 4860).

3 Sous la Restauration, le Gouvernement ne s' est pas interesse au meme

degre a empecher la recrudescence des ordres religieux. Bella quella recru-

descence! Si direbbe che i Religiosi sono pel Dupin una febbre o una peste.
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guenza fornila dalla nalura del diritlo di acquistarli 1. Se il Go-

yerno possa modificare coleslo diritlo e specialmente rispetto ai Re-

ligiosi ,
non e di questo luogo il riccrcarlo. Ma eke queslo dirilto si

derivi dal beneplacilo di colcste umane \olonla
, queslo e cio

,
ovc

apparisce uguale al genio lirannico Fignoranza Glosofica.

Mancomale, prosiegue il Dupin ,
che venne la rivoluzionc di Lu-

glio c pose almeno una qualche pastoia alia liberla conceduta dai

Borboni anleriori. Disgrazialamenle la rivoluzionc del 1818, volen-

do abolire lulle le leggi che condannavano le sette poliliche, dovel-

te concedere cio cbe essa appello dirillo naturale di associazione,

ed approvare in lal guisa anche le Congregazioni religiose. Dio

buono qual disordine ! sembra qui esclamare il Dupin : i ciltadini

furono dunque liberi a fare cio che volevano
;
Chacun a done fait a

pen pres sa volonte! Meditate letlore, di grazia questo curiosissimo

epifonema ,
nalo fatlo per farvi comprendere cio che e pel Dupin

Fordine pubblico : esso consiste in cio che niuno possa piu fare cio

che vuole ! E nalurale che con tali idee egli si scandalizzi di quel

famoso consulto (del Valimesnil, se la memoria non c'inganna) ove

si dicea : Que la vie commune des personnes qui apparliennent a

une congregation non aulorisee n a rien d' illegal ,
et que les

agents du pouvoir n'ont dans aucun cas la faculte de les dissou-

dre. E se no inferiva che quelki Congregazioni sono libere e neH'ar-

ruolare colleghi e nel disporrc degli avcri.

12. Da quesla indulgenza eccessiva sapete ( prosiegue il Dupin)
che cosa e avvcnuto ? Un formicolaio di Congregazioni si muovc
con lal liberla che mai la simile 2. Dio buono che disordine ! Due
o trecenlo cilladini si uniscono per fare del bene : e il Governo la-

scia a cosloro la liberta di muovcrsi ! A che cccesso e giunla Tauto-

\ Anche qui la Pastorale di Monsignor Gerbel aggiunge alle noslre dot-

trine 1'autorita del suo suffragio condannando le seguenti proposizioni....
Les gouvernements sont les vrais proprtetaires des biens posstdes par les

tglises, les corporations rcligieuses etc Le droit de propriete est me J

concession de la souverainete nalionale.

^ Cetle fourmiliere de congregations se meuvent avec une liberte ou plutdt
unt licence d'aclion que etc.
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nomia del cittadino! Nessuno sa do che essi posseggono: ed e; vio-

late il principio di diritto e di ordine pubblicof che niuna assodazio-

ne puo formarsi senza licenza del governo. Non deve esser possibi-

le che una istituzione anche utile esista di falto senza licenza della

legge : permeltere che una societa qualunque si formi senza appro-

vazione dello Stato e contrario ad un principio etcrno di morale
,

indipendente da ogni legge posiliva l! Sicche, secondo 51 Dupin, e

contro natura che si faccia il bene senza licenza del Governo 2.

Vedete fin dove. si estendera la costui autorita; non solo dovra im-

pedire chi si associa per fare del male, ma processare chi senza sua

licenza vuol fare del bene.

13, Da questi pochi saggi ,
voi vedete

,
lettore

,
come dal signor

Dupin s
1

inlenda T ordine pubblico. Sette
, olio, died Minislri col

loro portafoglio solto il braccio si raccolgono intorno ad un tapptfo

verde nel gabinelto del Presidente. Sopra ogni fenestra e un tele-

scopic donde ogni Minis'ro specola fino all' ultima rslremita delle

fronliere : al parapstto della fenestra la mano del Minlslro si applica

al manubrio di un eleltromotore che mette in movimento tutte le file

del rispeltivo esercito burocratico. Ogni milite e incaricalo di muo-

vere come marionette ciascuno dei cilladini legati al carro dello

Stato colla funicella di qualche legge : ove manca la legge supplira

il decreto o la ministeriale
;
ove manca la ministeriale

,
immobility

1 Ce qui ne doit pas 6tre possible, c'est qu'un etablissement, mdme utile

existe de fait , lorsqu' il ne pent avoir aucune existence de droit , et que,

loin d'etre protege par la puissance des Ms, il le soil par leur impuissan-

ce . . . c'est un principe eternel et independant des lois positi es , que cclui

qui ne permet pas qu'une societe quelconque se forme dans un Etat sans son

approbation etc.

2 II Generate Marchese di Cassel Bajao nel suo bet discorso falto al

Senate francese nella tornata dei 30 Maggio 1860, contro il rapporlo del

Dupin e contro il dispotismo legifero, con cui tutti gli atti di virtu si vor-

rebbero registrare nel codice perche siano leciti
,
esclama verso il fine.

En voulant tout reglementer, tout codifier, on finirait par ne plus laisser h

Findividu un seul mouvement genereux de sapropre nature , et , a la ton-

gue, les qualites morales de la nation ne s'en trouveraient-elles pas affai-

Wies ?
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assoluta. Cosi quei sopraccio ,
senza essere altrettanti Giuseppi po-

tranno inlimare ai ciltadini come il Faraone <f Egitto : guai a voi se

senza mia licenza osate muovere un dilo a far del bene ! absque tm

mperio non movebit quisquam manum ant pedem in omni terra

Aegypti 1. Ecco pel signor Dupin, ecco per molti pubblicisti liberali

la vera idea dell
1

ordine pubblico !

14. La recenle lettera del signor Rouland cammina coll'istesso

principio e lo invoca con una buona fede che parrk singolare a chi

avrdt ben comprese le veril^i finora spiegate. Sostenere i diritti

spirituali e temporali della S. Sede, obbedire pienamente al suo Ca-

po ,
contribute col proprio danaro al bene della Chiesa

;
chi non

Tede che una tale society nega apertamente i diritti dello Stato e i

doveri del cittatfino, poiche nel sottomettersi al Pontefice non distin-

gue F ordine temporale dallo spirituale ;
e che prende 1' aspetto di

una society segrela che tende a diffondersi per tutto il paese 2? .

Comevedetele idee del Rouland collimano con quelle delDupm. Ma

se il Ministro capisse che Fordine altro non e, se non la proporzioffe

delle operazioni wrso un ffne determinate
,
yedrebbe che la Con-

gregazione di S. Pietro in Vincoli tendente a difendere i diritti del-

la Chiesa, e totalmente spirituale nel fine, e per conseguenza nulla

ha che fare colFordine temporale : che per conseguenza nulla ha che

fare colle societk segrele, le quali mirano unicamente ad impadro-

nirsi del mondo esteriore. Ma tant'e: le false idee deH'ordine pene-

trate in tanli cervelli, fanno credere che tulto do che si muove sulla

terra dipenda essenzialmente dal governante politico ,
senza che ne

ordine logico ,
ne ordine morale

,
ne ordine domestico

,
ne ordine

municipals o religioso o qual altro vi piaccia , possa piu ricordarsi

della propria esislcnza
,

delle proprie tendenze. Qual meraviglia

che eon tali stranezze nel capo perfino i Te Deum, perfino le predi-

che, perfino le confessioni debbano aspettare dal gabinelto un regio

1 Gen. XLI, 44.

2 Elle nie ouvertement les droits de I'Etat et les obligations du citoyen,

en imposant a ses membres une entiere soumission an Sonverain-Pon life,

sans distinguer Vordre temporel de fordre spirituel . . . elle prend complete-

ment Vattitude d'we societe secrete.
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placet, il quale polra pronunziarsi o ricusarsi, secondo che lo ri-

ctiiede il bene dello Stato, I'esigenza dell' ordine pubblico?

15. II vero e ch Tordinc pubblico in coteste azioni non c'enlra

per nienle. Se il governante supremo ha per fine deirautorila il be-

ne pubblico ,
le azioni clie a lui sono subordinate sono quelle sol-

tanto che mirano direttamenle a coteslo ordine. Quando cotesle

azioni vengono turbate
,
iurbato viene Tordine pubblico. Ma quan-

do quest'ordine e salvo
, ciiiunque vuol fare del bene ne ha pieno

dirilto dalla natura. Ne solo per fare il bene della sua persona, ma
anche per quejlo della sua famigiia, del suo comune, della sua pro-

vincia, della sua corporazione ecc. ecc. : bene inleso che, rispello a

queste sociela secondarie, bene non polra dirsi se non cio che e con-

forme air indirizzo delle secondarie aulorila rispettive, come nieglio

spiegheremo in appresso. Ma prima aggiungianio qui alcuni schiari-

menti rispetto al concello finora spiegato dell
1

ordine in generale.

16. Abbiamo detto che i diversi ordini, ai qualiruomo appartie-

ne , possono nascere o dalla nalura che forma quell
1

ordine
,
o dalla

libera volonla che elegge un fine e ne trova determinali dalla nalura

i mezzi. Questa dislinzione merita qualche spiegazione.

La natura o per dir meglio il Crealore dell
1

universo
,
deslinando

Tuomo al fine dell' elerua felicila, e dotandolo di ragione e di li-

bero arbitrio, coslitui ciascun uomo in quello che abhiamo dello or-

dine morale : vale a dire I

1

obbligo ad una serie di azioni
,
mediante

le quali egli dee giungerealla felicila deslinalagli. Quest
1

ordine mo-

rale e talmente inerenlc alia umana nalura
,
che mai non puo scorn-

pagnarsene ;
e per conseguenza I

1

uomo scmpre nc dee seguire la

direzione in tutle le vicissiludini della vita : e Tadempimenlo di tal

dovere e cio che appellasi onesta, probita ecc. II Crealore medesimo

poi voile che I

1

uomo si propaginasse nella fanaiglia, che le famiglie

si moltiplicassero in Comuni,! Comuni in Nazioni, le Nazioni in unio-

Di di popoli : e cosi la schiatta umana tulta quanta si trovasse nalw-

ralmente suddivisa quasi in membra organiche , congiunie fra loro

con varie maniere di comunicazione. Non istaremo qui a ricercare

le ragioni che naturalmente qualificano coteste varie membra
,

le-

mendo che quesla disquisizione allunghi soverchiamente il discorso,
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e ci distragga dal lema principale. Quello che crediamo polere as-

sumere come indubilato e che, 1. il Creatore ha associate 1' uomo

per bene delPuomo medesimo : non el' uomo falto, perche la societa

ne avea bisogno; ma si la sociela e data air uomo, perche gli serva

di sussidio: faciamus ei adiutormm simile sibi. Quindi 2. ciascu-

na di coteste societa ha un fine, verso il quale ella dee coordinare

dei mezzi ,
la cui proporzione ed efficacia dipende dalla natura delle

cose. Tulte cotesle specie o gradi di Sociela sono dunque voluti piu

o meno immedialamenle dair Autore stesso della nalura. E poiche

egli che le formo di persone umane
, impose a ciascuna di esse la

legge morale
; Tobbligo delKordine morale non potra mai scompa-

gnarsi da coleste societa
;
e 1' aiuto che esse debbono dare aH'uomo

mirera prlncipalmenle ad agevolargli Tosservanza di coleslo ordine.

17. Ma ollre coteste sociela che vengono formate dalla spontanea

propagazione del genere umano, mille allre possono formarsene per

fmi spcciali liberamente eletti dalla volonta umana. Ouesli fini ab-

bisognano di mezzi, le cui proporzioni vengono determinate dalla na-

tura. Ma siccome libero c il prefiggersi quel fine
,
cosi puramente

ipolelica e la pratica necessity di quei mezzi. Volele esser letleralo?

Dovete sttidiare. Volete raccogliere? Dovete seminare. Libera fu

F elezione del fine : i mezzi che da quello dipenclono non possono

ricevere da lui una forza obbligatoria che non possiede egli stesso.

Corre dunque immenso divario fra quesle due specie di sociela:

le prime ossendo volute dal Creatore per aiuto delFuomo a vivere

noirordine, includono necessariamente nel lorofineVosservanzadcl-

Fordinc medesimo: le allrc alfopposlo, gcrminando per libera ele-

zione in sociela gia formate, mirano a quel bene speciale, per cui si

forma rono, c a quello debbono somminislrare i mezzi
;
senza offesa

bensi deirordine morale, ma presupponendolo gia fornialo eguaren-
tito dalla socielft nalurale in cui esse gdrmogliano. Tulelare quesl'or-

<fine nella sua osservanza esterna e il fine delle societa naturali, ed e

per consogupnza cio che propriamenle si appella bene comune, bene

pubblico. Ed a questo debbono coordinarsi tulle le pubbliche ope-

razioni. La rella proporzione fra queste operazioni e quel fine, e cii

che propriaraenle s'appella Tordine sociale : e per conseguenza ordi-
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nala e quella sociela
,
le cui operazioni sono condolte in modo da

conseguire Veslerna atluazione dell
1

ordine morale. La quale altua-

zione potendo avere in molti gradi sempre maggior perfezione, vede

ognuno potersi indefinitamente progredire nel possesso di questa

perfezione e del pubblico bene di ordine, da cui ella nasce.

18. Dalle quali considerazioni intorno all' ordine, visara facile ii

comprendere il vero senso Glosofico di quelle frasi tanlo usate e si

poco inlese, Mantenere I'ordine, Rispettare I'ordine, Rislorare I'or-

dine ecc. Se Tordine sociale altro non e che una disposizione oppor-

tuna del pubblico operare per conseguire il bene comune, mantene-

re I'ordine significa mantenere nelle pubbliche operazioni una tale

disposizione, che conduca ad ottenere slabilmente Festerna altuazio-

ne della giustizia e della benevolenza : rispettare i' ordine equivale

ad osservare nelle pubbliche operazioni , quelle slesse proporzioni:

ristorare I'ordine significa adoprare i mezzi necessarii per corregge-

re la violazione di quelie proporzioni ,
rilornandole alia loro giusta

misura.

Di che vedete quanlo sieno lungi dal vero quei ch pronunziano:

L
1

ordine non e stato lurbato
, quando una ribellione ha usurpato

quietamente il trono in Parma p. e. o inFirenze. Se ribellione edi-

sordine
,

la quiele nella ribellione e niente meno che una rinunzia

tolale perfino al desiderio e alia speranza di mantenere ordine.

All
1

opposto quando gli onesli resislono e ne nasce una lotla, il dis-

ordine e solo incominciato
;
e la lolla e un principio , per parte del

buoni
,
di ritorno all' ordine. II letargo nel disordine, essendo quasi

una rinunzia al principio d
1

ordine, include il seme di mille allri dis-

ordini susseguenti: le concessioni p. e. di un Principe debole pre-

parano una serie di sventure allo Stato. La lotla all
1

opposlo di uu

Principe che sa, secondo suo debito, reprimere \ iniquita difendendo

gli onesti anche a costo di battagliare e con rischio della vita
,
in-

clude il principio di fermezza nell
1

ordine, e per conseguenza difende

il vero bene della societa.

19. E quest
1

ordine abbiamo detto vero bene pubblico , perche

queslo e realnaente comune a tulti gli associali
,
come e comune a

tulli il deitalo della ragione. Perloche, qualunque esser possano o
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quanto si voglia divefsiss'rmi i privati interessi
, quando Y ordine

morale si osserva , ogni ragione s
1

inchina : e qualunque danno ne

incolga agl' inleressi
,
un animo retlo se ne rende superiore ed ap-

prova anche queirordine donde risenle maloriale detrimento. E non

vedemmo noi poc'anzi agli Stall Unili un giustiziato accellar la mor-

te come un beneflzio della divina giuslizia, ed approv&re la sentenza

che glie F infliggeva ?

20. II regno sterno dell'ordine morale e dunque il vero ed es-

senziale bene pubblico, ossia wmune, di ogni societa. Oggidi fra i

tanli error! che corrono come aforismi o assiomi
,
uno e quello di

appellare bcne pubblico cio che giova agF inleressi della pluralila. :

errore fecondo di mille assurcli ed iniquita. Se T interesse dei piu e

bene di lulti
,
la minorila dovr^i dirsi felice di avere scapitato negH

interessi : e questo nel sistema utililario e assurdo : se non e felice

dovr^i dirsi che le leggi sono indirizzale a rendere infelice una buo-

na parte dei ciltadini : e come volete che colesti citladini amino la

legge? Se fmalmente, non ostante la loro ripugnanza, si sosliene che

la legge e per bene comune, si viene ad asserire implicitamente che

quella minorita e un nulla : il che e un coslituire iloti i cittadini di

quella minorila che puo essere numerosissima. Queste e simili incoe-

renze ed iniquila dovrebbero far comprendere ai pubblicisti, quanto

sia assurda Topinione die ripone Tessenza del bene pubblico nei

vantaggi materiali. Cerlamente anche questi ,
dovendo T uorno va-

lersi della materia, sono necessarii alia society come mezzi. Ma da-

re a cotesti mezzi il nome difine, e misurare il pubblico bene dalla

quantila di essi, invece di misurarlo dal retlo ordine con cui si ado-

prano, e pcrverlimento d' idee conlrario ugualmente e alia verita,--e

alia giuslizia e alia felicila.
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LE CAUSE E GLI EFFETTI

Un notevolissimo articolo sopra la Qmstione Romano, conliene il

Correspondant del mese di Settembre passalo. Esso e scritto dalla

penna caltolica ed esperimentata del signer de Falloux
,

il quale in

tutte queste dolorose vicende del Sommo Pontefice e di Roma fece

spesso gioire i cuori caltolici colla franchezza della sua parola. Abr

biam dunque creduto far cosa ulile non meno che cara ai nostri let-

tori dando loro la traduzione italiana della maggior parle del detto

articolo, che fu pubblicato a Parigi, e non frutto punto alcun avver-

timento al giornale in cui fu inserito. L
1

articolo dice cosi :

L
1

altentato e consummato ! L' astuzia sacrilega si e fmalmente

smascherata ! II Piemonte pose dalFun dei lali gl
1

inutili travestimen-

ti onde ieri aneora tentava velare le sue piu odiose trame e Ic

sue piu svergognate spogliazioni: giacche, senza provocazioni, sen-

za pretesti, invase le ultimo province die le sue rapine impuniie

aveano finora lasciate alia S. Sede : ed egli e ora in via di perfezior

nare Topera che gli fu concesso di cominciare.

Certamente in questo tempo d
1

inesprimibile angoscia ci vuolo

un gran coraggio perche un onesruomo comandi a'suoi affetti. Come

tentare di non far intendere allro che gli argomenti della fredda
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ragione, allorquando si innalza da tulli i petli il grido della eoscien-

za e dell
1

onore
,

T una e T allro ugualmente oltraggiati ? Tenlero

nondimeno di aver questo coraggio. lo non posso dimenlicare che

la piu parte delle prevision! sono slate non curate
,
e che un cie-

co oltirnismo trionfo della stessa evidenza : non posso dimentica-

re che, appena qualche giorno fa, un gran lavorare si faceva an-

cora nei giornali e nei discorsi di gala per forviare V opinione,

e dare il carabio
,
mutando le viltime in colpevoli e dipingendo

come chimeriche o ree tulle le angoscie di un timore giuslissima

e di un dolore legiltimissimo : non posso dimenticare che, se regna-

va 1' inquieludine pubblica ad onla di tante scandalose declamazio-

ni, perfide insinuazioni ed incredibili debolezze, queirinquietitudine

era pero come un solo vago islinto
;

si che non si poteva quasi par-

lare con alcuno senza rimanere slupilo della poca logica delle ri-

membranze, del poco rigore delle conclusioni e della debole com-

piacenza verso tulli i paradossi e le esagerazioni degli apologist!

inleressati.

E dunque necessario di dimostrare i motivi dell
1

indignazione

pubblica. Nella grande Iragedia che ricomincia il domani d' o-

gni giorno in cui ci si dice che essa e terminata, la parte di col-

pa e di complicila che tocca a ciascuno dee essere da noi dimo-

strata e distribuila come se ogni cosa non fosse passala solto i

noslri occhi, e spesso ancora, senza la protesta di coloro che do-

vevano resistere con invincibile energia. E necessario che que-

sla responsabilila sia distribuita a chi tocca
,
non solo per amor

della giuslizia, ma per il dovere ancora della riparazione. Se la

polilica della Francia ha consenlito in qualunque grado a cio che

ora si fa in Italia : se cio stesso a cui non ha consentito, essa T ha

lollerato con una indulgenza si vicina al consenso, che la differenza

con compariva piu alia distanza da Parigi a Torino, a Bologna,

a Palermo
;
in tal caso e ora necessario che questa polilica con-

senla a volgersi un momenlo indielro
,
a riandare il cammino per-

corso e che la Francia veda e consider! attentamente la via in ci
c posta, ed esamini se e qusnto inlcnde continuare in essa.

!A)o-!lcilobi!0^o^fi iJj'Qi^ !;?
; ty ,/,' a ^r It tnr,lR&.
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Gli avvenimenli che vedemmo finora, vennero a passi lenti e dsc

lontano. Nulla e meno improvvisato die quest! pretesi colpi di ma-

no
,
nulla fu piu saviamente preparato che quesli audaci colpi di

scena.

II Piemonte
,
alleato naturale della Francia, fu da dieci annf r

con inlenzioni che ora si possono spiegare , 1'oggello principale del-

le predilezioni della nostra politica. Quando al dimani deir elezione

del 10 Dicembre 1848, il Presidente della Repubblica ebbe Teredita>

della principiata spedizione romana discgnata dal Generate Cavai-

gnac, egli non consent! cosi subito a seguitarla. Le sue idee si volsero

verso il Piemonte che gia fuggiva dalle mani di Carlo Alberto e del

Conte Balbo a quelle del Raltazzi. Sara cura degli storici schielti 6

veritieri della spedizione romana il narrare i particolari e i primi

pensieri di quella. Per ora mi basti dire che allora, tra la rivoluzio-

ne padrona della citta elerna, e il Sommo Pontefice circondata &

Gaeta da tutti i rappresentanti degli Slati d'Europa, si voleva riser-

vato al Piemonte il primo incarico : si voleva abdicare in suo favoro

Finfluenza che la Francia fin allora avea credulo suo onore di riveri-

dicare in Italia. II primo ministero del Presidente della Repubblica

non avea opinione ferma sopra questo punto : si che il Gioberti, allo^

ra in pieno potere della sua effimera popolarila, imprese il viaggior

di Parigi col solo scopo di convertire a queslo disegno ilGabinetto e

TAssemblea. lo era nel numero di quelli che si doveano convertirer

e non cessava di ripetere al celebre agitatore italiano che preten-

dere di nascondere la Francia dietro il Piemonte era uii voler na^

scondere un giganle dietro un filo d'erba. La Francia aver diritto*

di operare in Italia a bandiera spiegata e a viso scoperto. Toecara

al Piemonle di secondare la Francia in Italia,, e non alia Francia di

mascherarsi alia piemontese .

Questo dibaltimento era a quel punto quando Carlo Alberto, sor-

do a
1

saggi consigli, corse alia disfalta di Novara. Dopo la quale il Pie-

monle non potea piu pensare di spingersi avanti in Italia : si che il

disegno di una spedizione francese a Roma fu seriamente discuss

dal Presidente della Repubblica, prontamente risolulo e toslo com-

piuto. Quella spedizione rese al Sommo Pontefice Pio IX, collasan-r

SerielV, vol. VIII. 12 40 Ottobre 4860
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zione deirAssemblea uscita dal suffragio universale illimitato, Finte-

grila del suoi Stall e del suo polere. Ma il Piemonte prese tosto a

fronle di quesla restituzione pontificia un
1

allitudine oslile e minaccio-

sa. Le queslioni religiose piu irritanti e meno opporlune furono posle

all
1

ordinc del giorno dal Siccardi, cbe, ollrepassato tosto da altri

piu audaci di lui, cedette il luogo a un Minislero piu aggressivo, quel-

lo del Conte Cavour. In queste queslioni, lungi dal moslrare un'effi-

cace resistenza, il Governo Francese parve legarsi piu stretto al Go-

verno Sardo e legarsi Ianto piu strelto
, quanto piu queslo si sepa-

rava dalla S. Sede e dalle altre corti italiane. L
1

Europa inline non

fu poco meravigliala , quando la guerra fu diehiarala alia Russia,

di vedere il Piemonte fra le Polenze guerreggianli. II Piemonte non:

avea avuto fin allora colla Russia ne causa ne pretesti di guerra: che

anzi egli passava per un cliente di Pietroburgo ;
si che gli uomini

sperimenlati in politica conchiusero che, ammettendo tra loro il Pie-

monle, le grandi Potenze che cornbatteano la Russia non aveano cer-

cato in lui un aiuto in Crimea, ma volcano prepararsi un complice

sperlo e agguerrito per altri disegni di la dalle Alpi.

Cio che accadde nel campo di batlaglia si rinnovo nella diplo-

mazia. II Piemonle fu ammesso al Congresso, nel quale, senza pro-

vocazione
,
senza Fombra d' un legame qualsiasi Ira la guerra di

Crimea e le idee italiane della Sardegna, il Conte Walewski, presi-

dente del Congresso e ministro degli affari esterni di Francia
,

cc-

cito la questione italiana
,
diede la parola e la penna al Conle di

Cavour
;

si che una guerra unicamente diehiarata per difendere Tin-

dipendenza del Gran Turco, si fini improvvisamente con una dichia-

razione conlraria all' indipendenza del Re di Napoli e del Somrno

Ponlefice. Da quel punto non vi fu piu bisogno di molto ingegno,

per inlendere che T Italia dovea presto diventare il tealro di gravi

cataslrofi. In ogni tempo, lo so
,

i Re e i Govern! si sono rccipro-

camenle indirizzati consigli e rimoslranze : ma queste comunicazioni

erano circondate da precauzioni che toglievano loro ogni apparen-

za di minaccia. Ma qui invece tulle le tradizioni furono calpestate,

tulte le leggi della piu volgare prudenza furono violate, e parve per-

fino che si facesse un appello ai popoli ,
anziche si desse un avviso
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ai Govern!. L' Italia nonclimeno mostro freddezza e indifferenza piii

di quello che da lei si aspetlava: ii Piemonte dovetle dibattersi

ancora im poco nella sua febbrile ed in apparenza sterile, agitazio-

;ne. L'opinione pubblica in prima commossa pareva quielarsi ,
e

quasi si cominciava a credere che lo strano protocollo del trattaio

di Parigi sarebbe stato con tanti altd sepolto negli archivi
, quando,

al primo giorno dell'anno 1859, una parola breve e inaspettata del-

rimperatore Napoleone al Barone di Hubner, ambascialore d
1

Au-

stria, eccito improvvisamente gli animi piu distratti ed echeggio

dair un punlo all
1

allro di Europa come una campana a martello. Le

ufficiali attenuazioni di quelle parole non valsero a diminuire la

pubblica agitazione. Intanto i preparativi di guerra non diminui-

rono in Piemonte; e k Francia, scmpre pronta alle battaglie, par-

ve dare la sua promessa di aiulo nel malrimonio del Principe Napo-

leone colla figlia del Re Vittorio Emmanuele.

Decisa la guerra, si cercava di sapere se quella dovea essere una

guerra regolare di Potenza con Potenza
,
ovvero una guerra rivolu-

zionaria. Gran chiarezza di parole, grande forza di provvedimenti

erano necessarii per evitare che uao scambio non avesse 1' effetto

della segreta connivenza. Orbene : questo scambio, se noi parliamo

come dee parlar lo storico imparziale ed indipendente, si cerco di

farlo nascere, non di evitarlo. Un uomo avea ristretti in se tulti

gli orrori e tutte le imprese della rivoluziono italiana : quasi solo

egli avea resistito nel 1849 in Roma alia spedizione francese : di-

rigendo contro le nostre bandiere il fuoco dei rifuggiti di tulle le

Bazioni. Quest'uomo, il Garibaldi, era falto Generate del Re Viltorio

Emmanuele e destinalo a comparire allato ai nostri capitani ed ai

:nostri soldati. Nello stesso tempo, e quasi per inalberare al principio

della spedizione un simbolo rivoluzionario perfetto nel suo genere r

nomini che furono impassibili spettatori dell'assassinio del Conte

Rossi, erano ammessi a presentar fiori al Principe Napoleone ed alia

Principessa Clolilde. Una specie di frenaito sinistro corse allora le

vene della Francia, quando svegliandosi un mattino seppe dai gior-

nali che il comitato dei patriot! italiani si era reso al Palazzo

Reale
, ed era stato graziosissimamente accollo dal Principe Napo-
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leone. II signer Sterbini
, presidente del comitalo

, prese la parola

a nome dei suoi concittadini
,

e pronunzio ua discorso italiano di

cui sara. facile indovinare il senso. II Principe rispose in italiano

che queH'offerta lo rieropieva di piacere e che, qualunque fossero

per essere le circostanze e gli avvenimenli, essi poleano far assegna-

.mento sopra la simpatia dell
1

Imperatore e la propria .

Po'co dopo parlo alia Francia lo stesso Imperatore. Egli andava

a porsi a capo deiresercilo, e indirizzava al popolo una proclamazio-

ne data dalle Tuillerie il 3 Maggio del 1859, dicendo: bisogna che

1' Italia sia libcra dalle Al pi all
1

Adriatico . Annunziava che egli

rispelterebbe i territorii e i diritti delle polenze neutrali ed ag-

giungeva che : la Francia non avea abdicate il suo incarico civi-

lizzatore. I suoi alleati naturali furono sempre quelli che vogliono

41 miglioramento dell
1

umanita, e quando essa sguaina la spada non

lo fa per dominare ma per liberare. Diceva ancora che Noi non

andiamo in Italia a fomentare il disordine , o indebolire il potere

del Santo Padre che noi abbiamo ristabililo sul suo Irono : ma a

sottrarlo a quella pressione esterna che pesa su tulta la penisola, ed

a contribute a fondarvi F ordine sopra interessi legittimi soddi-

sfatli .

In tempi e in paesi ordinarii non si sarebbero cercati e trovali

due sensi in queste parole : ma nei tempi e nei paesi dove esse

si pronunziarono, accadde naluralmenle che i rivoluzionarii ne fu-

Tono incoraggiali, e i conservatori atterriti. In Francia non si voile

vedere che rinlenzione generosa di liberare qualche parte dllalia

dai dominated slranieri : in Italia il loro eco allerro toslo tre troni,

intanlo che si aspellava il momento di togliere al Papa le sue phi

belle province. Civilizzare, affrancare, migliorare Tumanila! Ecco,

gridarono i faulori della guerra, lo scopo delle nostre armi. Voli le-

gitlimi da soddisfare
,

voti non definili, e che possono essere impo-

sti, ecco, dissero i conservatori, di che tenere la Santa Sede in so-

speso e in pericolo fmo al giorno dell
1

assallo defmitivo.

Bisognava duuque rcllificare quesle idee se esse erano false, e

Iracciare i limili che si era detto voler assegnare alia rivoluzione.

J\Ja jnvQcc parv che la sola intenzione fosse quella di assicurare alia
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rivoluzione tutti i suoi vantaggi. II Principe Napoleone era stato

posto a capo di un quinto corpo cTesercito. II quale, allontanandosi

dal grosso delle truppe, si pose lontano dal tealro certo delle ope-

razioni mililari, ed ando fare una inaspeltata diversione a Firenze e

sulle frontiere delle Romagne. Non si pensava allora di far un de-

litto agli austriaci dell' aver abbandonato un luogo qualunque d
1

1-

talia
,

e di non essersi oslinali ad occupar Bologna ed Ancona.

Tulto al contrario, il Principe Napoleone, in una sua relazione spes-

se volte opposta a slranc affermazioni
,
rivendico per se e per il

quinto corpo Fonore di questa ritirata prccipitosa, die del reslo ac-

eadde raentre il General Giulay era sconfitto a Magenta.

L
1

Imperatore, entrato in mezzo agli applausi in Milano, giudico

bene di parlare all' Italia ed alia Francia. Parlo forse per moderare

lo slancio rivoluzionario ? Ovvero per chia'rire cio die la sua pro-

clamazione di Parigi avea di oscuro? No. Nel suo discorso dell
1

8

Giugno fallo in Milano, piu curante di crear nemici all
1

Austria che

di togliere alleali alia rivoluzione, egli non parlo ne aLLombardi ne

ai Veneli in parlicolare, ma a tutta rilalia. Ilaliani, diceva, dove-

te profitlare della buona venlura : il vostro desiderio d'indipenden-

za si effeltuera se ve ne mostrate degni : unitevi tiilti in un solo

scopo, neir affrancamento del vostro paese ; organizzatevi militar-

mente : volale sollo gli slendardi del Pie Villorio Emmanuele.

II nostro esercito avendo vinlo a Solferino
, Topinione pubblica

aspeltava un' altra vittoria, quando seppe della pace di Yillafranca.

L'ltalia ne ricevetle Fannunzio come di un tradimento : e tulti in-

tesero che la quiele senza grand! sforzi non si olterrebbe.

Ma questo sforzo non fu tentalo. L
1

Imperatore parti d
?

Italia la-

sciando dietro se un consiglio ,
ma non un provvedimento per ren-

der il consiglio efficace. Firenze
,
Parma

,
-Modena

, Bologna pas-

sarono Funa dopo 1'altra al Piemonle. II Marchese Pepoli venne, co-

me membro della famiglia imperiale e come ambasciatore dei Ro-

magnuoli, a chiedere all
1

Imperatore un
1

udienza che rimase miste-

riosa, come mislerioso era slato il colloquio col Conte di Cavour a

Plombiercs. Una sola cosa si seppe ,
e fu che il Pepoli usci dai-

l^udienza imperiale come ne era uscito prima il Cavour : pieno di



QUESTIONS ROMANA.

fuoco per Fazione e spirando una grande fiducia cb'egli andava co-

municando anche agli allri. Tali ancora doveano poco dopo uscire

Fanli e Cialdini dal colloquio di Ciambcri ! .

L' Italia ebbe fondamenlo di credere die Fastensione del nostro

Governo dai suoi affari equivaleva ad uu cousenso : si che piu di ua

profela annunzio fin d'allora cbe i preliminari di VillafraDca non do-

veano essere eseguiti. E parve cbe il Governo francese medesimo

fosse di queslo avviso: giaccbe, nel momenlo slesso in cui soUoscri-

veva il Irallato, animelleva Y ipolesi cbe esso dovesse ilmanere co-

me leltera niorla: supponeva cioe cbe il Piemonle e i Ducali non si

curerebbero dei consigli francesi, e, cio presupposto, slipulava i van-

taggi cbe da questa non curanza ne sarebbero venuti alia Francia.

Quesii vanlaggi erano Savoia e Nizza. Pericolosa e curiosa condi-

zione, la quale poneva il Governo francese Ira due alternative : Ig-

nore della sua parola mantenuta : ovvero il benefizio della sua paro-

la \ iolala !

Le confereme di Zurigo si apersero ia mezzo a quesle difficolt^T

si cbe la sfiducia era cornune. Quando poi le conference furono fini-

te, si coavoco un congresso europeo per oilenere cbe F opera novel-

la fosse ammessa nel pubblico di'ilUo. Tutlo era pronto pel congres-

so , quando si seppe cbe il Governo francese prirna del congresso

avea pubblicato in un opuscolo il suo .parere. Quell' opuscolo ruppe

ogni pratica : si cbe il congresso fu sciolto prkna di eissere aperto,

cotne il Irailato di Zurigo fu violate prkna di essere slalo scrilto.

Presero allora i Giornali francesi a parlare senza difficolla dell'ab-

bandono dei trattali. Quel Ministro francese, cbe Taano prima avea

guarentito, a nome del Goveroo, rintegrila dei diriyi della S. Sede,

indirizzandosi poi ad una riiinione di giovani operai credelte ulile di

parlare invece della forza degli avvenimenli impreveduli die possono

costringere le piu leali intenzioni a modificare se medesime. Come

se i trattati
,

le promesse e le parole d
1

onore non fossero tenute Ira

grindividui come tra le nazioni per sacre ed inviolabili. appunloper

impedire questi avvenimenti impreveduti. Cbe significa dunque la

parola umana se essa non significa di piu cbe questo ? Io avr6>

forza e vigore fmcb6 le circostanze saranno a me favorevoli? Cbe
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varrebbero i Irattati se un sovrano che stende la sua raano ad un

altro non intendesse promettere che cio che e facile, e facesse dipen-

dere la sua lealta dalla sua fortuna? Se tali massime prendessero a

regnare non vi sarebbe piu onore
,

i giuramenti non avrebbero piu

forza, e la probila anche piu volgare non avrebbe piu luogo nella

morale e nella politica.

Or mentre queste belle massime di morale erano predicate nei

giornali francesi ed italiani
, gli alii politici dei Governi andavano

sempre piu conformandosi a quelle: le annessionisiconsummavano:

le mani che aveano acceso il fuoco erano incaricate di spegnerlo :

ma tutti vedevano che le fiaccole incendiarie erano sempre accese e

che le pompe non bullavano mai acqua.

II signor Cavour dovelte ben presto difendere se medesimo per

la cessione di Nizza e di Savoia. Or bene come si difese egli? Con

queste precise parole : La lettera di Napoleone 111 al Papa in data

del 30 Dicembre, la quale dice che il Regno del Papa sulle Roma-

gne e finito, ci ha dato piu di quello che noi oltenemmo a Palestro e

a S. Martino; la dominazione sacerdotale era per noi piu dannosa

che non F austriaca .

Infme il Cardinal Antonelli, respingendo allegazioni cento volte

confutate e sempre ripetute ,
relative al preteso rifiuto del Sornmo

Pontefice di concedere utili riforme, scriveva al Nunzio Apostolico a

Parigi una nola destinata ad essere pubblicata e vi diceva che se

fmo ad alquanli mesi or sono, fu possibile la illusione di pacificare

diversi Stati dltalia con riforme e concession!*, una tale illusione e al

presente impossibile dopoche quei partili hanno dichiaratoaltamente

om' essi fecero nella memoria del preteso Governo Bolognese, e

come fece altresi uno dei principal! eccitatori della agitazione in un

suo ultimo scrilto, che nessuna riforma puo conlentarli se non sia la

piena ed assolula distruzione del potere temporale della Chiesa. Ad

onta di lutto cio il S. Padre non fu inaccessibile alia proposta di ri-

forme recate innanzi dal Governo di Francia, e vi si porse anzi volon-

teroso .

Mentre il Card. Antonelli ci facea cio sapere,il Governo inglese

non ci lasciava ignorare per colpa di chi mancarono i negoziati
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sopra le riforme. II Sanlo Padre (scrisse Lord Cowley a Lord John

Russell) era pronto alle riforme, purche con quelle si conservassero

poi gli Stali : ma il Conle "Walcwski disse a Lord Cowley che una

guarentiyia di questa sorte /' Imperatore non potea darla. E cosi i

negoziali con Roma furono sospesi .

Cosi la nostra diplomazia volea riforme, e indietreggiava quan-

do era sul punto di oltenerle. E fini poi col bel manifesto di vo-

ler T Italia paciflcata non importa come : cioe con o senza trat-

lati
,
con o senza spogliazioni ,

con o senza rispetto al dirilto che

solo assicura ad un' opera la durata e F onore.

Or con quali mezzi ci siam noi veduti ridotti a tale condi-

zione inesplicabile ? E necessario il dirlo una volta. Cio fu col

mezzo di conlraddizioni ciniche, di oscillazioni perpetue e senza

pudore tra principii opposti. Trattavasi del Papa ? egli era col-

pevole quando non avea esercito : e quando lo formo e vi pose a

capo un inlrepido Generale egli fu anche piu colpevole. Tratta-

vasi della Francia? essa avea il dirilto dMnlervenire in Italia quan-

do bisognava dar al Piemonte Milano : ma essa non avea piu tal di-

ritlo quando si traltava di reslituire al Papa Bologna. Trattavasi del-

le nazionalila? Pio IX, il Re di Napoli non sono italiani, e bi-

sogna che cedano il luogo alia casa di Savoia
(
cioe ad una ca-

sa francese : cosa che ora non si puo piu negare , dopo che fa

definite la Savoia essere Francia). Traltavasi di istituzioni politi-

che? In Italia si vuole unita e centralizzazione
;
ma in Ungheria si

fomenta la ribellione per abbaltere T unita e la centralizzazione.

Credo che ci6 basli a dimoslrare che la Francia, evidenlemente

responsabile delle turbazioni deH'Italia, non si e servita ne della sua

aulorila morale, ne della sua forza armata per ristabilire in Italia

un ordine duraturo. Giacche non si puo ammeltere che il Piemonto

abbia osalo fare do che la Francia non volea che facesse : e in

ogni caso e giunlo il momento di rimediarc air errore ovvero di

moslrarsi air apcrto. Noi non cercheremo fino a qual punto affe-

zioni o promesse giovanili polerono influire sopra delcrminazioni

che non avrebbcro dovulo dipenderne : ma il passato non puo es-

sere posto in dimenticanza, so non che a paltu di rendcre indipen-

denle T avvenire da quelle possibili giovanili prcmesse.
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Qual caltolico poi , qual uomo anchc solamente di cuore e di

giudizio, potra pensar mai cbe gli interessi della S. Sede sono sicuri

perche e sicura la persona del S. Padre ? Quesla e una derisione e

un insulto. Cerlamente ciascuno di noi darebbe la sua vita per pro-

teggere quella di suo Padre, del suo Pontefice : ma ciascuno di noi

manderebbe ancora col suo ultimo sospiro un' imprecazione contra

colui che avesse ridolto il mondo cattolico a questa miserabile con-

dizione, di non poter piu pensar ad allro che a salvar la vita di un

uomo. E F augusto vecchio,che porla il litolo incomparable di Yica-

rio di un Dio Crocifisso
,
di successore degli Apostoli, di erode immor-

tale delle glorie di quei primi cristiani del circo e delle catacombe,

quell' augusto vecchio con quale ineffabile compassione non dee sor-

ridere quando gli si prodigano ogni giorno le assicurazioni che

la sua vita non e in pericolo ! Colui che non alza gli occhi al cie-

lo che per cercarvi la guida di sua condolta, e che non gli ab-

bassa alia terra che per cercarvi le tracce dei Confessori e dei Mar-

iiri, qual caso puo egli fare di una porpora a pezzi ,
di un regno

ser\7

o, di una vita che non sarebbe piu onorala quando fosse sal-

va a queslo modo? No: questo non e il voto della cristianita
,
ne

quello della Francia. Coloro dunque che hanno Tonore di parlare a

nostro nome debbono assolulamente negare quel senso ristretto ed

odioso che a poco a poco si diede alia parola , sicurezza del Santo

Padre. La sua sicurezza e la sua sovranita : la sua sovranita e la sua

indipendenza : la sua sovranila e la sua indipendenza sono la liberla

e la dignila di tulti i cattolici. Senza questo non ci puo essere che

confusione, frode ed oppressione : senza queslo non ci puo essere

da parle noslra che proteste e resistenza : resistenza, non gia mobile

e fuggitiva come tutto cio che viene dalla passione ,
ma profonda

e inflessibile come lullo cio che viene dalla coscienza.
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RISCONTRO STORICO

Gloriosam pro Eeclesiae causa mortem obientnt,

PIUS PP. IX. Alloc. habita in Cons. Seer,

die XXVIII Sept. IIOCCCLX.

La giornata di Castelfidardo
,
che e dire una piecola prevalenza

di quarantacinque mila soldali agguerrili sopra uno sluolo di giova-

ni intrepidi ma uuovi alle armi, fu falla salutare da mezza Italia con

salve di artiglierie ,
con luminarie

,
feste ed allegrezze comandate,

Eppure fu ella una viltoria? Gl
1

inlendilori di cose guerresche in

udire che il valoroso duce supremo dei pontificii nel fervor della

mischia, deluse le schiere sarde, raggiunse con un buon presidio la

Foiiezza a cui mirava, e in vedere il numero disorbitante di nemici

dalle milizie papali stesi a terra
;
hanno sentenzialo che se in quel-

la batlaglia si colsero allori
,
non li porto gia in Osimo la profanata

Croce di Savoia
,
ma si in Ancona il benedetto vessillo del Trire-

gno. Ne d' aUra forma e a giudicarsi della resa di questa piazza

assediata prima che finita di munire
,
ma la cui indomabile, sebben

corla, resisteriza sar sempre piu celebrata che non V espugnazionc

fatlane a furia di sangue ,
di fuoco e di assalti sproporzionatissimi

alle difese. Che che sia di cio
,
non possiamo frenarci dall

1

escla-

mare anche noi con un chiaro scrittore di Francia : Ah deve pur
essere grande lo splendore del nome di La Moriciere ! Convien pure
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che egli solo valga un esercito intero
,
da che scorgiamo un Gene-

rale
,
un Re

,
un popolo irsi pavoneggiando di averlo superato in

forza
,
combattendolo a ragguaglio di died contro uno !

1

Tuttavolta non e animo nostro fornir esca a litigi di militari pre-

minenze. II Piemonle sin dal 1848 allorche, debellato dall
1

Austria,

offerse con suppliche al de La Moriciere T onore di condurre le sue

tegioni ad una riscossa
,
mostro in qual con-to ne avesse la spada.

Cosi a quesla memoranda offerta, registrata gia negli annali d' Ita-

lia, avessero posto mente gli odierni dominalori di Torino ! si sareb-

bero forse temperali nell
1

ordinare
, per la misera fazione di Castel-

fidardo e per la resa d
1

Ancona
, quei si vergognosi e puerili tri-

pudii che fecero sorridere di compassione V Europa ,
e strapparono

alia mordace penna di un parigino F epigramma : I Piemontesi non

sono avvezzi a riportare Yillorie da loro soli 2.

Ban do pero alle gare di mondane prerogative. Coteste sono fron-

di caduche e indegne che il crisliano vi arresti il pensiero. Noi non

vogliamo qua mettere in risalto V esilo forluito della pugna ,
ma lo

schietto rnerito dei pugnatori ;
non T impeto del braccio, ma la pieta

del cuore
;
non il premio che da Tuomo al buon successo, ma la coro-

na che da Iddio alia buona causa. E slando a do, chi ardira togliere

ai defonti eroi del La Moriciere, trucidali anzi chevinti solto i colli

di Lore to
,
la palrna ambila che guiderdbna in cielo i Morli per la

Chiesa ? Oh ! si godano pure i nemici del Papato F invereconda

gioia di un sacrilegro avventoroso: gavazzino a posta loro nel puro

sangue delle viltime che hanno scannate con mani fellonesche : s'in-

ghirlandino a vicenda, si applaudiscano ,
montino perfmo sul coc-

chio del trionfo ! Che percio ? E in Mto il mondo un caltolico
,

o

naeglio un
1

anima onesta che osi invidiar loro tanta letizia
,
e che

di lungo intervallo non antipongaT ignominia gloriosa degli oppres-

si alia vituperosa boria degM oppressori ?

Ma perche non sembri che T affelto ci fa velo al giudizio ,
e che

noi amplifichiamo soverchio, largendo il nome e cingendo Y aureola

1 II signer Cochin nel Correspondant dei 25 seltembre I860, pag. 194.

2 Les Piemontais , on le voit bien , n'ont pas I'habitude de gagner des

victoires tn eux seuls. Correspondant 1. c.
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di Martiri ai carapioni che le sozze bocche insultano di Mercenari;

ci appiglieremo al conforto di un documento semplice insieme ed

autorevole che la storia ci somministra. Brevi parole poi che lumeg-

gino il riscontro col caso nostro, basteranno a chiarire la divota pro-

priela del titolo e delle insegne, onde fregiamo i cari
,
non che nel

Piceno
,
ma e nelF Umbria e nel Patrimonio cd altrove uccisi

,

mentre combatlevano da lioni per Iddio, per la Chiesa, per la

Sede Aposlolica, per la giustizia 1.

NelFundecimo secolo ai tempi del Pontefice san Leone IX, accad-

de che i Normanni
, gente battezzata ma rozza, manesca e avida di

signoria ,
invase ed usurpo alia Chiesa romana il Ducato di Bene-

vento
,
e sopraccio trascorse a perfidie ed a scelleratezze

,
il cui

esempio ora soltanto si e rinnovato nell
1

Italia. Ermanno
,

il quale

era sempre al fianco del beatissimo Leone, attesta che il medesi-

mo Papa grandemente si qucrelo delle violenze e delle ingiurie di

cosloro, i quali a suo dispello si tenevano per forza i beni di S. Pie-

tro 2
: e fra le altre enormezze assevera che rapivano anche le

sustanze delle chiese
,

e a tutto potere scompigtiavano ogni umano

e divino diritto . II Santo Padre a castigare una tanla audacia
,

conoscendo che la sua condizione di Re dimandava un.uso pronto

e vigoroso delle armi
,

le fece impugnare ai suoi
;
e poslili solto la

condolta di sperli capitani ,
delibero di accompagnare egli in per-

sona 1'esercilo nella impresa. Ecco in che modo scrisse di un tal

suo divisamento all
1

Impcratore di Costantinopoli. Siccome , coa-

forme dice la Sapienza ,
nessuno pub emendare colui che Iddio

spregia, e
,
lo slolto con le parole non si correyge , cosi la malizia

di questo popolo rimase tanto ostinata c indurita
(
alle mie esor-

tazioni, riprensioni, minacce
, preghiere) ,

che ogni giorno anzi

1 Allocuzione Pontificia del 28 Setlembre 1860. MILITIBUS QUI ao-

MANAE ECCLESIAE IURA STRENCE TUENTES ~ VITAM FUDERUJNT SOLLEMMA.

FUNERIS. Questa iscrizione fu collocata sulla porta magglore del tempio
di S. Andrea delta Valle in Roma addl 20 settembre, quando per ordi-

ne di Sua Santita celebraronsi i funerali alle primizie dei soldati morli

<Jalla prepotenza sarda.

2 Presso il BARONIO anno 1053.
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imperversa. II perche bramando io non pure di impiegare le tempo-

rali facolta per la liberazione delle pecorelle di Cristo, ma di spen-

dermi io stesso
;
ho giudicato die nulla tanto giovera a rendere

palese la costoro nequizia ed a reprimerne la contumacia
, quanto

il metier mano ad ogni argomento di umane difese : perocche sento>

dall' Apostolo die i Prindpi non senza cagione portano la spada , e

che sono ministri anche deir ira di Dio
, punitori di chi opera il

male 1 .

Adunque fermo in questo consiglio, sMncammino verso il nemico

con pochi drappelli di cavalieri tedeschi, di picchieri lombardi e di

fanli convenuti da altre terre italiane, fra' quali era.no eziandio molli

alfmi e privati amid suoi. Con tulto do non e memoria che tra I

Normanni fosse verun avvenluriero divenuto lor capo, il quale,

dopo divoratisi gli stiptfndii dei ribelli di altri regni, si attentasse di

gittare in volto ai guerrieri di S. Leone T oltraggio di mercenari,

Forse cio fu per difelto di civilta
,
o perche allora non era cosi vero-

come al presenle che

Ognun misura altrui con la sua canna.

Giunlo nella provincia di Capitanata ,
i Normanni i quali avvegna-

che piu poderosi e grossi, temevano tuttavia le armi del Pontefice r

mandarono a lui un' ambasciata, perche si conlentasse die eglino

si fosser fatti a lui tributarii
,
ottenendo 1'investitura delle contrade-

rapite a S. Pietro. Era anche questa una scaltrezza da pareggiarsi

in qualche modo alia famosa proposta di un Vicariato, la quale otto

secoli appresso, doveva esibirsi al Papa Pio
,
Nono ancor egli [di

nome
, per ispogliarlo con garbo d' una bella porzione del suo rea-

me. Come Pio 1'anno 1860, cosi Leone T anno 1053 rispose con un

rifiuto franco, decoroso, mansueto. Di che i Normanni inferocilFsr

bultarono al disperato, e ai 18 Giugno nelle circostanze di Drago-

nara diedero batlaglia. Fu tremendo il cozzo e sconfitto pienamente

F esercito papale, i cui soldati, massime i tedeschi, si fecero tagliare

a pezzi; intantoche non uno \ivo si'arrese al vinjeitore.

1 V. Palrologiae T. CXLI1I, pag. 449, edizione del Migne. PAGI note1

al BARONIO 1. c.
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Per la vittoria cresciuti a stcrminata baldanza, quo' fieri uoraini

piombarono di tratta sopra Civitato, ov'erasi ricoverato il Pontefice :

e ancor fumairti di sangue ne assalirono le mura
,
ne incendiarono

le case e costrinsero il Vicario di Gesu Cristo ad uscire precedulo

dalla croce, e ad abbandoraarsi prigioniero in loro balk. Se non cheh

all'aspetto placido e venerando di quell
1

Agnello colpiti da repentino

terrore
,
in cambio d' incrudelk'c si ammansarono: di loro sponlaneo>

molivo si prostescro a' suoi piedi , gli porsero ornaggio ed obbedien-

za e ne implorarono misericordia. La quale conseguirono immanli-

nentc con 1' assotuzrone dalle censure e la benedizione di pace, che

loro dono rintenerito e giubilante Pastore, Tanto e indubitato die a

disarmare dci fulmini un Papa, nulla val piu che il pentiraento!

D' indi il sanlo Leone recossi presenzialmente sul campo di batta-

glia. Pianse di amare lagrime a scoprire in si gran moltitudine i ca--

daveri de
1

fedcli suoi servi e congiunti ,
i quali giacevano tra i sol-

chi e nei fossi sccrpati ed insepolti. Li chiarnava un per uno, li in-

vocava mestamente ed auguravasi ,
con gemili ineffabili

,
d' essere

slato trafilto con essi e di avere in quei prali mescolato il sangue

suo col loro si generoso. Ma accostatosi di piu ,
come si avvide che

i mulilati corpi de' suoi erano tuttora freschi e intatti, mentre quel-

li dei Normanni apparivano rosi e raaltraltati dalle bestie voraci
;

si

rassereno tullo e ne diede grazie al Signore. Li fece poi raccogliere

con riverenza, li seppelli tutti insieme in una basilica e atlese ad

onorarne il trapasso con pubblici suffragi 1.

Nondimeno T Autore antichissimo delle sue geste, raccanta come;

ilpiissimo Pontefice, cncomiando questi suoi dilelti uccisi agli ucci-

sori penitent!, fece sreurta di avere avulo parecchie rivelazioni della

eterna salvezza da loro consegnita. Di piu narra che eSvSi defonli in

varie fogge mostraronsi ai fecteli
,
dicendo loro che non dovevano

gia essere compianti con funebri esequie , poiche anzi erano acco-

munali ai santi martiri nella gloria del Paradiso 2.

1 V. ROHRBACHER Histaire univers. de I' Eglise cath. T. XIIF, pag. 565.

Paris, Gaume 1841. *

2 Et quoniam pro fide Christi afllictaeque gentis liberationc devolam mor-

tem voluervnl subire, (vir sanctus) multiplicibus revelationibus monstravit

- .0 .{

'
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II che mirabllmente riusci confcrmalo, non pure dai prodigi che

per loro intercessione Iddio si degno operare ;
ma da una manifesta-

zione piu luculenla die ebbe il santo Papa nelle estreme agonie del-

la morte. Con cio sia che essendo caduto infermo e corroboratosi del

sacrament! ,
in quello che con soavissimi colloqui prendeva com-

miato dal clero; II tempo del mio transito, soggiunse, e \icino.

La nolle passala vidi in ispirilo la palria celesta; e andandone io in

islupori ,
Ira le altre cose

,
mi furono moslrati con le corone di mar-

tiri quei fratelli che nei confmi della Puglia per la Chiesa di Crista

furono spenli : i quali dicendo a me di grido unanime : Vieni e sog-

giorna con noi, giacche per cagione tua abbiamo ricevuta questa

beatitudine ; da un allro verso una cerla voce ebbe inlonalo: No,

punto ora, ma quinci a ire di verrai ammesso in questa adunanza :

qua e apparecchiaio il tuo luogo e la tua dimora 1
. E cosi tras-

corso il di terzo
,
conformc gli era stalo rivelato ed esso aveva pre-

dello, placidamente spiro.

Tal e il fallo illuslre che abbiam voluto ricordare a consolazione

di molti, e che ci siamo studiali di esporre con ogni accuratezza,

secondoche ce lo hanno tramandalo i monumenli non fallaci della

storia. Scherniscano pure con un ghigno beffardo queste pagine,

gli empi che a sorte ci leggessero. Non le abbiamo detlale per essi,

ma per coloro che piegano il ginocchio ai Santi collocati sugli altari,

e ne venerano siccome le imagini e le reliquie, cosi gli esempi, le

grazie, le virlu, i porlenli. Per cotesli, che sono gli schieUi caltolici,

eos divina gratia in caelesti regno perenniter gaudere. Nam et ipsi diversis

modis sese ostenderunt Chris ti fidelibus, dicentes se non esse lugendos ex-

sequiis funebribus , imo in superna gloria sanctis coniunctos martyribus.

S. LEONIS VITA Auctore WIBERTO apud Migne vol. cit. pag. 500. Si veg-

>gano ancora i Bollandisti 11 Aprile.

1 Meae resolutions prope est tempus, Nocte siquidem praeterita coele-

stem patriatn in visione vidi; cumque obslupcscerem, otfensi sunt mihi inter

eaetera fratres illi qui in Apuliae finibus pro Christi Ecclesia occisi sunt, in-

ter martyres coronati; qui cum mihi una voce dicerent : Veni, et mane jio-

biscum, per te enim hanc recepimus beatitudinem ;
ex aliaparte vox quae-

dam intonuit dicens: Nequaquam nunc, sed infra triduum Wic sociaberis

collegio: hie est locus tuus et sedes parata. Ibi pag. 506.
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<jh tjuanle gioconde e nobili conseguenze sarebbero a tirarsi da que-

sta narrazione, chi avesse T agio di dare sfogo alia penna ! All' inlenlo

nostro pero deve baslare che Ic metliamo in compendioso paragone

con gli avvenimenli, dei quali siamo slati spettatori nei gioruiandali.

Ma gia al prim'occhio ognuno s'accorge che non e possibile conferi-

re la guerra del Giugno 1053 con la guerra del Seltembre 1860,

<3onfrontare causa con causa, comparare estinli con eslinti; e dedur-

tie veruna differenza tra i coronati martin in Dragonara solto il Pon-

iificato di S. Leone IX, e i morli gloriosamenle per la Chiesa nel

-Piceno sotlo quello di Pio IX.

i asterremo dal discorrere dei nemici, i quali in ambedue i casi

vcdiamo essere uomini batlezzali, e professanti a parole non Teresia

<li Ario, di Nestorio o di Calvino, ma il simbolo di Roma : che tali

ftirono i Normanni, e tali si proleslano pubblicamenle i modern!

-osteggiatori del Papato. Per questo capo adunque la similitudine

sce perfella: quindi e quinci figliuoli ribelli al padre, cristiani sco-

<runicali, fedeli in armi contro il Vaticano.
^

;

Non cosi favelleremo della guerra e delle cagioni onde e slata ac-

<ccsa. Per tal rispetlo non dubitiamo d'asserire che, se corre discre-

-panza fra i due tempi ,
ell a va in cio

,
che piu nefanda e la guerra

ancontrala e piu luminosamenle divina la ragione difesa dagli eroi

-di Pio, che non dai martiri di Leone. E vaglia il yero: sul Fortore

-la guerra fu portata in certa guisa dal Pontefice medesimo. Egli

<personalrnenle con dielro Tesercito si avvio verso le terre degli usur-

;patori pervicaci, a fine di ridurli al dovere o con la persuasione o

con la forza. E che otlimo, evangelico e sapiente fosse queslo suo

proposito, lo addimostra a chiara luce il Baronio conlro il Damiano,

xhe per zelo erroneo tolse a censurare il bellicoso procediniento del

aaitissimo Papa 1. Per converso in riva airAdrialico e neirilmbria il

-lorrente delle armi e degli armali ha sboccato all
1

improvviso, non mi-

nacciato, non intimato, non sospeltalo ;
senza un

1

ombra di preleslo

die ne avesse dato il Pontefice
,
e appunto come inlerveniva air ela

i Vandali e de
1

Saraceni. Onde e che un valente scriltore
, impu-

1 Annale* Eccl. an. 1053.
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tando questa barbara sorpresa dei nemici alia paura codarda che si

avevano del lerribile Duce papale ,
lo scalpilio de' vostri passi , gli

dice apostrofandolo caldamente, il suono della vostra voce, il lampd

lontano della yoslra spada si memorabile alia Francia
,
incussero ua

tale spavento ai malfattori
,
che

, per appressarsi a voi
,

si metlond

venti conlro uno, e, vili !
, penelrano di frode dinanzi

,
di dietro e

per ogni lato 1.

Or quanto non e piu abbominevole questo assalimento fallo so-

pra le milizie di Pio
,
che non la giornata campale data a quelle

di Leone ? Avanti di appiccare la zuffa, i Normanni tentarono se noit

allro di scendere a patli : il Governo sardo invece, prima spinse le

.sue soldatesche nel territorio della Chiesa
,
e poi ne avviso il Papa

<xm u n sarcasmo.

Ma, cio che viephi rileva, perche mai questa guerra cosl fuor

d'ogni legge, d'ogni usanza, d'ogni altendimenlo ? II perche la fa-

cesse il Vicario di Cristo nel 1053, si e delto piusopra: la fece per

dvendicare alcuni dominii della santa Sede, e porre un termine alle

sfrenatezze di un popolo che saccheggiava templi ,
infestava le genii

pacifiche e violava e conculcava i dirilti deiruomo e di Dio. Per que-

sta cagione il Romano Pontefice mosse guerra ai Normanni
,
e vide

accolli in cielo fra i martiri quelli de
1

soldali suoi che vi perirono.

II perche sia stala rolla at Vicario di Cristo nel 1860, parrebbe

soverchio quasi indicarlo, tanto e noto. Cio non di meno sentiamolo

dal santo Padre medesimo espressamente dichiarato. Uomini em-

pii, de'quali ora si serve rAllissimo per punire i peccati di tulti, e

disperderli poi nel giorno del suo furore e flagellarli, conculcando

la legge di Dio, beslernmiando la voce del Santo d'Israello, non ces-

^>ano di far guerra acerbissima contro la Chiesa e questa Sede Apo-
slolica. Di falto cosloro presi dallo spirito di Satana, eccitali i popoli

d' Italia a ribellione, discacciati per somma ingiustizia i legiltimi Prin-

cipi, confuse e lurbate le cose umanc e divine, irrompendo gi& nei

passato anno nel noslro Stalo
,
con sacrilega mano occupandone

1 II Visconte MERGIER PE LA COMBE nell'Jiw??' de la Religion; 20 Settem-

bre 1860.

Serie IV, vol. VIII. 13 42 Otlobrc 1809
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alcune province, tenlano ora agitare, invadere cd usurparc lo altre

parli del medesimo. E do vogliono eseyuire coll' inlendimcnto per-

verso, che c/oe, manomesso e rovesciato il Principalo civile noslro e

della Santa Sede, sian valevoli a distruygere, se tanlo polesse ac-

cadere, la cattolica Chiesa ed il supremo suo Pontificate, come per

tanle empie scritlurc cd esccrabili operazioni chiaro ed apcrlo non

arrossiscono di palesare 1. Che piu? Gli aggressor! sono tali che,

scatenando gia da lungo tempo una iierissima gucrra ai danni della

Chiesa callolica, do'suoi minislri e delle sue cose, e in nessun conla

avendo Ic ecclesjasdiche leggi o le censure, sono stali osi di gettare

nolle prigioni Cardinal! e Yescovi specchialissimi c personaggi com-

mendevoUssiwi delF uno c dell' allro clero, di cacciare dai proprii

clauslri le famiglie religiose, di sperperare i bcni della Chiesa e di

soqquadrare il civile Principalo di qucsla S. Sede . . .
;
che aprono

pubbliche scuole di ogni falsa dollrina
,
ed ancora case di proslilu-

zione, che con abbominandl scrilli e spettacoli teatrali si argomenla-

no di offendere c sbandeggiarc la verecondia, la pudicizia, F onesta

e la virtu e di dileggiare c sprezzare i Misled e i Sacramenli, i pre-

cclti, le istiluzionj, i sacri ministri, i rili, le cerimonie sacrcsanle del-

la noslra divina Rcligione, di iogliere dal moado ogni ragione di

giuslizia o di scrollare, e divellcre le fondamonta si dolla religione

come della civile sociela 2 ..

Posto cio
,
come recare in dubbio che la causa, col ferro e col

fuoco dispulala in questa gucrra, sia piu inlimamenle legata agFin-

leressi vitali della Chiesa e quindi piu divina, che non forse la causa

per cui si ballaglio alle sponde del Fortorc ? I Normanni tanlo non

miravano ad abballcre il sovrano Pontificato, ne tulto il suo regno

temperate, che anzi si piegavano a renders! vassalli del Ponleficc.

Doveche la fazicne che ha.rivolte al pelto di Crislo in Pio suo Vi-

cario le armi parricide
3

,
ancla ad annicnlarc la Tiara

,
ad av-

vilirc la, fede, a corrompcrc il costume, a demolire la gerarchia ed

1 Letlera del S. Padre al Cappellano Maggiore dell' esercito ponlificio;

10 Settembre 1860.

2 Allocu/ioue Pontificia dei 28 Setlemhre 1860.

3 Allocu/ione cit.
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a stringere in ceppi falali il Capo visibile della Cristianita. In quale

dei due casi e pero piu calpestata la ragione di Dio, e piu vitu-

perata la eccellenza della Ghiesa, e piu disconosciuta la dignila, la

macsta, la Hberta del Papato? Nel cage dei Normanni che oltrag-

giavano in parte, e solo materialinente, questa ragione, quesia ec-

cellenza, questa dignita ;
o nel caso dei fazk>si d' Italia chc addi no-

slri, non che ferirla d
1

oltraggi material!, tulta in massima la neg-ano

superbamente ? Or conlro le costoro pretendenze infernal! hanno

dunque combattulo nel Piceno gl'impavidi campion! .di san Pietro.

Perche non pcevalessero fatti e principii, riprovati anche tes-te con

mirabile concordia dal Pontefice e dall
1

universe Episcopato caltolico

siccome alia Chiesa funestissimi, hanno versato il sangue e spesa la

vita gli estinti in Caslelfidardo ed in Ancona, i macellati in Perugia,

in Pesaro, in Spoleto. E a coteste nobilissime vittime della sposa di

Cristo potra contenders! quel serlo di martin, che si acquislarono le

Tiltime di Dragonara? Noi nol crediamo. Ov
?

e parita di merito, ivi

suol essere parita di rimunerazione. Se la morle sostenuta nelF unde-

cimo seeds dai militi di Leone fu, presso Dio, coronata di martirio

per do che sostenutapro ChrisiiEcdesia; coronata di martirio appo

il Signore sara dunque stata altresi la morte sostenuta nel decimo-

nono seoelo dai militi di Pio, per cio che ancxaressi gloriosam pro

Eccksiae causa
(
e Y ha profferita egli il Ponteiice que^ta eletta for-

mola) mortem obierunt.

Intorno a che si osservi che la radice di quest' onore si congruo a

tale sacrifizio, non tanto si vuole stabilire sopraTautorita, comeche

gravissima ,
dell

1

istoria allegata ,"quanto sopra la natura intrinseca

della causa, per la quale il sacriflzio viene compiuto. Mercecche la

causa -tenendo in questo luogo ragione di. tine
,
informa essenzial-

mente delia sua propria natura ogni atlo che
, quasi mezzo, 'e a lei

ordinato. Ma nel fatto noslro qual causa piu divina di quella della

Chiesa che e il regno di Dio in terra
, la^citta sua

,
la sua famiglia?

Chi pertanlo alia tulela ed alia conscrvazione dei diritti di questa

Chiesa dedica la vita e la perde in propugnarli , troppo e evidente

che egli muore per una causa diviua, e^che quindi entrain possesso

diuntitolo specialissimo ad un premio\singolare. Or questo suole, e
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con fondamento, rassomigliarsi a quello dei martiri
;

si perche Tatto

con cui si merita e cruenlo a paro del marlirio; e si perche Tatto

della morle costituisce una eroica lestimonianza della verila e giu-

stizia di quei dirilli, per la difesa dei quali si e affrontala. E in non

dissimilc testimonianza consiste il marlirio.

N6 giova opporre che i diritli a cui accenniamo sono meramente

temporali. Stanteche niun dirilto gode la Chiesa, il quale, per Tat-

tinenza che ha con lei e col servizio di Dio, a cui va sempre connes-

so
,
non rivesta un

1

indole sacra : ond
1

e che ogni violazione di un

dirilto ecclesiaslico
, poniarao pure che di cosa lemporale, e vero sa-

crilegio. Inoltre i phi di quesli diritti sono a lei necessari, per

adempiere il minislerio a cui Dio Tha deslinata: ond'e che lo spre-

gio di tali dirilli e vera colpa di lesa divinita. Cosi, fin dai primilm

tempi del Crisliancsimo
,
noi leggiamo che i fedeli invigilavano con

tanta solerzia alia guardia dei beni e dei tesori della Chiesa
,
che

sfidavano minacce
,
tormenti e supplizi, ma non li abbandonavano

giammai alia rapacita profana dei genlili. E quel grand' astro della

Chiesa di Roma che e il levila Lorenzo, perche altro principalmente

fu dannalo alle fiamme
,

se non perche negava di aprire le arche

sacre ai tiranni che agognavano gli ori in quelle riposli? Eppure chi

ha mai pensalo a scoronare Lorenzo dell
1

aureola di marlire
, quasi

che morendo per serbare alia Chiesa le sue temporali ricchezze,

non sia morto per Iddio? Ouando cio fosse, converrebbe detrarre

al martirologio romano piu di un terzo delle gemme fulgenti che

vi risplendono.

Che se e falso che il morire testimoniando i dirilli della Chiesa,

ancorch^ lemporali, sia immolarsi ad una causa non divina, stollis-

simo poi sarebbe darsi a credere che i dirilli, per la cui atteslazione

tanlo sangue ban no profuso nelle Marche e nell' Umbria i cam-

pioni del La Moriciere
,
sieno di ordine sol lemporale e mondano e

non anzi spiriluale e celeste. All
1

ela di Leone IX poteva per avven-

lura essere degno di scusa chi in tal maniera avesse giudicata la

causa del dominio civile dei Papi. Ma in qucsta ela di Pio IX
,
in

quest
1

anno 1860, dopo tante ponlificie dichiarazioni
, dopo lantee

si unanimi definizioni di lutti i Vcscovi
, dopo lante dimoslrazioni
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degli eruditi cherici e laid
, dopo tanto consenso del yeraci cristiani

d' ogni paese ,
e dopo tanle sfacciatissime confession! degli odiatori

stessi della Sede di Roma
;
arbitrare che la causa di queslo domi-

nio sia altro che causa della Religione e di Cristo
,
sarebbe stolidez-

za non sappiamo se piu da deridere o da deplorare. Le autenliche

parole che abbiamo riferite piu innanzi del Sovrano Ponlefice
,
ba-

stano a far conchiudere che mai
,
forse ncmmeno a' tempi delle Cro-

date, non si e venulo alle armi da militi cristiani per causa piu su-

premamente divina
,
di quella in cui pro hanno pugnalo i forlissimi

defonli de' quali parliamo.

Di qui e che il popolo romano, in cui vigoreggia cosi ingenito e

squisito il senso della pieta e della fede aposlolica, non ha potuto

conlenersi dal prestare omaggi quasi di cui to alia salma del piu incli-

to fra questi eroi, il giovane Generale marchese Giorgio de Pimodan.

Imperoccbe, non contento di trarre in folia a visitarne il cadavere

trasportalo in Roma dal campo di baltaglia, nc orno il ferelro con

ghirlande e piogge di freschi fieri e di verdi allori, die sopra gli

furpno sparsi a nembi e raccolti poscia quali preziosi ricordi; ne ba-

cio la spada macchiata ancoradi sangue, T accompagno divotamentc

ndle traslazioni che se ne fecero da un tempio ad un altro, ne be-

nedisse il nome e.lo invocava come di anima gia in grembo a Dio.

Quanle madri e quante spose fur vedute lagrimare di lenerezza su

quella bara che rinchiudeva le spoglie squarciate di un figliuolo cosi

amorevole e d' un marito si afletluoso
,

il quale unicamente per di-

fendere i proculcali diritti del Vicario di Cristo, fe geltito d'-unavita

che avrebbe potuto menare nelFopulenza e nelle delizie ! Ci rimem-

bra di aver udito chi contava l^i intorno al feretro com' egli la nolle

precedente la baltaglia si era confessato
,

c il matlino aveva comu-

nicato all
1

Eucaristia nella santa Casa di Lorelo
;
donde usci pieno

d' ardore per guidare i suoi prodi al cimenlo
,
e cadere indi a poco

trafilto da cinque colpi che il fecero poi soccombere svenalo. Al che

gli astanli risposero con esdamare : Beato. lui ! e un vero martire:

ah preghi per noi e pel Papa in paradiso ! E un allro con beir inge-

gno gli pose nelle labbra i versi che Dante aveva messi io.bocca di

Cacciaguida ,
morto guerreggiando per la fede di Cristo contro i

musulmani.



198 I MORTI PER LA CHIESA

Quivi fu' io da quella gente turpa

Disviluppato dal mondo fallace,

II cui amor molt' anime deturpa ,

E venni dal martirio in qucsta pace 1.

Quesle sono le trionfali onoranze che Roma papale ha rendute al

Itace dei Morli per la Chiesa nel Piceno, e in lui a tutti i fortunati

che hanno avuta la rara sorte di parteciparne la corona. Tra i quali

meriteranno mai sempre ne' fasti della santa Sede laudi parzialissime

quegli esimii garzoni d' Italia, di Fraocia, di Belgio ,
di Allemagna,

di Ungheria, d'Irlanda che, per moto magnanirao di virtu cristiana-

mente cayalleresca
,
nel fiore degli anni si offerscro volenterosi olo-

causti a Dio per la religione dei padri loro
;
e spirarono ancora ia

maggior numero, e dopo sforzi incredibili di valore, la in Castelfi-

dardo .sbUo gli occhi della Vergine Lauretana, a cui avevano giura-

to o di yincere per la Chiesa o di morire.

1 Par. C.XV. Degna poi di eterna ricordanza e Fepigrafe cheSuaSan-

tita Tolle affissa air entrata della Basilica di S. Maria in Trastevere, nella

quale fe celebrare funerali sontuosi a questo eroico defonto. La casa Pi-

modan pud ire superba di avere ottenuta in Giorgio una testimonianza di

onore, cbe, dopo Carlo Magno e Pipino, non sappiamo che siasi mai resa

ad altri cosi rilerata dai Pontefici romani. Eccola.

GEORGIO . DE . PIMODAN

VIRO . NOBIL1SSIMO

DVCI . FORTISSIMO

QVEM . PRO . SEDE . APOSTOLIGA

MAGNAE . ANIMAE . PRODIGVM

CATHOLICVS . ORBIS . LVGET

PIVS , IX .PONT. MAX.

SVO . ET . ROMANAE . ECCLESIAE . NOMINE

SOLEMNE . FVNVS

TANTAE . VIRTVTI . ET . PIETATI . DEBITVM

MOERENS . PERSOLV1T

E in rolgare

A Giorgio de Pimodan - Uomo nobilissimo -
Capitano fortissimo

- Che

per 'la Scdf apostolica
-
Prodiyo della sua grande anima - L' orbe cattolico

piange - Pio tX Pont. Mass. - In nome suo e della Chiesa romana - Le so-

lenni esequie
- A tanta virtu e pieta dovule - Celebra dolent*.
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Sono morti ! e avvegnache dalla soverchiante prepotenza del ne-

mico impossibililati alia vittoria delle armi, pure qual Cattolico di

senno vorra dire vinti colesti eroi che nella pugna ,
fmche ebbero

una stilla di sangue ndle vene, non risteltero di lesliraoniare col

braccio la santila degrimmortali diritti, per la cui difesa slringevano

la spada? No, non furono eglino in verila i vinti ne i perdenti. II

cristiano che combatte per Iddio vince con Y alto solo del morire
,

poiche in quel ch' esso yola al gaudio di una palma eterna, stampa

in viso alFuccisore Fonta indelebile del sacrilegio e dell
1

assassinio
,

peggiore d'ogni sconfitta. Se noi, scrive un sagace francese, aves-

simo avuto 1'onore d
1

essere fra i soldati del vincitore diCostantina e

di dare in Castelfidardo una cosi buona battaglia sotlo un cosi buon

condotliero e per una cosi buona causa, ancorche disfatti
,
ci senti-

remmo orgogliosi ed offrireinmo a Bio gli sforzi nostri isteriliti con

ben altra fidanza che queHa ,
onde i nemici osino offrirgli i lora

trionfi; ed intoneremmo con pace le parole del Te Deum: Te mar-

lyrum candidates laudat exercitus. In te Domine speravi non con-

fundar in aeternum 1
.

Ne molto meno s
1

ha da riputar vinta la Chiesa nella loro morte.

Tulfaltro ! Come sempre in addietro, cosi questa volta il sangue ver-

sato per lei da
1

suoi figliuoli le torna sicuro pegno di presta vittoria.

Le sconfitte che ella soffre ne
1

suoi martin sono ognora tali
,
che in

cambio di invalidare i suoi diritli glieli rannerbano, e in luogo di of-

fuscarli rendonli piu sfolgoranli. E di vero
,
discorrendola col lume

anche solo del naturale giudizio, chi non vede sfa\111are al mondo piu

belle queste ragioni della Ghiesa, appunlo perche violate eon armi,

le quali non si credettero vincitrici, se non dopo che furono immer-

se nel sangue generoso di una elelta gioventu ,
che da lutto Y or-

be era convenuta in Roma a sostenerle? E Y atroce misfatto forse

che
,
dall

1

un capo all' altro d' Europa ,
non ha destato un fremilo

angoscioso, irrefrenabile, tremendo, ed in petti eziandio che non e-

rano usi a fremere per gelosia della Chiesa calpestata? E il grido di

vendetta non suona forse ogni di piu strepitoso, mentre i Patentati

1 CORRESPONDANT 1. C.
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si gualano Tun 1'allro con la raano alPelsa, e paion Iremarc degTin-

dagi che una polilica macchiavellesca s
1

ingegna tessere al gran

ricalto?

Da cio dunque si rilrae come sciocco sia il biasimo di coloro che

tacciano d
1

insensata la guerra opposla dalF csercilo di Pio IX alia

guerra d' un csercito usurpalore, perciocche quest
1

era cinque voile

piu poderoso di quello. A lal rimprovero egregia risposla fece uno

dei milili roraani, rimaso prigioniero sotlo Ancona Yoi siele pazzi a

eomballerci, gli disse un uffiziale sardo; era possibilc a un pugno di

hravi sbaraltarne quaranlamila? II voslro non e valore, e delirio

A cui il soldalo Signore, soggiunse; la causa del Sanlo Padre ha

bisogno di sangue per esser vinta. Voi Favete volulo? ve T abbiamo

dalo, e n'avrete a saziarvene: ma sappiale che menlre noi moriamo

il Papa vince : lo vedrele! Aureo detto, la cui sublime semplicila

palesa la grandezza della mente e del cuore di chi 1' ha profferilo !

Quel giorno, in cui T incomparabile De La Moriciere, fracassatagli

F ultima bocca da fuoco
,

la quale reslasse alia difesa di Ancona
,
si

dove rendere al nemico, pole riclire anclT egli a fronte alia: Ho per-

dulo, e il Papa ha vinlo ! 1 soldati suoi col sacrifizio del sartgue ,
ed

egli con quello assai piu costoso di un apparenle onore
,
hanno di

che vanlarsi di avcrgli affrellalo il trionfo. Giammai non fu esercito

ne capilano che cadessero fra tanlo plauso, e potesscro promeltersi

frulli piu salulari dal disaslro. 11 glorioso di Mcdcali e di Mascara
,

prigione di guerra pel Ponlefice Romano
,
e slato spellacolo si nuo-

vo al secol noslro
,
che il mondo pena a crederlo a

1

suoi occhi.

Ma non e mcra\ iglia anco men nuova, che qucsto Pj-jgionicro sia ac-

clamalo piu ora vinlo nclF Italia
,
die non fu gia vincilorc neir Afri-

ca; c che si magnifichi piu sollo i rudcri fumanli di Ancona cedilla,

clie non sulla breccia famosa di Costantina espugnala. Quivi ebbe

scco la Francia, cola e stato solo : e pero la sloria ha gia nolato che sc

La Moriciere vinsc in Coslanlina da gran prode, in Ancona fu vinlo

da grand' eroe. Gli Arabi guardcranno sempre con compiacenza il lor

vincitorc: i Sardi non guarderanno mai il loro vinto senza vergogna.

Cerlo, per venire air ultimo punto del nostro risconlro, niu-

no e fra i sinceri callolici deir univcrso
,

il quale non desideri al
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Pontefice Pio IX Tesito stesso della guerra che ebbe inopinatarneDle

S. Leone. Tutti anzi sanno quanlo lo brami egli ,
e con quanto ar-

dore ne supplichi il cielo. Ma se Dio, negli imperscrutabili suoi de-

creti
,
non si degnasse concedergli sopra i fralricidi italiani quella

vittoria di amore
,
che accordo al suo predecessore sopra i frairicidi

normanni
;
ben e indubitato che ne avra una di furore. Che Iddio

non mai lascio inefficaei le lagrime falte spandere al suo Vicario ,

ne irapunite le ingiurie recate alia maesta di lui, ne inulto il sangue

dei morli per la sua tiara. Se non prevarra la misericordia, prevarra

la giustizia ;
ma una viltoria, e pari almeno aU'enormita dell' ingiu-

ria, al Successore di Leone e accertata. La Chiesa insanguinata nel

Piceno il 1860
,

e la idenlica Chiesa che lu insanguinata a Drago-

nara il 1033. II Papalo offeso dagF Ilaliani sotlo Pio, e Fidenlico

Papato offeso dai Normanni sotto Leone : idenlica la causa, identica

la immolazione delle vitlime
; dunque abbiamo in mano la sicurti

che, se non sara ideiit!ca nel modo la viltoria
,
ove Dio neghi ai par-

ricidi il ravvedimento, sara identica nelFeffetto. II quale pel Pontifi-

calo romano, cardine* e centre della Cristianita, e, fu c sara semprc

di mirarsi alia perfine i nemici a' piedi, o conquisi dalla grazia o ful-

minati dalHra onnipotente.

Possano le considerazioni dedotle finora da questo ragguaglio di

due avvenimenti cosi simili
,
servire di qualche refrigerio a tante

famiglie che sono in lullo perTEuropa, e lamentano laperditadi

alcuno deMoro amati, spento nella guerra contro Dio e la Sede di

S. Pietro. Oh ! quest! novelli Maccabei sono piu da invidiare che da

piangere ! Comunque si risguardi la lor morle
,
ella e slata preziosa

al cospelto del Signore e preclara nel concetto degli uomini : bene-

delta dal Pontefice, esaltata dalla Chiesa, glorificata dai fedeli e lo-

data persino dai nemici. Ondeche quelle anime dilelte e forti , se

polevan soccombere meno immature di anni
,
non potevano piu ric-

che di sanla commenda/Jone. E dolce pregarc sperando I'etcrna pace

ad un caro defonlo. Ma e piu dolco il poler dire cio che scriveva

la invilta marchesa de Pimodan : Sono felice nel mio dolore, perche

resto \edova di un Martire !
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Uno dei piu tristi effelli delle rivoluzioni si e di turbare e sconvol-

gere siffattaraente la sociela, che sorga a galla e si mostri alia su-

perficie quanto di piu sozzo e lutulenlo si giaceva da prima in tempo

di calma nascoso neirimo fondo. Quindi quell
1

apparire in tali scom-

pigli persone rotte ad ogni nequizia, le quali recandosi in mano la pub-

blica autorita e la pubblica forza fanno dell
1

ordine materiale e morale

dei popoli quel governo che la storia descrive
,
e noi in gran parte

sliamo mirando cogli occhiproprii. Che se le rivoluzioni non riguar-

dano il solo lato politico ma Y intelleltuale allresi
,

in quanto muo-

vono dalla perversione di qualche idea, o con essa si legano ;
allora

T effelto che dicevamo si verifica anche nel giro dotlrinale, e si veg-

gono sorgere scriltori d' iniquila e di bugia ;
i quali in altri tempi

stavano appiattali e nascosi
, ingegnandosi al piu di diffondere nolle

tenebre e tra pochi adepti il loro yeleno. Questo altresi sta ora avve-

nendo in Italia
;
e le infeliti nostre conlrade si veggono ammorbalc

da maestri di pestilenza ,
che coi perversi loro scrilli fanno man

bassa sopra quauto ci ha di piu vero
,

di piu santo
,

di piu reve-

rendo.
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Se noi volessimo lutte prendere a confutare coteste sozze scrit-

lure, ne a noi ne al lettore basterebbe la pazienza ;
e lo spazio stes-

so del periodico ci verrebbe meno. Pure a quando a quando ci fac-

ciamo a discorrere di qualcuna per awertire i semplici ,
nelle cui

mani per avventura capitasse, e metterli in guardia delle altre
-; giac-

che tulte ripetono sempre presso a poco lo stesso.

Ora tra la lutulenta iarraggine di tali scritti ci e qui piaciuto dar

la preferenza all
1

annunziato di sopra, per essere piu aperto nel ma-

nifestare lo spirito ereticale ond
1

e invasato. Nel che now istaremo a

eonfutare tutte le menzogne , gli errori storici , le interpretazioni

stravolte di testi
,
le false teoriche in materia di religione e di poli-

tica, onde esso e gremilo. Cio sarebbe un non finirla si preslo. Ci

soffermeremo alia sola sua idea capitale ;
ed anche con cio solo il

lettore ne avra abbastanza.

Scopo delVanonimo libello (giacche Tautore pare che abbia avuta

vergogna di manifestarsi alF aperto) si e di mostrare che il Papa col-

F acquistare un regno temporale e degeneralo dalla sua naissione di

Papa ;
e non s' accorge Y Autore ch con cio egli vien-e a logliere

presso i Caltolici ogni aulorila alia sua parola. Imperocche se a sen-

no suo i Papi hanno da undid secoli perdula la Fede 1
;
se hanno

trasformata la catledra di verita in bigoncia di menzogna, e le chia-

TI del cielo in chiavi dell' inferno 2
; bisogna dire che la Chiesa e

1 Convien conchiudere con questo dilemma: o ilVangelo non diceil

yero (e cio sostenere sarebbe, non che eresia, empieta), o i Papi non han-

no fede. . Pag. 6.

% La cattedra di verita e trasformata in bigoncia di menzogna, le be-

aedwioni in anatemi^ Tacqua lustralein polvere e milraglia, la chiavedel

eieio in doppia chiave d* inferno . Pag. 46.

L1

Autore avrebbe dovuto considerare che 1'uso di anatematizzare e ma-

ledire chi ne ha il merito e antico nella Ghiesa fin dai tempi di S. Paolo
;

il quale anatematizzo Tincestuoso di Gorinto, dandolojn potesta del dia-

volo. Un tal diritto sorge evidentemente dalle parole di Gristo, colle quail

died'e aS. Pietro la facolta non solo di sciogliere ma eziandio di legare, cioe

non solo di assolvere e benedire, ma ancora di condannare e maledire. E

te TAnonimo e sacerdote, il che noi non crediamo, dovrebbe ricordarsi

che nella sua ordinazione il Vescovo proffer! queste parole : sia benedetto

tutto cio che tu benedirai, e maledetto cio che maledirai. It che vuol dire

che nella dottrina della Chiesa 1' autorita eziandio del semplice prete e ordi-



204 RIVISTA

crollata, essendosi smossa la sua pielra fondamenlale, e che le porte

dell' inferno sono prevalule conlro di cssa. Or polrebbe pcnsarsi

un'eresia piu sraaccata? L'Aulore adunque si dichiara da se slesso

erelico, siccome quegli che non crede airindefellibilila della Chiesa
;

e nn uomo tale polra bensi bestemmiare a sua posla ,
ma non tro-

vera mai ascollo presso chiunque rilenga tullavia briciolo di Fede.

Ma vediamo come dimoslra TAutore quesla degenerazione papale

prodotta dall' acquisto del poler temporale. 11 Papa, egli dice
,

di-

\enendo re, non imita piu Gesii Cristo, giacche Gesu Crislo nacque

e visse povero e mori sulla croce
;
e il Papa al conlrario, se e re, e

ricco e siede sul Irono 1. Povera tesla ! Primieramenle, quand' an-

chc fosse vero die il Papa coll' esser Principe temporale manca alH-

mitazione di Cristo (il che tra breve moslreremo csser falso) ;
non-

dimeno da tal premessa non iscenderebbe quella conseguenza che

il Papa e degenerate dalla sua missione. Imperocche la missione del

Papa, a parlar propriamente, non e di imitar Cristo nelPesercizio delle

virtu, ma di rapprescnlarlo neir aulorita, e tcnerne le veci quaggiu

nel reggere e governare la Chiesa. L' imilare le virlu di Crislo e

nata non solo a benedlre, ma altresi a maleclire, secondo i meriti. Quanlo

piii quella delVescovo? Quanto piu quella del Papa ? E cio einchiuso nel

concetto stesso di autorita; la quale impo'rta il diritlo corae di premiare i

buoni e assolvere gl'innocenti, cosi di punire i catliv'r e condannare i

colpevoli.

II diritto poi di usare la polvere e la mitraglia, quando la giustizia e

la necessita lo richiede, e venuto nella Chiesa insieme col poler tempo-
rale. Giacche il Ponteflce divenendo Re, acquisto lutti i diritti delf auto-

rita sovrana
,
tra i quali ci e quello di adoperare la spada e far guerra

quando una giusia cagione lo domanda. Sarebbe bella, se il Papa potesse

esser re, ma a patto che ognibirbante polesse impunemente ribellarglisi,

e ogni ladrone potesse venire colle armi a usurpargli lo Stato e straziare

i suoi sudditi fedeli ed onesli (
come sta avvenendo a' giorni nostri) senza

cbe egli avesse il dirilto di opporgli resistenza. Si badi bene peraltro che

nel Papa un tal diritto e slato semplicemente una giunta non una conver-

sione della precedente autorita spirituale.

1 E noto, notissimo come nacque, come visse, come mori Gesii Cri-

sto. Un presepio fu la sua culla, una slalla la sua prima abitazione; si nu-

tri d' elemosine ; vest! solo una tunica, non coperto il capo, nudi i piedi,

senza scarsella, sempre povero e facendo del bene a tutti. Pag. 3.
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missione di tutti i cristiani, Papi o non Papi, chierici o laid, che essi

sieno; i quali, secondo la diversa condizione, in cui si trovano, deb-

bono sforzarsi per quanto possono di ricopiare in se slessi quel divi-

no esemplare. Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exem-

plum ut sequamini vestigia eius. Cos! scrivea il Principe degli Apo-

sSoli S. Pietro parlando ai fedeli 1. Se taluno, Papa o non Papa,

trascura questa imitazione
,

fa male
;
ma non per questo perde la

fede, o Fautorila di cui einvestito. Dov'anche siavverasse un Papa

di coslumi al tutto dissimili dagli esempii di Cristo, sarebbe al certo

uno scandalo; ma non per questo scemerebbe in nulla F autorita

divina che gli fu data, e noi dovremmo prestargli la stessa obbe-

dienza, e al suo grado la stessa riverenza, che se egli fosse un Santo.

Imperocche noi non obbediamo e veneriamo il Papa per le sue virtu

personali (benche anche queste meritino rispelto) ,
ma bensi per la

dignila, ond' e investilo, di Vicario di Cristo sopra la terra. Sotto un

tale aspello , qualunque sieno i suoi costumi
, egli merita sempre il

titolo di santissirno Padre
,
e ogni fedele si stima beato di baciargli

devolamenle il piede.

Ma e poi vero che i Papi, divenendo re, son degenerati dalF imi-

tazione di Cristo? Cio potrebbe intendersi in due modi : o perche

F autorila regale di natura sua si oppone all
1

imilazione di Cristo, o

perche ci si oppone per qualche peculiare ragione nella persona del

Sacerdote. La prima parte e una pretta scempiaggine ; giacche se-

condo essa niun Re potrebbe salvarsi F anima, e noi abbiamo un

gran numero di Re che non solamente anclarono salvi, ma merila-

rono altresiFonor degli altari. II che vuol dire che essi, benche tra

le ricchezze e sul trono, non solo imilarono Crislo, ma lo imila-

rono in grado eroico. La stessa osservazione basti a smentire la

seconda parte del dilemma. Imperocche a muovere da S. Gregorio

Magno ,
vero fondatore della sovranit& ponlificale ,

non meno di

diciolto Papi meritarono Faureola di Santi. Essi sono il prefato Gre-

gorio Magno, Bonifacio IV, Diodato, Martino I, Vitaliano, Agatone.

1 I Petri II, 21. Noi non sappiamo se lo scrittore anonimo abbia mai

riflettuto a questa verita e se si studii cTiniitar Gesu Cristo. Ma da quello

che e manifesto dal suo libro sembra che piuttosto egli si sia data la mis-

sione d
1

imitare i Giudei, insultando Cristo nella persona del suo Yicario.
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Leone II, Gregorio III, Zaccaria, Paolo I, Leone III, Pasquale I, Ni-

colao I, Leone IX, Gregorio VII, Celeslino V, Benedetto XI, Pio V.

Gli altri poi, fatta qualche rarissima e molto dubbiosa eecezionc, ri-

fulsero generalmente di si specchiata ed eroica perfezione, da abba-

gliare lo sguardo d'ogni piu severe indagatore. Curiosa degenerazio-

ne per verita dell' imilazione di Crislo, la quale produce frutti di

yirlu si meravigliosi e sublimi 1.

Impari dunque FAndnimo che il seder sul trono e il posscdere

ricchezze non si oppone ne pel laico ne pel sacerdote alFimitazione

di Cristo
; quante volte si serbi neir anima vera umilla e poverla di

spirito, e tulto Y esterno splendore si accelti come dovuto non a se

medesimo in quanto alia propria persona, ma alia dignila del grado

che si sostiene.

L' Anonimo con erudizione da pedanle ricorda molli luoghi del

imovo Tcstamenlo, nei quali s'inculca il disprezzo delle ricchezze c il

distacco dalle cose terrene 2. Ma torna qui la medesima riflessione

1 L1Anonimo si sforza a potere d'infamare la memoria di molti Pontefi-

ci, non esclusi i canonizzati dalla Ghiesa, come S. Gregorio YII e S. Pio

V. Ma costui e tanto perito della storia eeclesiastica, che riporta il Cardi-

nale Giuliano ai tempi del prefato S. Gregorio VII (pag 25) facendogli

cosi anticipar quattro secoli.

2 San Paolo, nella sua ai Colossesi, avverte tutti indistintamente con

queste parole : Abbiate pensiero delle cose di lassii, non di quelle della

terra (III., 2) . San Giovanni nella sua prima ha queste sentenze : Non

vogliate amare il mondo, ne le cose del mondo. Se uno ama il mondo, la

carita del Padre non e in lui (II, 15) . San Luca tuona cosi : ... guai

a voi o ricchi (VI, 24) ; e nel cap. XVI, 22 : Or avvenne, che il men-

dieo mori e fu portato dagli Angeli nel seno di Abramo. Mori anche il'

ricco e fu sepolto nelP inferno . Nel Vangelo poi di san Matteo si legge:

Siate perfetti, come e perfetto il Padre vostro, che e ne'cieli (V, 48) ;

e piii sotto : Se vuoi esser perfetto, va, vendi cio che hai e dallo a'po-

reri, ed avrai un tesoro nel cielo (XIX, 21) ; e, per contrario , sog-

giunge : In verita vi dico, che diflicilmente un ricco entrera nel regno

de'cieli (ivi, 23) ;
e fmalmente: E piii facile per un cammello il passare

per la cruna d
1

un ago, che per un ricco 1'entrare nel regno de
?

cieli (ivi,

54) . E queste ultime cose il divino Maestro dicevale ai suoi Discepoli

stessl. Anzi pronunzio quale espresso comando agli Apostoli queste paro-

le registrate dal medesimo san Matteo nel suo vangelo : Non vogliate

avere ne oro ne argento, ne danaro nelle vostre borse : ne bisacce pel
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falta di sopra. Quest! e simiglianli testi riguardano non il solo Papa

ne i soli ecclesiastic!, ma generalmente lutti i credent! in Gristo. E

pero se dovessero interpretarsi nella sciocca maniera, nella quale

FAnonimo li applica al Papa, verrebbero a condannare air inferno

chiunque possiede qualche cosa a questo mondo, e scioglierebbero

del tutto la sociela umana, vielando ogni preminenza d'ufficio. Ma

eke andiamo pretendendo dal nostro libellista giusiezza di raziocinio,

se egli mostra -bene spesso di non capire quello che dice ? Siane

esempio quel luogo, nel quale dopo aver sostenuto che i Pap! non

hanno piu la fede; passa a investigare se almmo 1 hanno la speran-

za e la carita
; quasiche la speranza e la carila possano sussistere

senza la fede.

Senonche sembra che F Autore si accorga final mente del vagare

che fa fuori della quistione e cerca di rimettersi in via. Ma dunque

ora di che si tratta? Se il Papa pub essere Re 2. E risponde reci-

samente di no, per essere la congiunzione delFautorita regale nella

persona del Pontefice
,

contraria agF insegnamenti di Cristo e alia

doltrina del Yangeio. Ma con cio egli non fa altro che mettere sem-

pre piu in mostra il suo spirito erelicale. Imperocche egli cosi non

riprova una tal congiunzione dal lato della opporlunila e della con-

gruenza, sotlo il quale aspetto (benche molto temerariamente
) po-

trebbe alcuno abbracciare la parte negativa, senza cadere in aperta

eresia. Ma egli la riprova dal lato della moralita
,
elevando la qui-

stione a quistione di massima in genere di costumi. Ora, percioc-

che la Chiesa da almeno undici secoli a questa parte, non solo ha

comportata Tunione del poter ternporale collo spirituale nella persona

del Pontefice
;
non solo Y ha creduta lecita; ma Tha creduta altresi

convenienlissima al Ponlificato romano e necessaria al libero eserci-

viaggio, ne due vesti, ne scarpe, ne bastone, imperocche merila Topera-

io il suo sostentamento (X, 9) ;
e nel cap. sasto (19-20-30) : Non v' ac-

cumulate tesori in terra,, dove la ruggine e le tignuole li consumano, e i

ladri li dissotterrano e li rubano; ma riponete i vostri tesori nel cielo, do-

ve non e ruggine, non tignuole che li consumino, non ladri che li dissot-

terrino e li rubino. Perocche dove e il tuo tesoro, ivi e ancora il tuo

cuore Pag. 5 e 6.

I Pag. 6. 2 Pag. 13.
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zio del suo aposlolico minislero, e Fha difesa con ogni mezzo,

non escluse le armi spiritual! clegli analemi e delle censure canoni-

che ;
ne seguirebbe, giusla Y Autore, che la Chiesa universa, da al-

meno undici secoli a quesla parte, si e messa in opposizione agl
1

ifi-

segnamenti di Crislo ed ha disconosciuta la doltrina evangelica.

Essa dunque , giusla Y Autore
,
non e piii colonna e sostegno della

verila
,
come ci assicurava TApostolo

1
;
e le por.le dell' inferno pre-

valsero contro di lei, rcndendo vana la promessa di Cristo 2. Ecco

)a bella dottrina che si ricava dal noslro Anonimo ! E coslui osa par-

lare ai cattolici
,

c si professa callolico ? Ma non e da prenclerne
4

meraviglia. Imperocche egli si professa cattolico a modo suo
;
cioe

per guisa, che il supremo trihunale intorno a do, die e conforrae o

no alia dottrina evangelica non sia piu la Chiesa
,
ma il suo private

cervello. Noi , egli dice
, rispetliamo i veri dogmi, ma non quellf

anomali del cieco arbitrio e di un novello paganesimo 3. Avete

inteso? Non bisogna alia cieca stare alle decisioni della Chiesa in

fatto di doltrina. Giacche in esse ci ha dei veri dogmi, e dei dogmi
anomali del cieco arbitrio e di un novello paganesimo. Bisogna sce-

verare gli uni dagli allri
; per rispeltare i primi e rifiutare i second!.

E chi fara la cerna ? La testa del nostro Anonimo
;

couforlala ai

piu da qualche auloril& del Pelrarca, .deir Autore del Ricciardelto r

del Nicolini e di altri che la pensino come lui. Vero.e che egli cita

allresi alcuni lesti della Scrittura. Ma chi e il legillimo intcrprele di

questi tesli? Chi ne giudica in ultimo appello? La Chiesa no
; giac-

che essa ha gia sutTicienlemente manifeslato il suo giudizio intorna

alia licitudine e convenienza del poler temporale del Papa ;
il qua?

giudizio e dal nostro caltolico autore annoveralo Ira i dogmi ano-

mali del cieco arbilrio e del novello paganesimo. II legillimo inlcr-

prele adunque ,
il giudice supremo del senso inteso nei tesli della

Scritlura, e
,
torniamo a ripetere, la testa deir Anonimo e di quell!

della sua fazione. Or se tornassero in vita Lulero e Calvino ,
nou

si acconcerebbero di buona voglia ad esser callolici in qucsta fog-

1 EcclesiaDei vivif columna et firmamentum veritalis. lad Timoth. Ill, 15.

2 Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam et

tae inferi non praevalebunt adversus earn. Matlh. XVI, 18.

5 Pag. 41.
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gia ? Ecco dunque a die mena un pazzo patriottismo e una sbriglia-

ta passione polilica. Ed ecco come cliiunque ama di serbare illesa

la fede, dee tenersi suir avviso neir imbatlersi in siffalti libriccialtollT

acciocche non sieno travolli a pensare da protestanti , quasi senza

avvedersene.

I caltolici
,
dice sapientemente monsig. Pavy, Vescovo di Alge-

ri, slieno bene in guardia ;
die la liberta di pensare e di dire fa

sbucciare ogni di nuovi sofismi e paradossi ,
di cui il falso bagliore

seduce un gran nuraero di fedeli
, esposti per cio slesso a cadere r

intorno al polere temporale del Papalo, in condannevoli errori. Met-

tiamo in prima riga quello die prodama Tincompatibilita del potere

spiriluale col poter temporale ,
e che per conseguenza nega alia

Chiesa il diritlo di possedere. Questo falso principio e stato formal-

mente condannato diverse voile, e segnatamente daiConcili ecume-

nici di Goslanza e di Trenlo, e da diverse Bolle dei Sommi Pontefici. .

Esso dunque e un'eresia.

Un secondo errore gli va di cosla. Affermare che la Sovranitk

temporale e inutile al libero esercizio del potere spiriluale e che es-

sa e un fardello pericoloso al Papato ,
si e contraddire formalmenle

al leslo delV insegnamenlo di numerosi Concilii parlicolari tenuti in

Francia, non ha piu die dieci anni, e alle parole espresse delle En-

cicliche papali, in cui quesla unione dei due poteri e dichiarata ne-t

cessaria. QuelF errore dunque e un'opinione prossima alFeresia.

Egli e piu che un errore
; egli e un sacrilegio di dollrina

,
l\

r

pretendere die i popoli degli Stali romani possano, quando lor piac-

cia
, escguire per la rivolta la loro separazione dal Governo tempo-

rale del Papalo. Cio sarebbe il rovesciamenlo di tutli i principii dl

subordinazione consacrati daU'Evangelio, e di tutli i dirilti acquisiti

per le vie piu legillime. Sarebbe la sosliluzione dei principii di di-

sordine ai principii di ordine pubblico ;
la consecrazione della piii

odiosa rivoluzione
;
la provocazione al disprezzo ,

air odio
,
allo spo-

gliamento dei diritti piu sacri
;
sarebbe il Socialismo inlrodolto nella

polilica ;
sarebbe il riso di Salana tradotlo in assioma.

Quale temerila non sarebbe dunque per un prete o per un sem-

plice fedele il pronunziarsi senza esllazione in favore della cessione

Serie IV, vol. VIII. 14 42 Ottobre 486Q



210 RIVISTA

forzata dei Papi a una parte del loro Stati ereditarii, quando colesti

Papi ban fatto giuramento solenne di conservarne ttntegrita, c quan-

do il mondo catlolico lutlo intero circonda la loro resistenza co' suoi

omaggi e co
1

suoi incoraggiamenti?

Infine sarebbe insigne vilt& arrossire della sventura dei Papi 7

quando questa sventura fosse T effelto della \iolenza esercitata con-

tro la loro maesla regale ;
ed usar connivenza coi loro nemici sotto

pretesli piu o raeno speciosi d' interesse pubblico ,
di abusi da rifor-

mare, o di tranquillity del paese
1

.

I Qut les catkoliques y prennent garde , la liberte de penscr et de dire

fait eclore ckaque jour des sophismes et des paradoxes , dont le faux eclat

seduit un grand nombre de fideles, exposes par la mdme, a tombcr, au sujet

de la papaute tcmporclle, dans des erreurs condamnables . Meltons en pre-

miere ligne celle qui proclame I'incompatibilite du pouvoir spirituel avec le

pouvoir temporel, et qui, par suite, refuse a VEglise le droit de posseder.

Ce faux principe a ete formellement condamne a diverses reprises ,
notam-

ment par les Conciles oecumeniques de Constance et de Trtnte, et par diffe-

rentes bulles des souverains pontifes. C'est done me heresie.

Une seconde erreur suit de pres la premiere. Affirmer que la souverainete

temporelle est inutile au libre exercice du pouvoir spirituel et qu'elle est

me*me un fardeau dangereux pour la papaute, c'est contredire formellement

le texte de Fenseignement des nombreux Conciles particuliers, tenus en Fran-

ce, il n'y a pas plus de dix ans , et les paroles expresses '-des Encycliques

ok cette alliance est declare'e necessaire. C'est done une opinion qui appro-

che de 1'herene.

II y a.plus qu'une erreur, il y a un sacrilege de doctrine , a pretendre

que les peuples des Etats romains peuvent operer quand il leur plait , par
la revolte, leur separation du gouvernement temporel de la papaute; c'est le

renversement de tons les principes de subordination consacres par PEvangile
et de tons Us droits acquis par les moyens les pins legitimes. C'est la sub-

stitution des principes de desordre aux principes d'ordre public; c'est la

consecration de la revolte la plus odiense; c'est la provocation au mepris ,

a la home, a la spoliation des droits les plus sacres ; c'est le socialisme in-

troduit dans la politique ; c'est le rire de Satan traduit en axiome.

Quelle teme'rite n'y aurait-il done pas pour un pfdtre ou pour un simple

fidele, a se prononcer, sans hesitation, en faveur de la cession forceepar les

papes d'une pnrtie de leurs Etats hereditaires , quand ces popes ont fait le

terment *olennel d'en- conserve I'integralite, et quand le monde catholique,
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Ecco le sapient! parole cTuno dei maestri in Israele, (Tun illustre

Yescovo, che per dovere del proprio ministero parla ai fedeli. Esse

yalgono qualche cosa di piu ,
che le sozze diatribe

,
le calunnie T

i paralogismi, gli strafalcioni storici e le ereticali massime d'un Ano-

mmo, che nel pubblicare le sue bestemmie ha avuto perfmo vergo-

gna di far conoscere il proprio nome.

Nondimeno quanli incauti vi saranno, massimamenle giovani ;
i

quali come privi di soda scienza e deboli nella fede e ammaliati da un

patriottismo, inteso alia pagana, a cui non son pronti di sacrificare

onore e coscienza
,
nell' abbattersi in tali scritturacce

,
si lasceranne

abbacinare per trovarle conformi alia passione che presentemente li

agita ! Senonche il sapientissimo Iddio
, per togliere a costoro ogni

scusa d
1

incolpevole ignoranza ,
ha provveduto un mezzo potentis-

simo e patentissimo ,
affine d

1

illuminare chiunque non voglia vo-

lontariamente chiudere gli occhi alia luce. In quest! giorni verti-

gtnosi, in cui tanti maestri di menzogna sarebbero sorli ad ottene-

brare le menti dei fedeli
,
intorno alia quistione del poter iemporale

dei Papi , egli ha voluto che tullo intero T Episcopate del mondo

cattolico
,
con alia testa il Sommo Pontefice

,
vale a dire tutta la

Chiesa insegnante , sorgesse contemporaneamente a dar solenne

senlenza sopra un tal punto. Questa solenne sentenza di tutta la

Chiesa insegnante e resa di pubblica ragione per via della slampa ;

ed essa e come un luminosissimo faro sollevato dinanzi agli occhi

di tulti
,

in questa tempestosa nolte delle presenti agitazioni politi-

che 1. A un lal faro basta volgere la vista per non errare. Chi non

tout entier , entoure leur resistance de ses hommages et de ses encoura-

gements I

Enfin, il y a Idchete insigne a rougir de I'infortune des pontifes romainsr

quand cette infortune est le resultat de violences exercees contre leur majesle

royale, et de conniver avec leurs ennemis, sous des pretextes plus ou moins

spetieux d'interet public, d'abus a reformer on de tranquillite dupays. Es-

quisse d
r
un traite sur la souverainete temporale du Pape. Deuxieme partie

th. VI.

1 Di questa Insigne collezione sono usciti ^gia a luce pel tipi della Ct

mlta Cattolica i tre primi votumi : vale a dire I'Episcopato italiano;
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la volge, o volgendovela vi ripugna, non ha scusa che basti a sca-

gionarlo. Qui non si tratla della sentenza di un privalo dottore, o di

un Vescovo, o di un Concilio parlicolare e neppure del solo Sommo

Pontefice
,

il quale nondimeno anche solo basterebbe
;
ma si tralta

della Concorde sentenza di tulli i Vescovi del mondo in unione del

loro Capo supremo ,
e pero si tralla della piu universale e manife-

sta espressione di tulla la Chiesa insegnante. Chi pensa diversa-

raente da siffalla espressione ,
senza dubbio non ascolla la Chiesa

;

e chi non ascolta la Chiesa e gia condannalo da Cristo : Si Eccle-

siam non audierit , sit tibi sicut ethnicus el pubiicanus
1

. A che

vale adunque il tanlo scribacchiare e sproposilare in questa maieria?

La Chiesa ha parlalo ;
e dove la Chiesa ha parlalo, ogni conlroversia

e finita : causa finita est. Intendano cio quelle teste voltabili e sceme

di senno, che in cambio di ascollare la Chiesa e il suo supremo Mae-

stro, si danno facili a porgere orecchio ad ogni piu audace banditor

di menzogna. Ai quali crediamo di rivolgere da ultimo queste giu-

ste rampogne deirAligbieri.

Siate, crisliani, a muoverYi piu gravi ;

Non siate come penna ad ogni vento
,

E non crediate che ogni acqua vi lavi.

Avete il vecchio e '1 nuovo Testamento
,

E '1 Pastor della Chiesa
,
che vi guida ;

Questo vi basti a vostro salvamento.

Se mala cupidigia altro vi grida,

Uomini siate e non pecore matte
;

Sicche il Giudeo tra voi di voi non rida.

Non fate come agnel che lascia il lattc

Della sua madre c semplice e lascivo

Seco medesmo a suo piacer combattc 2.

tcopato francese, UBelgico, I'Elvetico; F Episcopate* del? Impcro tfAustria,

FAlemanno, I' Olandese. II quarto che contiene le dichiarazioni dell
1

E~

piscopato spagnuolo e sotto i torchi
; e ad esso seguiranno gli altri ch

racchiudono le dichiarazioni degli altri Episcopati dell' Orbe cattolico.

1 MATTH. c. XVIII, 17.

2 Paradiso canto V.
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Checche la mala cupidigia di sfrenala liberta e di non sappiamo

qual sogno di grandezza pagana vi grida in contrario; se voi non vo-

lete comporlarvi da pecore matte, non lasciale il latle della -rostra

madre la Chiesa
,
cioe i suoi divini insegnamenti , per here veleno

propinatovi da maestri di peslilenza.

v|
'

H&^itoi^^cii -wJ!)^!' MM

SuUordinamento dello Stato, Discorso di AITGUSTO GORI Firenze

tipi Cellini 1860.

Quando per le leggi e per le pubbliche istiluzioni, tutli dal primo

airultimo di un popolo si persuadono (Fcsser. chiamati a governare

10 Stalo, e naturalissimo il formicolare di mille opuscoletti,ciascuno

dei quali e come il programma di un Ministro in erba ove 1'Aulore

promelte ogni bene a chi docilmente gli si dara per seguace e sud-

dito. Non e dunque meraviglia se Y autonoma Toscana ribolle an-

ch'essa di talioperette poliliche, mirabilmente opportune aspargere

la confusione nei cervelli e il tumulto negli affelti.

II discorso del signor Gori entra in quesla calegoria : esso ci fa

sapere in qua! mpdo dovra essere ordinato lo Stato per otlenere Tap-

provazione del ch. Autore. E questo egli spiega nel terzo paragrafo

Bumerando accuratamente di quanli ufiicii ed ufficiali debba se-

oondo lui comporsi la rele burocratica necessaria a ben contenere i

citladini nelle vie della liberta.

Poco propensi come siamo a cotesti ceppi di Govern i meccanici

non istaremo ad esaminare il valore di tulte le susle che T autore

yorrebbe introdurre nel suo
;

il quale ci sembra poco diverso dagli

altri nei singoli ordegni ,
c agli allri conformissimo nei piincipii

end
1

e animato. E tanto piu volenlieri trapassiamo su questo, quan-

to e per noi piu inevitabile resaminarne i principii fondamentali in

quella traltazione che abbiamo per le mani della liberla in economia.

Avremmo credulo che i due primi paragrafi dovessero contenere

11 raziocinio filosofico col quale si motivassero le prescrizioni del ter-

zo. Sembra peraltro che TAulore noa abbia voluto assumere un tal
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compito; abbia anzi riconosciuto I
1

impossibilita di conncttere rigoro-

samente le conseguenze praliche ai principii specolativi : poiche ri-

conosce egli stesso (pag. 38-) che quando dai principii gcnerali si

scende a qualche formola posiliva, mille forme diverse possono giu-

dicarsi coi principii medesinii, onds vana speranza sarebbe quella di

soddisfare a tutti.

Lasciamo dunque in disparte il tipo burocratico e contentiamoci

di dare un'occhiata alle teorie poliliche, non per far conoscere il li-

bereolo che non esce, come dice egli stesso
,
dalle vie ballute, lor-

nando su cio che era gia stato ripetulo a sazieta (pag. 38); ma per

avere occasione di ricordare utili verila o consenlile o comballule

dalF Aulore.

E tra le consenlite prinaa ci si presenla quella gravissima e veris-

sima doltrina
,
confermala da lui colle parole del Carrel e del Mon-

tesquieu , ogni ordinamento di governo doversi sludiare sui prece*

denti
, sugli interessi

,
sui falli

,
sulle disposizioni di ciascim popolo,

e non gia improvvisarsi ,
ne prendersi ad imprcsiito da altri popoli.

11 quale aforismo, ribadito piu esplicitamente a pag. 12, condanne-

rebbe in cinque linee e F impresa del Montesquieu che col suo Spi-

rito delle leggi null
1

altro pretese finalmenle che trasfigurare in in-

glese il: governo di Francia. e tulli i successivi rivolgimeati doll
1

Eu-

ropa meriggiana che furono sempre misere scimmiature della Fran-

cia alte ad alterare V indole e le tradizioni dei popoli ,
ma incapaci

<fi dare al loro ordinamento una solida base ed una esistenza libcra

e tranquilla. Non sappiamo se a tal condanna implicita sottoscrive-

rebbe esplicilamenle il signor Augusto Gori
;

il quale probabilmen-

te non avverti ch' egli riprova con cotesta senlenza lutta la partc

pratica del suo libretto.

Infalti ignora egli che ciascuno dei popoli italiani che sono oggi

giltati nel crogiuolo di ogni vessazione per fonderli in unila
,
ebbe

fihora precedenti , interessi fatti, disposizioni al tullo diverse dagli

altri? Chi puo assomigliare la gentile Toscana col rubesto e bellicoso

Piemonte? Come potranno lestesse leggi convenire alia grassa e pa-

cata Milano
,

al fervido e brillante abitatore di Napoli ,
all

1

iracondo-

Siculo
,

al Sardo ancor semibarbaro ? Formare per tutti cosloro un
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tipo unico di governo egli e precisamente un disdire col falto cio

che nel primo foglio egli stabilisce come principio : egli e un cozzare

colla natura e contraddire se medesimo : il suo principio e vero
.,

T applicazione e falsa.

Non meno lodevole e il biasimo da lui inflilto (pag. 7 e seg.j

a quella aberrazione delle recenli costituzioni di ammettere
,
che

dalla vita privata possa di slancio passarsi alle funzioni legislative

dello Stato
,

cioe dal nulla al tutto
,
senza che T individuo abbia

avuto occasione e maniera di dar prova della propria capacila. . . .

quasi poi il popolo dovesse accordare la sua fiducia a priori, per

semplice presupposto , quasi per divinazione .

Loderemmo volentieri anche quell
1

amore di liberta per cui TAu-

tore vorrebbe abolire il centralismo della istruzione e sosliene, es-

sere questa il pin sacro dovere della famiglia, e alia legiUima e na-

turale autorita del padri di famiglia doversi lascmre tutla la re-

.sponmbilita dell'ufficio il pm intimo della vita (pag. 25.). Si, questo

sentimenlo sarebbe lodevole se non soitentrasse ben presto a tra-

viarne le idee 1'aspetto spaventevole dei corpi morali che formano

per ogni liberate una versiera
,
un orco che lo fa uscire dai gan-

gheri. Al pensare che T insegnarnento , datagli la liberla potrebbe

essere invaso dai corpi morali, il pover
1

uomo abbrividisce : ne tro-

va altra via di consolarsi che il ricordare polersi coteste associazio-

ni abolire dal Governo, e dal Governo dipendere ogni loro esisten-

za. Dottrina ugualmentc lirannica nell
1

ordinc civile ed empia nel

religiose. Neir ordine civile si viene a far si che il cittadino debba

-chiedere al Governo una positiva licenza ogni qualvolta se gli pre-

^enta Foccasione di stringere cogli altri rekizioni amichevoli per

concorrere al bene universale : quasi non bastasse al Governo per

difendere Tordine pubblico quel diritto die indubilatamente gli com-

pete di reprimere e punire ogni delitto, chiunque sia, morale o fisi-

ca, la persona colpevole.

Nell' ordine religiose poi il concedere al Governo il diritlo di ac-

cettare o ricusare
,

sostenere o abolire i corpi morali
,
conduce a

quell' assurdo
, vagheggiato sempre "dalla tirannia liberalesca di

mettere la Chiesa, corpo morale anch' essa, con tutte le sue divine
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ed ecclesiastiche istituzioni
,

alia discrezione tirannica dei Govern!

temporal! : i quali ogni volla che la trovino meno arrendevole allc

volubili loro idee, alle istituzioni anticattoliche, ai comandi ingiusti

e perniciosi verrebbero cosi licenziali ad abolirla
; o, poiche questo

non riuscirebbe, a perseguitarla.

Abbiamo delto di alcune proposizioni lodevoli nella sostanza. Ma

i difelti che abbiarao dovuto uotarvi sono si rilevanli che possono

dare una giusta idea di quanto sia, non solo leggiero e triviale, ma

anche positivamenle viziato lo spirito di questo libercolo. Se taluno

volesse farsene un concetto anche piu chiaro
, questo solo aggiun-

geremo che,secondo lui, Fdutorita vera e nell'ingfgno (pag. 4) : il

che moslra ch'egli non comprende che cosa sia autorila. Soggiun-

ge poscia che consistendo questo nelle facolta razionali dei miglio-

ri, ne 'conseyue ehe la maggior possibile partecipazione di essi alle

pubbliche faccende e il modo onde senza scosse e senza violenze i

popoli facciano il loro cammino nelle vie delta virlu e della civilta

(pag. 5).

Vede qui il leltore compcndiala in poche parole la solila dottrina

dei moderali che allribuiscono il governo del mondo al valore del-

Fingegno. Una tale dottrina ha naturalmente molte altralliye per

uornini di penna ,
i quali in materki d

1

ingegno non sogliono cre-

dersi inferiori a niun altro. Quali prove abbia fatle coleslo Governo

10 vedemmo da sessant'anni in qua e sliamo vedendolo tullora ne-

gli orrori e nei tradimenli dcllo scompiglio italiano. Chi scorre col-

Tocchio la penisola fumanle del sangue degli assassinii e delle bat-

taglie si persuadera facilmente che un po' di buon scnso c soprat-

lutto di probita farebbe a vanlaggio della societa prove migliori cb

11 genio dei poeti e Taccortexza dei traclilori politici.
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Nuovo sistema di tastiera e musicografia proposta dalTJng. VALEN-

TINO ARNO. Un volumelto di pag. ol con N. 4. tav. Torino

stamp, di compositori tipografi 1860. * H

IT opuscoletto del ch. Ingcgnere Arno si divide in due parti, se-

condo i due oggelli da lui contemplali: il primo dei quali e per lui

il principale e propone delle variazioni notabili alia costruzione del-

le tasliere. Mutate poi quesle egli e condollo a proporre mutazioni

anche nella musicografia, affinche essa si acconci alle mutazioni del-

la tastiera. E egli sperabile che I'invenzione venga accettata dai mu-

sici ed enlri nella pralica universale ? Gonfessiamo diavernegravis-

simi dubbii che spieghererao in poche parole.

Non possiamo negare esservi dello difficolla nel maneggio della

tastiera odierna pel portamento della mano, reso assai complicate

dalla varied dei tasli nalurali e dei rispeltivi loro accident! (lasti

bianchi e neri) . E lestimonii evidenli di tale difficolla sono i tanti

melodi diAdam, Asioli, dementi, Cramer, Czerny, Thalbcrg e di

tanli allri grandi maestri che vengono sludiali con immenso Irava-

glio dai principianti di pianoforte.

Per occorrere a tale difficolla due mczzi vengono proposii dal-

TAulore. 11 primo sarebbe di renders la tastiera scorrevole per gui-

sa che uno stesso taslo possa farsi corrispondere a ciascuna dellc do-

dici note della scala cromatica. Ogni pezzo di musica potrebbe cosi

stionarsi in tutti i dodici modi senza cambiare il portamento di ma-

no
; [il

che riuscirebbe comodo al suonalore e mblto piu al cantauie

alia cui voce potrebbe con somma facilila acconciarsi, alzato od ab-

bassato, Taccompagnamento stromentale. E questa mutazione crede

FAutore facile ad indursi in qualunque degli stromenti a tasto oggi-

di usitali.

L' altro modo poi ch' egli propone, introdurrebbe nella tasliera

grandi \ariazioni che sarebbero lunghe a spiegarsi e che chi vuole
j

potra leggere nel libretto medesimo. A noi basti il dire che TAutore
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vorrebbe congiungere o due o Ire o anclic quallro ordini di tasti, il

che richiederebbe pel suonalore una tolale mulazione di mclodo.

Ma sarebbe poi grande il vanlaggio si deir una come dell
1

allra

mutazione? In quanto alia prima la crederemmo per cerlo assai co-

moda ai pochi csperti nel maneggio della tastiera. Ma se quest! do-

vessero accompagnare il canlo
,
come polrebbero a simili trasporti

aceonciarsi le voci? 11 dare poi ai principianli questa agevolazione

ridonda per ultimo in loro svantagglo ,
si col ridurli all' incapacila

di suonare gli slromentl consueli
,

si col nascondere o mascherare

tulto T artificio dclle modulazioni.

In quanto poi alia facilita d
1

introdurre quesla mutazione in qua-

lunque del cembali attuali, rendendone scorrevole la tastiera, que-

sto confessiamo di non vederlo, E dove scorrerebbe quesla tastiera

se la cassa del pianoforte e ordinariamente ristrelta alle sei olUive

e mezzo o al piu sclte ottave, senza lasciare quinci e quindi allro

spazio che la grossezza della tavola? Ma supponiamo che si Irovasse

ove fare scorrere la lastiera, I

1

eslremita interne dei lasti sono elleno-

al di dentro si perfettamenle isometriche cbe ad ogni grado di Iraslo-

ciizione corrisponda I

1

interna testa di un tasto? Cluunquc conosce

Finterno meccanismo del pianoforte, sa benissimo che le spranghe

o catene di ferro introdoltevi per assicurarne la solidita e Taccorda-

lura
, esiggono di tratlo in Iratto eerie inlerruzioni che producono

nella serie totale intervalli disuguali. Pogniamo che nei nuovi piano-

forti possa a tali disuguaglianze trovarsi un compenso, non veggia-

mo certo come esso possa applicarsi a qua]un([ue slrumento coslrut-

to secondo il metodo odierno. Questo per altro sia dctto solo per

proporre i nostri dubbi, che non possiamo da noi slessi risolvere

non avendo solf occhio il meccanismo dell
1

Autore.

In quanto poi alle radicali mulazioni della lastiera proposte dal-

T Autore solto quattro forme diverse (T. I, fig. 3.* 4.* 5.
R e 6.

a
)

oltre alia diflicolta che i suonatori2gia abituatialle odierne lastiere vi

opporrebbero, confessiamo di non comprendere il gran vantaggio

che se ne potrebbe sperare. La difficolla di toccare Ireo quattro or-

dini di lasli 1'uno all
1

altro sovrapposli sarebbe forse maggiore di

quelle che offre la tastiera presente ;
e non avrebbc il vantaggio di
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iniziare il dilettante alle prime idee di armonia e di successive mo-

dulazioni alle quali si avvezza naturalmente esercitandosi continua-

mente nolle scale dei dodici modi. Aggiungasi che la grande volii-

bilita della musica odierna si iibera (fumflao per dire si licenziosa)

nel trascorrere continuamente dall' un modo all' altro
,
renderebbe

poco sensibile il vantaggio della unita di lastiere.

Meno vantaggioso ancora ci sembra il nuovo sistema di musico-

grafia. Da lungo tempo gli studiosi di quest
1

arle bellissima hanno

rivolti i pensieri a rendere semplice la notazione musicale di cui tutli

sentono incomodissima la complicazione : e ci ricorda che, non ha

gran tempo, vi fu in Milano chi penso aver risoluto il probleina.

Ma la risposta ch
1

egli ebbe da un valente maestro, la dimentican-

za o certo il silenzio a cui sembra condannata Y invenzione, fara giu-

dicare ragionevolmenle che essonon recasse all'arte quel pro che

T autore se ne riprometteva. Cio non dee far disperare gli sludiosi:

dalla notazione alfabetica dei Greci e dei Romani passo alle neume

dei monad e da queste alle note di Guido d
1

Arezzo trasformatesi a

poco a poco nella notazione moderna : la quale certamente se si ri-

guarda alia perfezione con cui rappresenta all'occhio mille delicalis-

sime varieta e sfumature dei suoni e stromento meraviglioso. Ma

questa varieta appunto di suoni e delle loro sfumature che debbono

rappresenlarsi sono quelle che rendono difficilissimo lo scemarne k

complicazione grafica. Ouel valente maestro che poc'anzi abbiamo

ricordalo, osservava che i caratteri con cui si scrive la musica deb-

bono corrispondere ad una sessantina forse di elementi, che tutti

debbono aversi presenti dal maestro iiel uiomento che compone ;

senza parlare di quelle varieta che riguardano il maneggio speciale

di questo o quello slromento, e i nuovi perfezionamenti che ogni di

vi s'introducono. Movimento, tempo, ritmo, espressioae, durata
.,

pausa, grado del diafason, legature, staccato, forte, piano, crescen-

te, morente ecc. ecc.
; queste ed altre varieta del suono, tutle deb-

bono rappresenlarsi e si rappresentano veramente dalla notazione

moderna : e con tal perfezione che due valenli artisti chiamati ad

eseguire un medesimo pezzo, te lo fannoudire quasi eseguito da uni-

co^slrumenlo. Oual meraviglia che sieno complicali i caratteri, che

tanli elemenli debbono rappresentare si perfettamente ?
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Non per queslo , ripetiamo , vogliamo disperare che la rausica

abbia a trovare una volta la sua stenografia : ma in verila quella

proposta dal chiarissimo aulore non sembraci corrispondere all' in-

lento. Che gran vantaggio vi sara a formare il rlgo di tre invece di

cinque linee se debbono poi moltiplicarsi iternarii? E qual pro

d'aver soppresso i tagli della gamba nella croma c sue suddivisioni

se e necessario sostiluirvi legature , punteggialure ,
e circoli

,
e

triangoli ,
e quadrelti numeral! e specialmente quella esallezza (M

esecuzione grafica che e richiesla
(
se abbiamo ben compreso il si-

slema
)
volendo far corrispondere esatlamente gli spazii sulia carta

alia durala di ciascuna nola?

Queste considerazioni ci sembrano lanlo piu evident! rifleltendft

che 1'Autore ad ogni segno della musica alluale sostiluisce un altro

segno nel suo sistema. Procedendo con tal raclodo, e chiaro che la

complicazione non puo scemare se non per qualche parte quasi in-

finitesima. Un si picciolo guadagno puo egli meritare la gran falica

di riformare tutte le carte e tutto Tinsegnamento? E se anche il

vantaggio nella facilila dello scrivere meritasse qualche preferenza

da! compositor! ,
cotesti segni sarebbero eglino ugualmente perspi-

cui a chi dee leggerli? Eppure la perspicuila e cosa importantissima

per quei virtuosi che a prima vista debboao eseguire ;
e non sono

poi lutti aquile d' ingegno.

Tultocio sia dello per comunicare ai uostri lellori filarmonici

Timpressione in noi prodotta dal libretto deiringegncre piemontc-

se. Siccome perallro si Iratla di tali raaterie, ove Tosservazione sul-

la real la delle cose suol presentarle assai diverse da cio che sem-

brano nella scrittura
,
noi sottoponiamo ben volenlieri il nostro pa-

rere a quello degli accademici torinesi la cui commissione come

narra TAutore (pag. iO) riconobbe nel nuovo sistema qucirutilila

che noi non sappiamo ravvisarci.
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I . Esattezza delle tavole dell
1

Hanseo provata dal Calandrelli 2. Opini<*-
ni discord! di alcuni astronomi o. Senlenza del Faye sopra i fenomeni

della ecclisse totale 4. Prove del Secchi e dell' Aguilar 5. Conclu-

sion! important! .

1. Nella precedente appendice intornoa cose di Scienze natural! (voL
VII. pag. 601) abbiamotoccato della piii

o menoperfetta rispondenza tra il

calcolo e il fatto nella ecclisse solare del 18 Luglio; accennando come il

ch. sig. Calandrelli, Direttore del Pontificio Osservatorio dell' Universita

romana, avesse ottenuto sopra cio risultatiquantosi potea perfetti, quan-

dp per contrario al sig. Hind parea che tra i dati del calcolo e il comin-

ciamento dell' ecclisse corresse un divario di 20 o 30 minuti secondi. H
sig. Calandrelli ci ha di poi cortesemente favorito d' una sua lettera, ip
cui mantiene e conferma la sua ben fondata asserzione; e ci e caro di ri-

ierire qui almeno la sustanza degli argomenti onde si ^ale ilch. Astrono-

mo a provare 1'assunto. Hind confessa di non aver potuto osservare il

principio dell'ecclisse, e pur tuttavia si avventura a dive che fu 20 o 30

secondi dopo 1'istante assegnato dal calcolo secondo le tavole lunari del-

1'Hansen. 11 sig. Wolf invece, che a Zurigo osservo direttamente il prin-

cipio dell'ecclisse, afferma essere avvenuto al tempo prefisso dalle tavo-

le. Siarno dunque nel caso di uno che dice mi pare, e d' un altro che di-

ce .... II primo contatto suol darsi quando il lenibo lunare e gia di pa-
co sopraposto sul lembo solare. Ma se pel tempo del fine tre osservatori

nello stesso luogo, assegnanp lo stesso istante, e questo e appunto quel-
lo assegnato dalle tavole, mi sembra che non v'abbia ragione per dire

che le stesse tavole presentino un errorenel tempo del principio, quando
le posizioni della luna, tratte dalle tavole per questo tempo, si riportano
al tempo del fine co'loro movimenti orarii. II tempo del principio e del

line di un' ecclisse solare si calcola sempre con una certa approssimazio-
ne; si trascurano i minuti secondi e si notanp qualche volta i decimi del

primo. Anche supposte esatle le tavole lunari, non mancatio elementi che

tendono ad alterare il tempo del fenomeno. Questi sono lo schiacciamec^
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to dello sferoide terrestre, una diminuzione nella distanza apparente dei

centri, proposta da Sejour ed ammessa anche dai moderni astronomi
,
e

qualche volta anche la posizione geografica non ben determinata del luo-

go pel quale si vuol calcolare .... Oltre di che il tempo del principio e

sempre alquanto incerto, eziandio nelle piu accurate osservazioni , per la

difficolta che s' incontra nel precisare 1 istante del conta^to del lembo

lunare invisibile col lembo solare visibile e lucidissimo.

Persuaso da molte e molte
osservaziqni della esattezza delle recenti

tavole dell' Hansen, mi proposi di determinare i tempi del principio
e del

tine dell' ecclisse del 18 Luglio 1860 con un calcolo rigoroso, spmto fino

alle centesime del secondo in arco e in tempo, nella ipotesi di un dato

schiacciamento dello sferoide terreslre, e senza alterazione della distanza

Apparente dei centri. Dalle mie osservazioni ottenni un mirabile accordq,
e in modo particolare pel tempo del fine, avendo con giusto compiaci-
mento veduto che tre osservatori, il sig. Duca Massimo nella sua priva-
ta specola, il P. Rosa in quella del Collegio Romano, ed io in quella di

Campidoglio abbiamo notato lo stesso tempo, cioe quello medesimo che

era stato da me calcolato. II mio scopo era di deciderela questione sopra
lo schiacciamento dello sferoide terrestre, e sopra 1' indicata diminuziont

della distauza apparente dei centri.
Trapassa quindi il ch. Calandrelli

a discutere le osservazioni deli' Hind e del Wolf, accennando le cag'oni
delle differenze notate in esse rispetto ai dati delle tavole dell' Hansen, e

ne inferisce che dove pure queste contenessero cjualche sbagliq, questo,
se non dipende da altre cause, dee essere piccolissimo. Onde si rassoda

la illazione da noi altra volta indicata rispetto alia teorica dei moti

Lunari.

2. A. liberare pienamente la nostra parola di riferire le piu important!
osservazioni fatte intorno alia ecclisse solare del 18 Luglio scorso, ci ri-

mane a dire alcuna cpsa delle difficolta recate in mezzo da qualche astrq-
nomo controie deduzioni gia da noi accennate del Leverrier, del Secchi,
del Villarceau ecc

;
e riassumere in chiare e ragionate conclusion! i risul-

tati che si ottennero dai piu e che al tutto sembrano indubitati. Quanto
alle opposizioni, le precipue fnrono mosse dai sig. Yon Feilitzsch profes-
sore a <jrreifs\rald, e dai sig. Plantamour di Ginevra, che osseryarouo
I' ecclisse dai Castellon della Plana. II primo ne attribuisce i varii

fenp-
meni di luce ad effetti di rifrazione, e si fonda principalmente sopra cio:

ohe per misure micrometriche accuratissime e comprovato che il decre-

scere delle protuberanze ad oriente ed il crescere ad occidente avviene
in modo piu rapido di quanto comporti il moto relativo del Sole e della

Luna. II secondo poi e persuaso che la corona, i getti luminosi, le pro-
tuberanze

rqsse ecc. non siano punto fenomeni esistenti realmente intor-

no al Sole, i quali divengano visibili perche il disco lunare lo ricopre, e

che cangiano apparenze pel muovcrsi della luna stessa
;
ma liene che so-

ap fenoiaeni luminosi prodotti dall'interporsi tin corpo opaco sulla dire-

zione dei raggi splari,
e die la loro modificazione dipende dalla postura

piu o meno ravricinata
dell'psservatore del cpno tangente ai dischi del

Sole e della Luna. Questo giudizio egli istituisce sopra le considerazio-

ai seguenti. l.'-lc protuberanze hanno, nel momento dell' immersione-e
dell' emersione, Tapparenza spiccata e netta di sprazzi di luce la quale
si stende molto piu in la che non nei moment! precedenti o susseguenti ;
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2. le dimension! dellc proluberanze
si mtitano in proporzioni piu ample

e rapide di quanto richiederebbe il fatto del moto lunare e solare, se es-

se fossero apparteneoze del sole
;
3.

:

i cambiamenti di colore e di splen-
dore delle protuberaaze non si possono spiegare collo spostaniento della

luna, nell' ipotesi che esse esistano realmente intorno al sole.

3. II sig. Faye che si fcce spositore
di queste opinioni iiell' Accademia

delle scienze, incpmincio
col discorrere sopra i yarii fenomeni guardati a

cosi dire tutti insieme, e ne dedusse doversi rigettare le conclusion! del

Leyerrier, del La Rue, del Secchiecc. Ed ecco le sue ragioni. Quando il

sole e yelato dalla luna, qualche circpstanza sconosciuta faapparire chia-

rori rossicci si dentro e si fuori del disco oscuro della luna stessa. Difat-

to I. i sig. Ulloa e Yalz- videro di cotali chiarori nell' interno del disco

stesso; 2. i sig. Pradez, Bayma e Pagani ne yidero ancor essi, ma tan-

genti all' orlo interno del disco; 3. il sig. Billerbeck ne osservo che era-

no in parte dentro in parte fuqridel
disco

;
4. il caso piu comune, e che

fu
eyidente ad ognuno neU'ultinia ecclisse, e di yedere codesti chiarori

fuori del disco lunare e tangenti al suo lembo; 5. alcuni ne furono nota-

ti pure esterni e sospesi come nubi intorno al disco. Ora 1' essersi cotali

chiarori yeduti sopra 1'oscuro disco della luna distrugge 1'ipotesi che sia-

no nubi solari, e noa lascia campo ad altro che all'ipolesi per cui sono

riputati effetti di diffrazioiie. Se poi, oltre la posizione si riguarda il co-

lore di questi misterio-si chiarori, trqvasi
che appaiono di co)or bianco,

roseo, rosso incarnato, aranciato, yiolaceo, bianco listalo di nero ed an-

che nero affatto. Qui le protuberanze conservarono costantemente lo stes-

so colore; la passarono saecessiyamente per tutte le tinte dell' iride, sal-
vo il yerde e il giallo puro; altroye

furon vedute mezzo bianehe e mezzo

rosate, come una pesca. Egli e difficile ammettere nel sole nubi di tutti i

colori; ed anche piu malageyole torna 1'acconciarsi a pensare che questi
colori si succedono e si avvicendano per cagione ottica sconosciuta, ed
intanto non yoler ammettere che questa , analoga forse alia difirazione,
non sia la propria causadi tutto ilfenomeno.

Inqltre
se fossero una appar-

tenenza del sole, lo spostarsi e la maggiore o minpre lontananza degli os-
seryatori fralpronon potrebbe modiBcare la posizione delle protuberanze;
perciocche gli effetti della parallasse sarebbero insensibili per queste co-

me per le macchie solari. Or egli accade appuntp il contrario. Si riscon-

trano somiglianze di forme c di situazione, ma si hanno pure delle diffe-

renze radicali che non si possono affatto spiegare nell'ipotesi delle nubi so-

lari. Da ultimo per tenere uno strato nubiloso sospeso inlorno al sole richie^

desi una yasta atmosfera, la quale non puo essere altro che 1'aureola. Or
questa fu yeduta dagli uni come corona di luce placida e regolarmente con-

tprnata, da altri sotto aspetti diyersi,araggispiccati,normali, tangenzia-
li, retti, curvi, contigui o separati, cilindrici o conici ecc. Anzi teste il

P. Secchi riusci a riprodurre artiticialmente 1' aureola solare, riceyendo

sopra una lastra opaca. e frastagliata nel suo lembo, un raggio solare in-

trop'otto nella camera oscura ecc. Dunque la situazione, il colore, le mu-
tazioni di forma e grandezza, i rapporti coll'aureola, le differenze notate
fra una stazione e 1'altra, tuttto concorre a provare che le protubenmze
e 1'aureola non sono real ita obbiettiye, ma effetti

pttici
e fenomeni sog-

fettivi.

Cosi in sentenza il Faye, il quale, come si yede, non ne passa
uona una sola delle tante che furono ammesse da quasi tutti gli astro-

nomi se non come yerita certe, almeno come fondatissime conghietture.
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I. A questo si contrappone in prinia un fatto di palpabilc evidenza,

cioe che le fotografie ottenute dal Sccchi al Desierto de las Palmas coin-

cidono maravigliosamentc con quella oltcnuta a Miranda dal sig. Warren
De la Rue; e questa e una risposla categorica al sig. Faye ; imperpcche
sarebbe impossible rilrarre in

fotpgratia
clTetti di diffraz'ione

iqentici
in

luoghi fra loro distanti nove minuti di tempo assolulo. Inoltreil sig. Agui-
lar na posto in sodo 1 che sebbene la dimiuuzione delle protuberanzc
dall'un lato ed il loro accrescimento dal lato opposto

non avveugano in

modo rigorosamente proporzionale al moto
relatiyo

del nostro satellite ,

puree certo che non avvengono in mpdo ne subitaneo ne irregolare. 2.'

Che essendo accertato (per osservazioni accurate e fattc quando V ec-
! 1 \ I . 'I 1 - I . I 1 II - I !< _ 1'

numerose apparvero sul lembo opposto piu regolare e piu liscio
,
dove

appunto si mostro la nube sospesa e spiccata onde furono si colpiti tutti

gli osservatori. 3. Che le ecclissi e le riapparizioni delle macchie so-

lari si effettuarono senza cangiamenlo eensibiledi forma senza alterazio-

ne delle tinte. 4.* Che Tintensita d'azione chimica delle protuberance fti

sufliciente ad improntarne 1'immagine sopra lastresensibili. 5.
a
Inline che

nelle varie stazioni, anche assai lontane fra loro, 1'aspetto delle protu-
beranze fu a un

dipresso
il medesimo. Ora questi fatti sono

piii
che suffi-

cienti a dileguare le diificolta
proposte

e rendono men \erosimile T ipote-
si che attribuisce ogni cosa a diftrazione. Che se anche fosse veramentc

accertata 1'esistenza di que' chiarori rossicci sopra Y oscuro disco della

luna, pure nulla non se ne potrcbhe inferire contro rargomentazione
onde tutti gli astronomi dedtissero c la realta oggettiva e la natura di

codeste protuberanze c dell' aureola. Solo resterebbe ancora a spiega-
re altrimenti un fenomeno che ha qualchc analogia coi precedenti.

5. Dopo ciq
sara agevole a' nostri lettori yalutare Tiraportanza delle

nitide conclusioni formolate dal ch. P. Secchi, e che.riferiremo qui a

verbo nella parte loro principale. 1.' Per cio che riguarda le misurc

delle protuberanze, io le credo alquanto csagerate dalla irradiazione, ma

questo non togliecheessenonsienoenormi, e parmi certo che alle mag-
giori non puo negarsi un'aHezza di almeno 6 volte il diametro terrestrc

e una largnezza proporzionale alia base. La somma vivacita della loro

luce provata dalla istantanea impressionc fotogralica. la loro forma va-

riata e propria delle fiamme, loglie ogni idea di falsi riflessi
,
di diffra-

zione e rifrazione
,
e di miraggi ;

c il yederle slaccate e sospese lontane

dall'orlo lunare e solare a fqnna di nubi, prova che non sonp maleria so-

lida, ma gassosa analoga ai noslri \pon e alle nostrc nubi.

2. La seconda consegncnza, non meno importante, e che questa ma-
^ teria riveste tutta la superticie splarc,

conic un generale inviluppo tra-

sparente. Infatli il numero prodigiopo di queste prominenze, e il loro

estendersi per archi continuati di inolti gradi , mostra che e vano sup-

porle particolarita locali ed
eccezipnali

della sunerlicie solare come sono

le macchie, ne possono dirsi eruzioni vulcanicnedi pochipunli: al con-

trario il vederle spuntare congiunte in lunghe catene tanto al principio
che al fine della

tptalita ,
ci persuade che negli allri punti della circoufe-

renza si rendon visibili solo le eime maggiori e piii elevate ,
restando
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le piii
basse coperte dal corpo lunare. Quindi s'intende come nell'ecclisse

solare anulare osseryato
a Koenisberga tempo fa

,
il sottile anello solare

sia comparso tutto cinto di punte rossastre. Ad occhio nude io non potei

distinguerle, ma piu persone ivi present! e di ottima vista, dissero che

il sole tenea fuego intorno, sicehe non dubbiamente le poterono vedere

Lenche non distinguere separatamente per la loro copia. La straordina-

ria abbondanza di iiamme osservate questa volla, sarebbe essa una con-

seguenza della fase di speciale agitazione in cui sembra essere il sole

attualmente , corrispondente al periodo di inassimo delle sue macchie,
in cui ora si trova? Ovvero altra volta sono state poche perche gli os-

servatori non hanno usato tutte le premure possibili di osservarle al

principio e al fine della totalila, distralti ed occupati da altri soggetti di

osservazione ? Questo forse e piu probabile, non essendo altra volta

mancato chi abbia gia indicate sunili fenomeni di archi luminosi colorati

terminati a sega ,
estendentisi per molti e molti gradi , come si e visto

da noi. Resta quindi messo fuor di dubbio, essere il sole avvolto al li-

mite della sua fotosfera da una specie di inyolucro di debol luce rosea

gassosa trasparente ,
che ci si rende insensibile in tutte le osservazioni

ordinarie, ecclissata come si trova dalla prevalenza della luce viva della

fotosfera. La tinta trasparente e senza corpo di queste fiamme spiega
<jome noi non le vediamo ordinariamente sulla faccia dell' astro, e solo

possiam credere che siano esse quelle nubi che appaiono talora come cirri

a velare la parte piu oscura dei nuclei.

3. La terza importantissima conseguenza, che si deduce da queste
osservazioni ,

e ,
che il diametro solare e ben maggiore di quello che

-comunemente si osserva cogli ordmarii stromenti. Inlattiabbiamveduto

che mentre il sole era scomparso col grado anche
piu debole dell' offu-

scante
,
tolto che fu questo e guardato che fu ad occhio nudo, la vista ne

resto olTesa, e che ben sei secondi di tempo passarono tinche tutto s\a~

nisse il residue caridido segmento , vale a dire che almeno tre secondi

in arco si perdono da noi nelle nostre abituali misure del raggio solare !

Ne segue ancora che usando diversi vetri colorati per offuscante
,

si do-

vra ottenere diverso diametro; e questa conclusione 1' ho poscia confer-

mata dal fatto.

4.* La quarta si e, che resta posto fuor di dubbio che sopra questo

inviluppo ben definite di color rosato violaceo, trovasi un' atmosfera

bianca e trasparente, nella quale nuotano sospese talora masse di cote-

sto gas infiammato
;

la cui estensione non e facile definire, ma che
certo non deve esser minore dell'altezza stessa a cui sono state osservate

queste stesse protuberanze. II fatto che la corona fu visibileprimaedo-
po della totalita, con una estensione di circa mezzo raggio solare, sem-
Lra provare che questa atmosfera si estende almeno almeno a questa di-

stanza
;
essa deve esser soggetta alle leggi idrostatiche .de' fluidi elastic!

e formare un inviluppo assai denso presso la superficie solare, che poi
svanisce rapidamente assottigliandosi. Le nostre fotografie tendono a di-

mostrare che tale atmosfera e piu estesa presso 1'equatore solare
,
come

sembra richiederlo la forza centrifuga.Tutt'altro pero sembra doversi dire

di que'vari prolungamenti di raggi che svanirono immediatamente al pri-
rao raggio di sole

,
e che in qualche direzione arrivavano fino a 3 dia-

metri solari. Io incline a non crederli reali, ma meramente eifetto del-

SerielV,vol. VIII. 15 45 Ottobre i860
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Vatmosfera terrcstre illuminata tra le aperture che le offrono le monta-

gne lunari e le parti piii vive delle prominenze o della corona solare.

Questa la credo la parte del fenoraeno puramente meteorologica nclla sua

origine ,
e me ne persuade il fatto cne con ecclissi artificial! di

corpi
-

scabri diversi sono riuscito ad irnitarli perfettaruente. Sospettai gia im
d' allora una tal loro origine per

la differente forma che piglio la corona

nelle due immagini del pplanscopio, e per 1'aspetto generate di quei rag-

gi di tinta uniforme assai languidi e in un tutto simili a quelli che yedia-

mo al tramonto del solescappare dalle aperture dellc nubi. La loro dire-

zione divergente e assolutamente un mero effetto di prospettiya,
e li ve-

dremmo paralleli se fossimo da un lato : ed il loro chiarore spetta all' aria

atmosferica piii o meno illuminata vivamente nella direzione o\e le mon-

ta^ne lunari sono interrotte, e dove forse la corona e le protuberanze so-

DO piu yivaci. Ma per cio che spetta 1'interior cerchio o corona, non pos-
so ammettere che sia fenomeno di simile specie, e le mie riccrche otti-

che anteriori mel persuadono, essendo che le frange di diffrazione ecc,

hanno tutt'altra estensione e carattere.

5. La realta fmalmente di questa atmosfera e messa fuor di dubbio

da quelle nubi rosse
,
che non potrebbero mai restar ivi sospese sc non

avessero un sostegno, il quale non puo esser altro che. una massa aerea.

Questa dovendo andar decrescendo gradatamente ,
non fa meraviglia che

essa possa estendersi notabilmente al di la del limite delle protuberanze
stesse, ove lentamente s\anisca, come fa nel nostro pianeta F aria oltre

le nubi,.e per conseguenza colla sua luce graduata produrre quel fe-

nomeno. Questa conseguenza mi pare appoggiata dal fatto, che anche a
fase non totale

,
il campo attorno all'orlo solare era men netto che auello

attorno al lunare, come pure dalla non equivoca osseryazione della \
T

i-

sibilita del disco lunare fuori del solare .
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Roma 13 Ottobre 4860.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICH. 1. Concistoro segreto 2. Onde e quale lo state presen-
te del dominii della Chiesa 3. Cqntegno tranquillo delle province
meridionali 4. Spontaneita della rivoluzione 5. Smentite rilevan-

ti 6. Un granciporro del Constitutions} 7. Parole 'e fatti 8. Va-
ne paure dei mestatori d'ltalia 9. Condizioni militari dello Stalo Ro-
mano al cominciare della guerra 10. Rapporto ufficiale deirattacco di

Perugia 11. Dichiarazioni e lettera del Gen. Schrnid 12. Rapporlq
ufliciale della difesa di Spoleto 13. Un assassinio 14. Ragguagli
sopra il fdtto di Castelfidardo 15. Cenni biografici del Gen. Pimo-
dan 16. Onori funebri rendutigli in Roma 17. Eroica difesa 18. e

Capitolazione di Ancona 19. Generosita della rivoluzione verso i vin-

ti 20. Diluvio di pubblici ufficiali e di riforme 21. La liberta per-
sonale e Tossequio alia religione 22. Come trattati i prigionieri

-
23. Amarezze e conforti del Santo Padre.

1. La Santita di Nostro Signore Papa Pio IX ba tenuto la mattina

del 29 Setterabre nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro segreto ,

"

nel quale dopo una Allocuzione
, gia da noi pubblicata nel precedente

quaderno, ha proposto le seguenti Chiese : Chiesa Cattedrale di Sabina

negli Stati Pontificii, per TEmo e RiTio signer Cardinale Girolarao d' An-
drea del titolo di S. Agnese fuori le mura, Abate Gommendatario perpe-
tuo ed Ordmarip de' SS. Benedetto e Scolastica di Subiaco

,
ritenuti in

commenda. VMesa Cattedrale di Vicenza nel Regno Lombardo-Veneto
,

per Monsig. Giovanni Antonio Farina
,

traslato dalla Sede di Treviso.

Chiesa Cattedrale di Csanad
,

e Temesvar nel Banato in Ungheria , pel
R. D. Alessandro Ronnaz

, Sacerdote diocesano di Csanad ,
Canonico in

quclla Cattedrale
,
Professore di teologia morale nellq

stesso Seminario,

Consigliere in affari ecclesiastici
,
ed Abate titolare in S. Salvatore di

Szekszard. 'Chiesa Cattedrale di S. Pietro di Rio grande del Sud nel

tirasile, pel R. D. Sebastiano Dias Larangeira, Sacerdote arcidiocesano

di S. Salvatore nel Brasile, Parroco nella Chiesa di Nostra Signora de
Carmo dc Morro de Fogo della stessa Arcidiocesi ,

e Dottore in diritto'

Canonico. Chiesa Cattedrale di Fortaleza nel Brasile, di nuova erezione,
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pel R. D. Luigi Antonio de Sanctis, Sacerdote diocesano di S. Sebastiano

di Rio Janeiro, Canonico nella Cattedrale di Marianne, Rettore e Pro-

fessore di teologia e matemalica in quel Seminarip , Esaminatore Sino-

dale, Rettore dell'ospizio per gli prfani,
e Dottore in sagri Canoni. Dopo

cio Sua Beatitudine ha annunciata la elezione de' seguenti Yescovi ,

fatta per organo della Sagra Congregazione di Propaganda Fide, dall' ul-

timo Concistoro fino al presente : Per la Chiesa Metropolitana di Port

d'Espagne nelle hole delta SSma Trinitd
, Monsig. Ferdinando English r

Cameriere d'onore di Sua Santita , Canonico della diocesi di Clilfton in

Inghilterra, e Dottore in sagra Teologia. Per la Chiesa Metropolitana di

Corfu, il R. D. Spiridione Maddalena, gia Alunno nel Collegio Urhano di

Propaganda Fide, Parroco della Chiesa latina in Corfu, Canonico Decano
in

quella Metropolitana, Yicario Capitolare della stessa citla ed Arcidio-

cesi, e o'eputalo Amministratore
Apostplico

delle sedi unite di Zante, e
Cefalonia nelle Isole Jonie. Per la Chiesa Vescovile di Antifello nelle

parti degl'infedeli , Monsig. Pasquale Yuicic , trasferitp
dalla sede di

Pulati in Albania, e deputato Vicarip Apostolico pei Latini di
Egittp

e di

Arabia
,
non che Delegate Apostolico per gli Orientali de' mcnzionati

luoghi. Per la Chiesa Cattedrale di Savannah negli Stati-Uniti di Ame-
rica ,

il R. D.
Pietrp

Lavialle Missionario da molti anni nella diocesi di

Louisville. Per la Chiesa Cattedrale di
Pittsbury negli Stati-Unili di Ame-

rica, il R. D. Michele Domenec della Congregazione della Missione, e Par-

roco da molti anni in Germantown. Per la Chiesa Veseovile di Flariopoli
nelle

parti deyl'infedeli,
il R. D. Eugenio 0' Connel, Professore ncl Colle-

gio di tutti i Santi in Dublino, deputato Vicario Aposlolico di Marys\ille
nella California. Finalmenle si e fatla al Santo Pacire 1'istanza del Sagro
Pallio per le Chiese Metropolitane di Port d'Espagne e di Corfu .

2. Sarebbe opera perdula il venire partitamente ricprdando
i solenni

impegni tolti e le larghe promesse fatte, in nome della figliuola primoge-
nila della Chiesa

,
a lutela della

indipendenza
e pienissima liberta del

Sommo Pontetice nel possesso e nell esercizio di tutti i suoi diritti sp-
vrani. Ma per un arcano yiluppo di congiunture e d'interessi politici,
che a tempo suo sara chiarito dalla storia a sempilerna infamia de' per-
tidi e de'traditori, egli accadde intanto che eziandioi potentissimi de so-

vrani ,
innanzi a cui vediamp inchinarsi ossequicsamcnte tanta parle di

Europa,si mostrasseroridotti,comedicono,aduna pressoche assoluta im-

potenza
contro i traboccamenti della piu scellerata fra le rivoluzioni, onde

i'urono manomessi diritti sacrosanti che spettano all'iiniversale de'cattoli-

ci. Appena essi finqui avventurarono ,
con molta cautela

, cpnsigli di

prudenza e di modcrazione
,
ammonimenti scveri e qnalche niinaccia di

venire poi aqualche formalita
diplpmatica

men piacevole. Di che la rivo-

luzione si rise allegramente e tiro innanzi. Quanto all'uso della forza

per avvalorare i consigli e dar qualche pesoallc minacce, non era pur da

pensarvi. L' Inghilterra, diceasi, nol permetterebbe mai. 11 Governo in-

glese (la cui politica, intesa a trafficare i dirilti de' Principi ,
la quiete e

il sangue de'
pppoli

a proprio suo
prpfitto ,

rende odiosa al mondo intero

una pur si nonile e grande nazione) il Governo inglese sta sodo pel non

intervenlo; e la
rivoluzipne

sta persuasa che, oltre al veto diplomatico di

Londra a suo favore
, vi sarebbero un quattrocento mila baionctte noa

italiane pronte a mcttersi in resta contro chiunque le volesse coll'anni

abbarrare la via. Quindi e che Principi e popoli ,
anche non mancipati
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alia rlvoluzione
, pure nel fatto dovettero stare inerti , benche frementi

spettatori
della piu iniqua e sacrilega spogliazipne, ed il Santo Padre dal

Valicano pote quasi udire il rombo delle artiglierie nemiche, e le grida
di trionfo degli usurpatori ,

e gl' inni di gioia con cui si celebrava la vit-

toria della forza cpntro
il diritto, della fellonia e del tradiraento contro

la gitistizia e la piu santa delle autorita.

In tutto questo perp
havvi un fatto palpabile che conforta a sperar

bene dell'avvenire, ed e la necessita da cui farono astretti i nemici della

Chiesa, di trarsi affatto la maschera e meltere mano alia forza brutale, a

maniera di ladroni ,
essendo andate a vnotp le arti volpine della diplo-

plomazia e le imposture tilantropiche. Spacciaronp che i popoli fremeva-
no smanipsi di insorgere coatro il Governo de' chierici

;
ed i popoli stet-

tero cheti
,
e trepidando spltanto

nell' aspettazione di rimanere oppres-
si da rapaci liberatori. Giurarono che volevano appunto impedire gli
orrori della rivoluzione

;
e la rivoluzione non apparve, se non quando ci

fu portata da masnade di prezzolati e dalle baionette d' un formidabile

esercito. Si beffarono delle milizie papali ;
ma quando le vollero disfare

non si arrischiarono alia prova se non meUendosi in died contro uno.

Vollero insomnia mostrare che lo Stato
Ppntificio

andava in isfacelo
,
e i

fatti provarono che esso era invece fornito di tal yigoria da poter age-
volmente fiaccare i conati delle sette , posciache fece costar si caro ad
un nemico dieci volte piu forte una sleale aggressione. L'essersi linal-

mente combattuto, con armi proprie, in difesa del diritto disconosciuto e

calpestato ,
e pel dominio della Chiesa un vero guadagno che cornpensa

molte iatture temporali , poiche divenr.e titolo d'onore 1'aver pugnato e

1'esser caduto in difesa della religione e pel diritti del Papa. E questa e

gran cosa
pe'nostri tempi tutti volti al materiale interesse. Ora veniamo

alia sposizione dei fatti particolari.
3. Aveasi qualche ragione di temere che Toro piemontese e la vici-

nanza col regno delle Due Sicilie datp in preda alle rivolture, non fossero

per cagionare qualche tentative di disordine nelle province di Frosinone
e di Velletri

; percio yi
fu proclamato lo stato di assedio nel giorno 10 Set-

tembre, e le attribuzioni militari corrispondenti vennero aflidate al capo
di Stato maggiore Generale signor di JVlortillet. Questi con la operosita
e fermezza

,
di cui diede buon saggio, ritisci a fare che neppure si pre-

sentasse il caso di dover applicare le leggi marziali. Anzi con ardito di-

visamento purgo in poche ore anche Pontecorvo d'una masnada di ri-

baldi che vi si era accovacciata. Ecco il rapporto da lui indirizzato al

Pro-ministro delle Armi, la mattina del 19 Settembre. Monsignore. lert

a un'ora dopo mezzodi Pontecorvo fu occupato. dalle truppe di Sua San-

tita, dopo una marcia
fprzata,

e senza seria resistenza da parte degl'inva-
sori. I quattrocento miserahili soldati dell' insurrezione fuggironp al se-

cpndo colpo di cannone, spaventati dairattacco vivissimo della mia testa

di colonna, dopo avere
tiratp

tre colpi di fiicile.Disgraziatamente la stan-

chezza della mia gendarmeria a cavallo non mi ha permesso d'inscguirli :

coloro passaronp il ppnte sul Grarigliano prima che una sezione di gen-
darmeria a piedi che io mandai a guardare il passo vi fosse pervenuta.
Le autorita

ppntificie
sono state immediatamente ristabilite, come del pari

gli stem mi di Sua Santita. Tutti hanno fatto il loro dovere, ed il morale
del mio distaccamento si conscrva nel gcado il piu soddisfacente. Avro,
1' onorc di dirigere a Vostra Eccellenza il mio rapporto ufficiale detta-
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gliato. E mio solo dispiacere, e le Iruppe lo dividono con me, che gl'in-

vasori non siensi meglio difesi. La compagnia di gendarmeria a piedi

Carrara e al di sopra di ogni elogio, e (juesto officiate merita ogni consi-

derazione. L'elTetto morale nel paese e stato grandissimp, e le popola-
zioni in generale soddisfattissime. Sonovi pero molti ladri che infestano

la campagna e sono indiyidui fuggiti dalle bande Garibaldiane. Prego ec.

Firmato Colonnello Mortillet Capo di Stato Maggiorc Generale .

4. Lo stesso accadde presso a poco a Rieti, dove indarno proyaronsi i

spmmovitori stranieri se yenisse loro
fattp

di rappresentare una comme-
dia di insurrezipne popolare, mandandoyi dal regno un branco di malan-

drini. Veggasi il fatto narrato fedelmente dal Giornale di Roma. Nelle

ore pomeridiane del giorno 18 dalla vicina Citta Ducale del Regno di Na-

poli
arrivo a Rieti una frotla di Guardie cosi dette Nazionali, che ayendo

inalberato una bandiera tricolore, scorrazzayano per Rieti, accogliendo
dietro a se alcuni indiyidui dell' infima plebe, gridando voci sediziose.

La citta trovayasi sfornita di truppe regolari :

lapnde,
a tranquillare i ti-

mori destatisi dall'improyvisa inyasione nei pacifici cittadini, Monsignor
Delegato Apostolico riputo spediente di fare organizzare una guardia di

pubblica sicurezza, che si componesse di quanti indiyidui fossero neces-

sari perche uniti alia tenue forza goyernatiya mantenessero 1' ordine. II

che m immediatamcnle eseguito, ponendpsi la nuoya guardia sotto la di-

rezione dei piu specchiati e probi della citta. Venuta la sera, vedendo la

cosi delta Guarp'ia Nazionale di Citta Ducale che per essa era inutile lo

scorrazzare Rieti, usci di citta, accompagnata da un' accozzaglia di ragaz-

zume, che per soddisfare alia yoglia di far baldoria andava gridando
fuori i luini

,
alle quali yoci, non essendosi da tutti, come accade,

conosciuto il yero delle cose, alcuni lumicini qua e la furono per poco

tempo posti alle finestre. J)el rimanentc null' altro accadde. Le autorita

stettero e stanno al loro posto : non un nobile ne un notabile borghese si

uni a quei sciagurati yenuti dal Regno ; nessunp abbandono le faccende,
ne del momentaneo trascorso si ha piifyestigio. La genp

1

armeria che
raccoltasi in colonna era uscita prima dell' arriyo delle genti di Citta Du-
cale per guardare i luoghi destinati alia sua ispezione, e rientrata in Rieti,

e cio assicura meglio contro la rinnovazione di somiglianti tentativi .

Pochi di appresso ripigliaronp
animo alcuni mestatori e, ben sicuri del

fatto loro contro un' autorita legittima perche a un dipresso inerme, inti-

marono al Delegato nella mattina del 23 Settemhre di abbandpnare la

sua residenza, movendo gia a quella yolta un nurnerpso corpp di truppe
piemontesi con artiglieria e cayalleria affine d'impiantaryi il Governo
Sardo. Essendosi per diverse vie fatlo certo quel Monsignor Delegato
della veracita del costoro assertp,

dichiaro cedere alia forza, ed emet-
tendo solenne protesta contro simile spogliazione, appena elTettuato T in-

gresso delle suddette truppe, lascio quella citta .

Cosi il Giornale di Roma del 27 Settembre. Onde si vede che sc una
forza straniera prepotente non avesse spalleggiato, in onta d'pgni prin-

ipio di
dirittp interuazionale, le violenzeda lei stessa procacciate, 1' au-

torita
pontificia

nulla non avrebbe dovuto temerc dalla iedelta dei
proprii

sudditi. 11 che e yiemeglio comproyato da due altri fatti recenti. Una
grossa banda di rivoltuosi penetrata dal limitrofo Regno di Nappli per la

frontiera di Riofreddo
inalberp

in Arsoli, piccola citta e sede di Gover-
no distreltuale, la bandiera Piemontese. II Colonnello de Mortillet, rice-
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yutane la notizia, si porto imniediatamenle sul luogo con soli cinquanta
uomini, all' appressarsi del quali gT invasori presero la fuga, ed i solda-

ti Pontificii vi furono ricevuti fra le acclamazioni degli abitanti. Cosi nil

piccolo drappello di milizie, a venticinque miglia di distanza dalla guar-
nigione cui appartengono, e stato sufficiente a ristabilire 1' ordine in un
circondario di 4000 anime; il die dimostra quantoi rivoluzionari abbiano

per loro la decantata simpatia delle popolazioni.
Si sa inoltre che il Masi, capo d'una masnada di briganti d'ogni gene-

razione, si era spinto presso a Monterotondo, braveggiando come un pa-
ladino e procurando alle citta e bprgate 1' insigne beatitudine di pagare e

mantenere quel suo fiorc d'italiani. II Mortillet penso che era megliq far

terminare presto quel costoso baccanale; ed ecco il rapporto da lui indi-

rizzato al Pro Ministro delle Arrai, alii 3 Ottobre: lo sono a Montero-
tondo con la mia colonna, due obici da montagna ed i Gendarmi. Persua-

so che per difendere una posizione il meglio sia di spingersi in avanti,
mi sono condotto tin qui, e credo avere ben fatto. Sgomentata al nostrq
approssimarsi la banda di Masi ha mandato a fondo, senza che ne resti

traccia ne sopra una ri^va ne suH'altra, tutte le barche e scafe che si tro-

yavano sul Teyere, da ponte Felice in poi. Ho spedito questa sera una

ricognizione sino al ppnte del Grillo per vedere se era possibile di trova-

re un passo per inseguirla. fino a Fiano, ma non si erinvenutoalcun mez-
zo di farlo. Neppure un guscio di noce e sfuggito alia loro distruzione.

Questa marcia io avanti ha frattanto rassicurate le popolazioni. Lo spiri-
to della mia colonna non puo essere migliore. I sigg. sottq

Tenenti Go-

dart, Everaerte e il sig. de Legge del corpo delle guide mi hanno segui-
to costantemente ed hanno molto contribuito al buon andamento delle

cose. Firm. DE MORTILLET.

5.. Tra gii artificii posti in opera per dar coraggiq ai ribelli e fuorusciti

d' ogni nazione, sicche si gettassero contro gli Stati della Chiesa perche
rassicurati di nondovervi incontrare yalida resistenza, y'ebbe ancora que-
sto dello spargere con tutti i mezzi ed esagerare fra le moltitudini la no-

lizia, che la causa del Santo Padre era disdegnosamente abbandonata da
tutti. E siccome principalmente temeasi dell'Austria, ritrassero questa Po-
tenza cattolica in aspetto poco men che di nemica alia Santa Sede. II che si

parra chiarp dalla seguente nota del Giornale di Roma, del 26 Settembre.

Diyersi giornali yanno riproduccndo una iiaba spacciata dalla Gazzet-

taNazionale di Prussia. Giusta
guesto pcriodico, 1' Erno GardinaleAnto-

nelli, dietro ordine espresso di Sua Sautita, e in yista del pericolo piii o

meno minaccioso di una iayasione negli Stati romani , ayrebbe doman-
dato sui primi del mese corrente che 1' Ambasciadore Austriaco in Roma
dichiarasse positiyamente e senza ambagi ,

sino a qual punto la Corte di

Roma potrebbe contare in un caso eslremo sull' appoggio materiale del-

1' Austria. Prosegue il
giprnale dicendq che il Barone De Bach chiese

istruzioni per yia telegrafica, e che gli fu risposto : 1' Austria, linche

non sia attaccata direttamente
,
non yede motivo

, dopo la
politica

fred-

da e riservatache tutti iPrincipi d' Italia hanno usato con lei, diesercita-

re un intervento in favore di uno stato qualunque ,
se la cosa non le e im-

posta da supi
interessi. Possiamo fermamente assicurare che, come del

tutto insussistente e il preteso colloquio passato tra 1' Eiiio Segretario di

Stato e T Ambasciatore d' Austria, cosi sono prette invenzioni di una

stampa ostile tuttc le altre particolarita menzionate dal foglio Prussiano.
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Beuche, per
le ragioni accennate piu sopra, niuno fin qui siasi op-

posto con la forza alle inique esorbitanze cfella rivoluzione, tuttavia la

fcanta Sede non e , come yorrebbesi, abbandonata da.tutti e ne abbia-

mq chiara prova nei richiami falti a Torino da varie Potenze. Checche

ppi
debba essere in avvenire, al

presente si possono anche guardare quali

aiuti, i rinforzi di
truppe

mandati a Roma dalla Francia, per tulelarvi ,

come dicono, il Santo Padre dalle supposte invasion! del Garibaldi; benche

si avesse fondamento di sperare molto piii di questo, attese le dichiarazio-

ni ufficiali , date ripetutamente ,
che la Francia si opporrebbe da avver-

saria all' aggressione Piemontese. Di che abbiamo dato un cenno sufli-

ciente nel quaderno passato a pag. 107. Questo pesava ai faulori e pro-
motori della guerra contro il Papa ;

e percio venne fuori ,
tra gli altri

loro
trpmbettieri,

anche la Patrie, a far severe rampogne perche
il Gior-

nale di Roma ayesse dato a credere che 1'
imperatore de' francesi pro-

mettesse 1' opera sua e le armi de' suoi soldati in diiesa degli Stati della

Chiesa. Percio fu d
1

uopo ,
a chiarire la verita, presidio utilissimo delle

cause giuste ,
il far palese onde fossero attinte quelle assicurazioui, lanto

onoreyoli per la Francia quanto odiose ai ueuiici del Papato. Eccp sopra
cio la nota pubblicata dal Giornale di Roma. La Patrie non dubito ulti-

mamente di asserire essere cosa dolqrosa che un giornale del caraltere

del Giornale di Roma non si applichi a riferire piu coscienziosaiuente

iatti della natura la
piii graye. Queste parole faceyano seguito ad una

smentita che la Patrie pretendeva dare a quanto annunziammo nel nostro

giornale ai NN. 209 e 211
,
circa le manil'estazioni fatte da S. M. 1' Im-

peratore
dei Francesi in occasione dell' ulteriore in\asione sarda negli

Stati della S. Sede e circa la rottura per questo fatto delle relazioni di-

plomatiche tra i goyerni francese e sardo. I giornali hanno a gara ripro-
dotta la gratuita smentita data dalla Patrie al Giornate di Roma

,
e per-

cio crediamo opportune ayyertirc che i surriferiti annunzi non erano at-

tinti ad incerta fonte
,
ma bensi alle comunicazioni fatte dal Rappresen-

tanle di S. M. 1' Imperatore dei francesi pressp la S. Sede, per mezzo
<li cui e stato altresi da ultimo data partecipazione che il Goyerno fran-

cese non ha
ricpnosciuto

il blocco di Ancona.
6. II Constilutionnel del 22 Settembre, stampo a gran caratteri, e sotto

la tirma del sig. L. Boniface (nome riserbato per le manifestazioni piu
delicate e rileyautissimc) ,

una noticina ,
in cui apponeya ad uno de' piu

alti ufiiciali dello Staio Pontificio un fatto assai grave ; quindi lo sfidava

a smentirlo, e con acerbissimo
piglip querelavasi che un prelato di santa

Chiesa scegliesse appunto il tempo in che la Francia copre, sotto 1'egida
della sua

protezione ,
Roma c la Chiesa, per ispargere dicerie insussi-

slenti ed ingiuriose a carico della Francia. Non tardo punto ad ayere il

fatto suo, ma non sappiamo con quanta sua soddisfazione
, per mezzo di

questa altra nota del Giornale di Roma del 28 Settembre. II Constitu-

tionncl nel suo numero del 22 corr. asserisce
,
che Monsig. Berardi ha

pubblicato in Vienna un opuscolo ,
nel quale aflerma che nn nuovo

mercato e stato detinitivamente concluso fra la Francia e il Piemonte.
L' Isola di Sardegna dcve essere il prezzo, checche se ne dica

,
dell' an-

nessione di Napoli e della Sicilia . Siamo autorizzati a dichiarare che il

suddetto Prelato non fu in veruna guisa autore dell' opuscolo di cui si fa

inenzione o di qualsiasi altro scritto d' indole consimile ,
e che anzi egU

ne conobbe sollanto 1'esistenza, alia lettura deirarticolo di quel periodico.
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Conchiuderemo con il Constitutionnel : essere fastidiosa cura lo smentire

simili assurditd !

7. Piu d'uno avea inferito da questi sgarbi della Patrie e del Constitu-

tionnel che il Governo francese volesse apertamente dar di spalla ai ne-

mici della Santa Sede. Chi cosi pensava e ne godeva, dovetteessere ben
delusoe contrislato quando il telegrafo reco distesamente questa nota del

Moniteur. S. M. I'lmperatore ha deciso di rinforzare immediatamente il

corpo di pccupazione di Roma
coll'invip

di una
d'rvisipne difanteria, due

squadroni di cavalleria e una batteria di artiglieria. Si e prevenuto
il go-

verno sardo che istruzioni date al generale Goyon lo autonzzano ad esten-

dere la propria azione sin dove le condizioni militari, alle quali essa e na-

turalmente subordinata, gli possono permettere. Non potrebbe appartenere
che alle grandi potenze riunite in Congresso il pronunziare un giorno so-

pra le question! create in Italia dagli avvenimenti. Ma, sino a tal epoca, il

governo dell'Imperatore proseguira ad agire conformemente alia missione

ch'egli si e pretisso, e ai doveri che gl'impongono le proprie simpatie pel
Santo Padre e la presenza della nostra bandiera nella capitale del mondo
cattolico. I fatti non tardarono a seguir le parole; giacche il 1 Ottobre

dovettero partire da Lione il 3. battaglione di cacciatori a piedi ,
il 19%

il 51, il 59 ed il 71 reggimento di linea, con due squadroni del 4 reg-

gimento di ussari, una batteria d'artiglieria ed una compagnia del Genio.

Queste truppe formano una grossa divisione, posta sotto, gli ordini del

Generale De Gerandon, e gia stanno in Roma.
II Constitutionnel del 2 Ottobre ancor egli cangio tuono, e stampo una

noterella, a cui tuttavia non crediamp doversi dare gran peso. Tra le al-

tre cose dice: La Francia ha pubblicamente dichiarato che essa riguar-
davasi come la custode dell'autorita del Santo Padre, echenpnsofFnreb-
be mai che fosse recato alcun detrimento alia temporale sua indipenden-
za. Ma prevedendo che il parlar si forte e si alto metterebbe di mal

umore gli amici suoi, si afTretto di raddolcire la pillola aggiungendo in

fine (in cauda venenum): Siamo convinti piii che mai che il Papa an-

dra debitore ad un Congresso del rassodamento del suo potere temporale
in quelle condizioni con cui si possono conciliare gl' interessi deW Italia,

rigenerata. A buon intenditor, poche parole. Ma intanto questi oltre a

20'mila francesi continueranno essi ad aver incarico di difendere nulla piii

che la dignita del Capo supremo della Chiesa nella persona del Papa e di

impedire disordini entro la cerchia della mura di Roma ? Pare che no.

Giacche hanno incominciato ad occupare qualche luogo ad alquante mi-

glia intorno, ed il Constitutionnel dice pure che. il vessillo francese con-

tinuera acoprirc, non splamente il Vaticano, ma una gran parte dell'^m-

tico Patrimonio di S. Pietro. Resta a vedere qual sia questa parte, e

che cosa s'intenda per antico Patrimonio. Oggimai in questa sorta di fac-

cende non bisogna affermar nulla che non sia unfatto palpabile. Cosi non

si corre rischio di pascere illusioni funeste, come quella per cui 1'esercito

pontiticio era assicurato
, che le armi di Francia avrebbero , all'uopo,

Frenata una qualsiasi aggressione pieraontese.
8. La nota del Moniteur e piu ancora V accrescimento dell' esercito

francese di Roma ha grandemente istizzito gli spogliatori del Papa , ed
ha loro amareggiato assai la gioia strabocchevole dei rccenti ed ohbro-,

briosi trionfi ottenuti nell' Umbria e nelle Marche. II Diritto, num. 274,
non sa darsi pace di cotesto mutamento di linguaggio ,

si mostra sgomi-
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nato del disegno che 1'assestamento delle cose italiane debba farsi in un

Congresso, si sfqrza
di sperare che cio non avvenga, perche sarebbe

invero una pubblica sciagura, non potendpsi sperare una soluzione in-

teramente favorevole agli interessi Italian! da un congresso ; protesta
che il Papa non ha diritto d'invocare le armi della cattolicita per difen-

dere il suo trono : per il che la
Pptenza, che, come fa ora la Francia ,

interyiene
a mantenere il Papa Re in una citta che lo respinge (?) viola

il diritto alia liberta di coscienza, che gl' italiani hanno anch' essi al pa-
ri d'ogni altro popolo . Accenniamp queste idee non perche le creaia-

mo
capaci

di far ostacolo ai disegni nappleonici ,
ma per mettcre sot-

t' occhio ai nostri lettori uno schietto germoglio delle celebrate conqui-
-ste deU 89, che si volcano imporre al Papa.

Del resto questi sospetti e questi timori non tarderanno a dileguar-
si. Molti maliziosi hanno osservato che i commenterii Ae\ Gonstitutionnel

clicono chiaro che la Francia intendc fare in Roma un'opera religiosa, e

non un alto politico; e che 1'ingrossare o,ui le sue milizie non e punto
indirizzato ad alcana violazione del principio di non intervento. Altri no-

tarono che si viene ora riscalducciando la freddura di un Congresso che

debba sentenziare sppra le sorti d
1

Italia
, appunto come si prpppneva ,

si incalzava (e poi si impediva di fatto) 1'anno scorso alia vigilia del

rompere guerra all' Austria. E a questo prpposito scrivono da Parigi
all' Independance Beige di non lambiccarsi il cervello a penetrare il

senso della sovracitata nota del Moniteur ; che ad ogni modo non se

ne cayerebbe verun costrutto : imperocche chi se ne intende la giu-
dica il piu raffinato tra gli arzigogoli diplomatic!

fatti
apposta per ve-

lare il proprio pensiero.
Ed aggiungono i corrispondenti di cpdesto ma-

gno giornale, cne forse, volendo pur divinare sopra 1'avvenire, s'ap-

porrebbe meno lungi dal vero chi pensasse che i 25 mila uomini spediti
a Roma faranno parte dell'esercito allestito contro 1'Austria

,
a maniera

di risposta anticipata
al Colloquio di Varsavia. Certo e che 25 mila uo-

mini, addensati in Roma, ci sarebbero troppo allo stretto
; percip vedia-

mo che si dispongono a prendere stanza in parte a qualche miglio piu in

la
,
e se non avessero altro incarico che di fare la guardia al Papa ,

affe

che sarebbero
troppi

davvero ! Chi e che ne minacci la persona ? Q non
si sa forse che e gia sul finire la commedia in tuono agrodolce tra il Ca-

your ed il Garibaldi, e che al calare del
sipario

si vedra il Garibaldi dare

una cordialc stretta di mano ai supposti suoi ayversarii? A difendere

Roma dalle aggression! del Piemonte e del Garibaldi sarebbe bastata

una sola parola ,
un non voglio detto non per burla , da Parigi. E non si

fanno viaggiare 30 mila uomini in assetto di guerra solo per una parata,
o per ottenere Teffetto stesso che si ha compdamente e sicuramente con

una sola parola. Ma chi vuole, e libero di credere al Moniteur ed al

Constitutional ,
cioe che la Francia avesse proprio paura d' un attacco

del Garibaldi.

Ccrto e pure che il Rertani
, reduce a Torino, pubblicp per le stampe

essere al tutto falso che il Garibaldi nudrisse la pazza idea di venire a
Roma a dispetto dei Frances!

,
e ch'egli ve 1'incorasse. E per altra parte

il Garibaldi diede ordine di accogliere i Cialdiniani come fratelli. E tali

spno davvero. Percio le
spllecitudini

del Cavour per frapporre le milizie

piemontesi fra i garibaldini ed i Frances! erano scede comiche
,
ma fatte

osi sul serio chene furono gabbati molt! dabbenuomini, e lo Stato Pontifi-
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cio ne fu la vittima. L'esercito cattolico, piccolo si ma valoroso e fedelis-

simo, e distrutto per opera di coloro medesimi che consigliavano imperio-
samente al Papa di organare ua esercito proprio ,

in modo da poter fare

senza milizie di straniere potenze ; el'iniquo propositp fu eseguito da
chi voleva spodestare il Papa sotto pretesto che, per difetto di suo pro-

prio esercito, era obbiigato a creare pericoli all'Italia con iatervento stra-

niero. Continuiaaio a narrare i fatti.

9. Quali si
fpssero

le condizioni militari dello Stato della Chiesa al

momento in cui irruppero ladronescamente ad
imppssessarseae gli eserciti

della rivoluzione, ognuno il sa. Le milizie pontiticie, in massima parte
raccolte da poc'oltre a tre mesi,nuove ed appena orgaaizzate, non ecce-

devano i 24 mila uomini, sparsi qua e cola nei luogtii piu im^ortanti ;
e

non e meraviglia se non potessero resistere al cozzo formidable che do-

vettero subitaneameate sostenere. Ma se riusci impossible la
vittpria,

se ne colsero pero frutti grandissimi, che molto beae giustificaao 1'ope-
rato del Generale Lamoriciere, ed altamente oaorano 1'indomita fermez-
za e virtu del suo piccolo esercito. Ottimaraeate di cio discorre il Gior-

nale di Roma del 1 Ottobre, n. 224. II Geaerale in capo deH'armata
Pontificia non s'e mai fatto illusione. Egli si era proposto di formare ua
esercito disciplinato, coraggioso, fedele e proporzionato ai dominii pon-
tificii

;
un esercito non solo bastaate a coaservare 1'ordine iaterno, ma ca-

pace eziandio di respingere tutti gli irregolari della rivoluzione; ed ha
vittoriosamente conseguito il suo scopo. Egli ha costretto il Piemonte a

strapparsi la maschera dal vollo ed a far entrare le sue truppe regolari

negli Stati della Chiesa coa alia testa le bande medesime, al seguito del-

le quali approdavano i suoi battaglioai aella rada di
Nappli. Le condizio-

ni strategiche aelle quali versava il Geaerale de Lamoriciere anterior-

meate all' iavasioae deH'armata pieaioatese souo eon esattezza delineate

da un periodico di Geneva del 25 cor. L'armata pontiticia, esso nota r

ayeva ad occupare e difendere un vasto paese nelle piu difficili posizio-
ni considerate sotto 1'aspetto militare. Al nord e al sud, due estese fron-

tiere a guardare; una catena impoaente di monti che tagliava in due ife

campp delle operazioni ;
non un fiume, non una fortezza cui potersi ap-

poggiare. La sola Ancona
pfferiva

un punto di difesa, ma questa citta

forte e situata in localita assai lontana da Roma e lungp il mare, ove non
avevasi una vela per difeaderne gli approcci. Miaacciate le Marche e

'Umbria da bande rivoluzionarie che di fronte, alle spalle odal mare po-
tevano ad ogni istaate invaderle, al Generale de Lamoriciere non era da-

tp
che tener disseminate le sue migliori schiere per tutti i paesi e le cit-

ta di frontiera, affin di premunirle daU'improyyiso assalto ai guelle
tor-

me, e ragunare intanto nelle citta piii centrali i miovi volontarii arrivati,

per addestrarli alle armi. Frattanto in due centri principal!, ad Ancona
cioe ed a Spoleto, avea agglomerato quel numero raaggiore di truppe
che per lui si

ppteva, oade accorrere proatameate ove gli avveaiaieati

10 avessero richiesto. 11 Geaerale non potea supporre altra guerra contro

11 sagro e pacifico dominio della Chiesa, tranne quella aiossa da bande di

malfattori rivoluzionari. In ogni caso, chi avrebbe potuto immaginare
un'aggressione per parte di una Poteaza, e specialmeate cattplica,

senza;

che una previa dichiarazione gli avesse dato agio a raccorre iatorno a se
tutta la forza disponibile ed appoggiarsi ad Ancona, sola maaovra ragio-
nevole, supposta una grande disparita di forze ? Questa persuasione era
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non pur ragionata ma reale, dappoiche si vide come a Citta di Castello

pochi gendarmi fecero fuoco contro uuaintera divisione piemontese, cre-

dendo di averea fronte bande d'invasori; mentre un dispaccio del Gene-

rale Schmid, pervenulo cola in quello slesso momento, si esprimeva in

questi termini: Contro le bande armate siamo forti abbastanza; delFin-

yasione di un'armata regolare per ora non e atemere. Quandoecco im-

prowisamente, ma non a
casp, invadere le

provincie pontiticie dalla To-

scanaedaH'Umbria due formidabili corpi darmata piemontese,
torti in

:

sieme di circa 60 rnila uomini e di numerosa artigheria ,
ed uno d' essi

con marcia precipitosa, dopo superata 1'eroica resistenza di Pesaro, in-

terporsi tin da prima il 17 Ira 1'armata pontificia e la piazza d'Ancona,
innanzi a cui una intera flotta prendeva parte all'azione, fulminando co'

suoi cannoni la spiaggia. La stessa Patrie di Parigi, accennando come
la invasione piemontese accadeva il giorno 10 soggiunge: Nel giorno
11 (il giorno dopo 1'invasione) il signor Delia Minerva cheportava ^ulti-

matum del gabinetto di Torino giunse a Civitavecchia. 1 piemontesi,

per rendere la lotta meno sanguinosa hanno sempre assalito le truppe

pontiticie con forze molto superiori. Dopo roccupazionedi Perugia, han-

no manovrato tra Ancona e Spoleto per tagliarfuorile truppe del genera-
le de Lamoriciere, che non si aspettava di vedersi assalito senza dichia-

razione di guerra .

10. Per tal modo la slealta del Governo sardo, la preyalenza enorme
del suo esercito, la moltiplicita degli assalti in varii punti al tempo stes-

so
,

la- rapidita delle mosse del nemico ,
la necessita di tener a freno i

cospiratori e settarii disseminati nelle citta piu popolose ed important! ,

impedirono al Generate Lamoriciere di atteslarsi in tempo e con forze

sufficient! per resislere ad una almeno delle parecchie divisioni di trup-

pe regolari con cui il Piemonte mpsse all' invasione sacrilega degh Stati

della Chiesa. Dopo Pesaro, la prima a cadere nelle mani degli usurpa-
tori fu Perugia. Mancando il rapporto ufficiale del Generale Schmid,
recheremo la parte piu importante di quello con cui il Generale nemico
De Sonnaz espone 1'eroica impresa ivi effettuata. La mattina del 14 Set-

tembre egli parti dal bivacco di Bosco con la sua divisione composta
1. della brigata granatieri di Sardegna comandata dal Maggior gene-
rale Camerana

;
2. del 16. battaglione di bersaglieri, sotto gli ordini del

Maggiore Pallavicini
;
3. della l.

a

compagnia del 2. regglmento dei zap-

patori del genio sotto il capitano Gejmet; 4. della 5.
tt

batteria dell' 8.

reggimento di artiglieria, del capitano Uicciolio; 5. del 1. squadrone
del reggimento Nizza

cayalleria,
col capitano Cpcchis. Quesle truppe

formavano cosi una Divisione di 10 mila uomini incirca. A cio aggiun-

gasi che una mano di ribelli partirono da Perugia ,
andarono incontro al

Generale, ne guidarono le soldatesche, egli rendettero utili servigi

per gli important ragguagli con cui quesle spie patriotliche e segna-
tamenle un Bertanzi di Fratta ed un Aristide Rossi di Perugia, non pure
gli disegnarono le vie da seguire, e le difese e il numero dci pontihcii,
ma s'

incaricarpno di preparare aperte la porta S. Antonio, la Pesa e

Santa Margherita . Cosi dal rapporto dello stesso Generale piemontese
si vede che, per trionfare, gli invasori si studiavano di aver lastricata la

strada dalla fellonia e dal tradimento. II De Sonnaz entra poscia a rac-

contare il fatto nel modo seguenle.
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Giunto verso le ore 7 antimeridiane in prossimita di Perugia, nel

mentre disponevo le colonne ed impartivo le opportune istruzioni ai ca-

pi di corpo ,
mandai innanzi il maggiore Rizzardi

,
mio capo di stato

maggiore ,
affinche procurasse di scoprir terreno e riconoscere la posi-

zione
;
ma raggiunta che egli ebbe la compagnia bersaglieri d'avanguar-

dia, condotta col suo solito ardore, dal
proprip maggiore Pallayicini

ino a Monte Luce sotto le mura stesse della citta
,
non trovando il mio

capo di stato maggiore alcun punto dominante, si servi della scala spor-

tagli dagli abitanti per salire sopra la porta Sant'Antonio ,
da dove ,

non

potendo scorgere le strade da percorrersi dalle due colonne, commette-

ya intanto agli abitanti di preparare aperte la porta Sant'Antonio, la Pe-

sa e Santa iMargherita. In questo frattempp
o poco prima, il Generale

Schmid con 1,500 e piu uomini e 4 pezzi di campagaa, giungeva dalla

Citta della Pieve, entrava in Perugia e nella fortezza dalla opposta par-
te. Riniesse in marcia le mie

truppe,
entrai per porta

Sant'Antonio colla

colonna di destra, cosi formata e aisposta : 16. oatlaglione bersaglieri ;
.* i . i * 1 1 M .* *

una sezione d'artiglieria ; tre battaglioni del 1. reggimento granatieri
di Sardegna (colonnello Gozzani); il resto della 5.

a
batteria e lo squadro-

ne Nizza cavalleria.

II prode maggiore Pallavicini spingeyasi risoluto alia testa de' suoi

Yalorosi bersaglieri per la via designata sino alia piazza del Duomo. Un
yivo fuoco di moschetteria veniva aperto dalla fortezza e dai drappelli
nemici che occupavano gli sbocchi delle contrade e le case adiacenti o

che trovavansi ancora dispersi nella citta per non aver potuto rinchiu-

dersi a tempo entro la forlezza. Alia biforcazione delle due vie che met-

tono sulla piazza del Duomo
,
feci suddividere la colonna del granatieri

diedi 1' incarico al Generale Camerana di condurre in posizione quella
di sinistra in testa alia quale trovavasi il 3. battaglione del 1. reggi-
mento granatieri ( maggiore Girola

)
che occupo la posizione affrontando

intrepido le scariche di mitraglia. Ordinai quindi si occupassero pronta-
mente le case.circostanti, lo che veniva eseguito non senza grave fatica

e pericolo, stanteche tutte le porte e gli usci erano chiusi e sprangati

interiormente, e dalle finestre venivano scaricati colpi di fucile in ogni
direzione. Appena la sezione d'artiglieria pervenne per quelle ripide
tortuose contrade sulla piazza, il capitano fticciolio faceva mettere un

pezzo in batleria
,
direltamente contro una cannoniera. Al primo colpo

Tennerispostocon una
scaricaadoppioproietto,

che uccideva un artighe-

re, feriva quasi tutti gli altri, e rimbalzando contro le mura del Duomo, ne
staccava una quantita di macerie altrettanto micidiali quanto la mitraglia
stessa. Vista pertanto I'impossibilita di sostenersi in tale posizione; ven-

ue di la ritirato quel pezzo e disposto al riparo del tiro del forte in

modo da imboccare la parte principale della sinistra
;
un secondo pez-

zo venne
c)llpcato

in modp analogo dalKaltra parte del Duomo, ne

potendo far agire le artiglierie contro il forte t mi fimitai a fare ayanzare
Bersaglieri e granatieri di casa in casa, ed a far costrurre barricate in

guisa da rinserrarmi aempre piii intorno al forte. Rimandai jndietro la

cavalleria e parte dell'artiglieria che per quelle vie lastricate ed erte

non poteva venire utilizzata, e feci irivece avanzare parte del 2. reggi-
mento. Onde si vede che il sig. De Sonnaz per superare la valorosa di-

fesa del legittimo presidio della citta, fece a dieci tanti quello stesso che

fu cosi acerbamente condannato 1'aniio addietro, perche eseguito in mi-
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nime proporzioni dalle truppe pontificie contro masnade di ribelli. An-

ch'esso fece atterrar porte, sfondar case,,gittare mitraglia per le vie, con

quel danno della citta che e facile a intendersi. Or chi trova nulla a ridi-

re sopra cio?Proseguiamo.
Nel mentre stesso che la colonna di destra

,
come sopra dissi

,
diri-

gevasi per porta Sant'Antonio alia piazza ,
il maggiore Pernot alia testa

del 2. battadione del 1. granatieri , volgeva a sinistra lungo le mura

per entrare da porta Santa Margherita. Questa porta, occupata da un
distaccamento nemico,non aveva pptuto essere aperta dagli

abitanti.

A tale ostacolo inatteso, senza utensili per rimuoverlo, i bravi granatieri
si mantennero fermi in posizione sotto le fucilate nemiche sino all'arrivo

della compagnia zappatori che accorse con mirabile ardore ad abbattere

la porta. Intanto il mio capo di stato maggiore il quale avea la direzione

di questa colonna faceva avanzare in sostegno il 1. battaglione del 2.

reggimento (maggiore Garrin) che procedeva ordinato e compatto, ed
una sezione d'artiglicria (sottotenente Carie). Forzata la

porta,
la colon-

na prosegui contro un vivissimo fuoco di fucileria. Sensibili perdite cbhe
a soffrire il battaglione Pernot in questo frangente, fra cui mi e doloroso

ricordare quella del capitano Meana. Riuscita la colonna fuori porta San
Pietro che pur dovette abbattere (percorrendo il lungo tragitto sovente

esposta
alle fucilate del forte) ,

il battaglione Pernot considerevolmente

riaotto di numero
, yeniva posto ad occupare lo sbocco della strada che

dalla porta esterna del forte mette inferiormente a porta S. Pietro ,
sullo

stradale di Foligno ;
il battaglione Garrin stava pronto a far fronte alia

porta S. Pietro stessa ed all'evenienza a contrastare a forze nemiche
esterne la salita per la strada di Fuligno ,

sulla quale veniva staccato un

posto d'osservazione
;

e fmalmente la sezione a artiglieria era collocata

in batteria nella bella posizione del giardino pubblico contro la porta di

soccorso del forte.

Veniva intanto fatto chiamare lo squadrone di cavalleria ed un ter-

zo, battaglione granatieri. II capo di stato maggiore stiniando che la

brava compagnia zappatori potesse rendere maggiori servigi nella citta.,

prescriveva al capitano Gejmet di retrocedere sino a Porta la Pesa, e di

la recarsi presso la colonna di destra
;
ma ayviatasi in tale direzione nel

giungere allo svolto della contrada, una scarica di moschetteria eseguita

dagli sbandati che celavansi in alcuni
yicoli ,

e dal forte che ha vista in

questo punto ,
lo costrinse ad arrestarsi e riparare in un piazzaletto late-

rale, ove molestato da alcuni colpi di fucile, nel ricpnoscere d'onde ve-

nissero, scopri una caserma nella quale fece prigionieri circa 60 arti-

glieri e nrese 40 cavalli bardati ed una fucina. Giunto lo squadrone Niz-

za, cavalleria che sfilo con imperturbabile sangue freddo
per

lo svolto

sopra citato, fu inandato lungo lo stradale di Foligno col aoppio scopp
d'mseguire i fuggiaschi e dar avviso all'occorrenza dell'avanzarsi di

rinforzi, E fmalmente pervenuto nella posizione di San Pietro il sig. co-

lonnello Isarca del 2. reggimento granatieri col 4. battaglione (mag-
gior Piano )

venne questo mandato ad occupare il convento dellc mona-
che di S. Giuliano nmpetto alia Porta soccorso del castello, bella posi-
zione che domina la strada di Citta della Pieve.

II Generale Schmid
cplle

sue truppe trovandosi in tal modo complc-
tamente circondatp, spedii all'E. V. un mio aiutante di campo, ed affme

di.evitare un' inutile effusione di sangue risolsi di aspettare il resto della
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mia divisione che sapevp a poche ore di distanza. Ad un tale
effettq

feci

innalzare la bandiera bianca per parlamentare. Disgraziatamente il te-

nente Gambino d'artiglieria ed il capitano Nascimbene del prirao grana-

'tieri, vennero 1'un dopo 1'altro feriti nell'atto che spontanemente si espo-

neyano ai colpi nemici onde eseguire siffatto incumbente. Il.secondo di

essi in ispecie dimostrava singolar coraggio ed intrepidezza nell'attra-

versare la contrada per sollevare la bandiera bianca caduta insierae al

tenente Gambino, finche subi egli stesso la medesima
sprte.

Convenuta
col Generale Schmid in persona una sospensione d'armi, si apersero le

trattative per la resa del Forte
,
allorche verso le 2 pomeridiane essendo

-giunta sul luogo I'E.'V. ebbi I'onore di rimetterle il comando. // mag-
c/iore generate Comandante la 4 .

a divisione attiva DE SONNAZ .

11. II Fanti, soldato di quella selvaggia tempera che si scprge dai

suoi bandi alia turca, nqn era certamente uomp da doversene ripromet-
tere un tratto di generosita railitare o di nobili sensi. La capitolazione
fu assai dura, ma, che e peggio, si hanno pur troppo sicuri indizii della

mala fede con cui fu yiolata dal yincitore
prepotente.

Fu detto e stampa-
to che il presidio si era renduto prigioniero

ai guerra. Cio e falso; ma e

yerissimo che quei pochi valorpsi furonp trattati peggio che non si lisa

co'prigionieri di guerra tra nazioni ciyili. Ne recheremo a stio tempo le

prove. II Gen. Schmid principalmente ebbe a
patire

tali insulti, da do-

versene vergognare chi porta pome italiano. Giunto finalmente ad Altorf

sua patria, dove si dovette ritirare per abuso di forza del sig. Cavour,

egli fece stampare sulla Gazzetta di Sckwytz una smentita a chi, forse

per giustificare la brutta violazione de'patti, avea gittato voce essersi

Jui reso prigioniero, e poi aver accettato la liberta a
pattp

di non piu ser-

yire nelle milizie del Santo Padre. Non sono andato prigioniero a To-

rino, giacche in virtu della capitolazione conchiusa a Perugia, nissunp
di

quelli che appartenevano al mio piccolo corpo d'esercito, ne
ufficiali

ne

soldati, nissuno fu fatto prigioniero di guerra. Sibbene a Torino mi fu

semplicemente dato un passaporto da viaggiatpre senza chiedermi punto
la promessadi cui parlasi, e senza che io 1'abbia consentita. Del resto

ecco una lettera indirizzata dallo stesso Generale Schmid a S.E. il Card.

Segretario di Stato, la quale rechiamo per intero a compimerito e rettifi-

cazione del racconto sopraTavvenuto a Perugia.
Eminenza Reverendissima. La impossibilita di far giungere a V. E.

R. unrapporto sugli avvenimenti di Perugia del 17 corr. e la Capitola-
zione conchiusa col Generale in capo dell'armata d'invasione piemontese,
Fanti, che, calpestando il sacro dintto delle genti, invase con forze supe-
riori il territono degli Stati di S. S., essendo interrotte tutte quante le

comunicazipni, e annullato il segreto della
ppsta,

mi ha fatto sospendere
ogni passo in

prpposito fino a che non fossi in gradp di farlo con sicurez-
: za. Giunto in mia casa dopo qualche involpntario ritardp ,

do suhito ma-
no a soddisfare un doyere, cpmunque mi riesca penoso il compierlo.
Io non discpnosco 1'iropressione dolorosa che dove fare su V. E. R. la

notizia del disastro di Perugia, e convengo che si sarebbe potuto aspet-
tarsi una resistenza piu lunga e piu ostinata, e che sopraltutto

il Forte

di recente ricostruito avrebbe resistito almeno per alcuni giorni. Un suc-

cinto racconto dello scontrp avvenuto, porra 1'E. V. ingrado di giudicar-
ne. Non appena aveva io ricevuto avviso a Citta della Pieve (da me occu~

pata I'll settembre per ordine del Generale in capo, con due battaglieni
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C due pezzi di artiglieria) ,
che parecchie migliaia di volontari avevan

preso Citta di Castello e
fattp prmoniero il distaccamento di gendarmi,

che vi si trovavano, non dubitai che non marciassero su Perugia. Partii

adunque con la mia truppa nella sera del 13, dppp averne ricevuto 1'au-

tprizzazione
dalGenerale in capo, per questa citta, e vi giungevala mat-

tina del 14 alle ore 6 '/. senz'aver visto il nemico, il quale peraltro tro-

vavasi alle porte della Citta; dopo aver preso le raisure necessarie per la

custodia delle porte, e credendo sempre di aver a fare co'corpi franchi,
voleva io dare un po'di riposp alle mie truppe stanche in seguito d'una

faticpsa
marcia notturna; ma il nemico attacco la Porta di S. Margarita e

comincio al tempo stessp
un fuoco vivissimo dalle case dclla citta, ov'e-

rasi clandestinamente gia introdotto fin dalla notte precedence. II com-
battimento s'impegno immediatamente e prpsegui con accanimento per
circa tre ore, e fu allora che io mi avvidi che avevamp a fare con le

truppe regolari piemontesi e in niun modo co'corpi franchi. Illoronume-
ro s'accrebbe da un momentp aU'altro. Tuttavia fu il

Ipro
comandante

che mi chiese di far cessare il fuoco, cio che gli accordai. Fu allora che
il

sig. generale di Sonnaz
presentossi

a me per parlarmi, gli dpmandai
quali proposizioni avesse aiarmi, mi

rispose
non aver la iacolta di far-

mene, e convenimmo che le oslilita sarebbero sospese finp
alle 3 pom.,

impegnando essp
la sua parola d'onore che le sue truppe. si ritirerebbero

dalla citta e lascierebbero occupare le porte dalle nostre guardie ;
che in

quest'interyallo
il general Fanti stesso giungerebbe per trattar meco. In-

yece di ritirarsi le truppe piemontesi aumentavano sempre nella citta,

non ostanti i miei vivi reclami e le rinnoyate promesse del generale de;
Sonnaz. Alle 2 mi portai dal general Fanti accompagnato dai due Capi
di corpo sig. colonnello Lazzarini e sig. tenente colonnello De Courten;
ma non

avendopotuto
rimanere d'accordp sulle basi di unaCapitolazione,

domandammo che si prolungasse il termine della tregua per consigliarci.
Feci a tal effetto adunare il corpo degli ufficiali, i quali, Tista la gravita
delle circoslanze, non si mostrarono alieni a che la

prpposta
del gene-

rale piemontese fosse acceltata; cioe, che la truppa ainiettesse le arrai;
che si concedesse a ciascuno il libero rimpatrio; e che gli ufficiali con-

servassero i loro bagagli. Allora incaricai i due ufficiali superiori so-

prammenzionati a conchiudere la Capitolazione sulle basi proposte dal

nemico, aggiungendovi tuttavia la clausula
,
che gli ufficiali potessera

cinger la spada, il che fu accordato, e mi furono consegnati gli articoli

della capitolazione. Mi limitai a dichiararli conformi all'originale nella

copia consegnata al General Fanti.

Del resto bispgna convenire che la
ripresa

delle ostilita non ofTriva

alctin elemento di successo, dappoiche noi dovevamo misurarci con una
divisione intera, la cui forza ascendeva, a confessione del nemico stesso,
a 15,000 uomini abbondantemente munita di cavalleria ediuna forniida-

bile artiglieria; e che avrebbe ridotto ben presto a far tacere i nostri de-

boli mezzi di difesa del Forte. Essendo stato chiamato aTorino, mi ccon-
venuto abbandonare i miei officiali, ed anche mio figlio che ne facea par-
te nonche Tofficiale che mi serviva d'aiutante di campo e da segretario,

accompagnato soltanto da un ufficiale piemontese. Giunto a Torino fui

condolto al conte di Cavour, il quale mi fece rilasciare il passaporto per

tprnare in patria. Cedendo pelmpmento a tale necessita, dichiaro tutta-

Tia a V. E. Rffia che io non mi riguardo in alcun modo sciolto dal giura-
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mento di fedelta prestato al S. Padre, e La prego percio di deporre a' suoi

piedi 1'assicurazione del mio attaccaraento il piu inviolabilealla Sua Sa-

gra Persona, nutrendo ardente desiderio di esser tosto cola chiamato ove

potessi esser utile, e mi reputerei felice di poter rendere qualche servi-

gio alia causa della religione ed a quella deirordine, in questi tempi so-

prattutto d'inganni e di sventure. Riservandomi di fare il mio rapporto-
officiate alia E. lima del Ministro delle Armi sugli avvenimenti e sulla

Capitolazione di Perugia, prego V. E. di gradire 1'omaggio della mia piu
profonda venerazione, con cui mi prostro al bacio della S. Porpora. A*
Schmid Generate.

12. L'inonorata vittoria, ottenuta con mezzi siflfatti, da quindici con-
tro uno

,
fece pago il Fanti

,
che trasse rapidamente a conquistare

nuovi e niente piu gloriosi allori , e spinse le migliaia de' suoi contra

Spoleto. Quello che vi accadde e fedelmente dicniarato dal rapporta
ufficiale del Comandante O'Reilly che vi sostenne con eroica fortezza

i diritti di Santa Chiesa. Monsignore. Ho 1'onore di trasmetterle ua

rapporto piu dettapliato degli avyenimenti di cui le detti cenno nella

mia ultima lettera. Presso gli ordini di S. E. il Generale in Capo io par-
tii da Foligno il 13 Settembre per andare a Spoleto con 300 uomini del

mio Battaglione ed alcune reclute dei Dragoni che non doyevano accom-

pagnare il Corpo d'Armata
;
ma per le difficolta che s* incontrarono a

procurarsi dei carri pel trasporto delle mnnizioni, non arrivammo a Spo-
feto che il 14 a due ore del mattino. La mia prima cura fu quella di ap-
provigionare la rocca

,
nella qnale ancpra niente vi era : i miei soldati

vi travagliarono giorno e notte il 14 e il 15 , e cosi io pervenni a farvi

trasportare dell' acqua, del biscotto, del caffe e del lardo, non che una
certa quantita di carni e qualche torcia a vento, e feci rinchiudere tutte

le munizioni nella nuova polveriera. II 15 ogni comunicazione rimase
interrotta con Foligno che era stata

,
dicevasi , occupata dalle truppe

Piemontesi, e nel mattino del 16 a due ore fu dato 1'allarme alia guar-
nigione da nna falsa notizia recata da alcuni Gendarmi che il nemico era
alle nostre porte. Nel giorno stesso io ricevetti il di lei dispaccio ch&
mi annunziava non potere io sperare alcun soccorso

;
terminai quindi i

miei preparativi per la difesa. Monsig. Delegate, il di cui zelo e corag-
gio contribuirono moltissimo ad animare la guarnigione ,

come pure gli
altri funzionarii del Governo vennero ad unirsi con noi nella rocca. Ci

avvedemmo nella notte del 16 che il nemico si avvicinava e che pren-
deva posizione sulle allure circostanti

,
ma ci fu impossible di impedir-

glielo per mancanza di
artiglierie. l?

.

A quattro ore del mattino la guarnigione era sotto le armi ai-varii.

posti. Io avevo ordinato i miei 300 Irlandesi alia porta e sul muro di

tianco, ritenendo che questo sarebbe stato il punto principale di attaceo<

per il nemico. Disposi le reclute Svizzere e Tedesche del 2 reggimento
Estero nel numero di 160 sulla banchetta del muro dirimpetto alia mon-

tagna col rinforzo di una sezione d'Irlandesi alia ran breccia che trova-

vasi in questo muro e che aveva fatto in fretta riparare con balle di co~

perte di letti. II sergente Schafter con 12 uomini dei Carabinieri e Ber-

saglieri fu posto a un'altra piccola breccia. I Tiragliori ( franco-belgi )

in numero di 23 furon posti sopra una galleria che metteva sugli approc-
ci della porta. 1 Gendarmi sotto gli ordini del Maggior Calandrelh e del
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Oapitano Volta ed alcuni soldati Italian! nel totale di circa 150 uomini li

lasciai di riserva. A 6 ore un Capitano di stato maggiore venne ad inti-

niarmi la resa per parte del General Brignone che, mi disseegli, coman-
dava un corpo d'arraata in Spoleto. Ayendo rifiutato d'arrendermi

,
il

Generale,dasoldato generoso, propose di prendere sotto la sua prolezio-
ne tulte le donne che si trovavano nella rocca e di accordarle un salvo

condotto, ed io feci uscire la moglie del sig. capitano Boschan e la mia.

A 8 ore il nemico apri il fuoco contro di noi con quattro batterie c nel

tempo slesso i suoi
persaglieri

ci mplestavano con un Fuoco non inlerrot-

to dalle montagne vicine. I
nqstri tiragliori yi risposero con successo ,

specialnacnte cpnteo 1'artiglieria piazzata a circa 600 metri di distanza.

All ore'Monsignor Arcivescpvo venne come parlamentario a propormi
di arrendermi

;
ma avendp ricevuto 1'ordine di di fender la rpcca

tin che
era possibile ,

non credetti accettare la sua proposizipne e ricqmincio
il

fuoco. A 3 ore dopo mezzodi
, 1'artiglieria che avea

tiratp
continuamen-

te sulla porta avendo prodotto gran danni ai muri laterali e diverse pal-
le avendo traforata la porta stessa

,
il general Brignone stimo che era

tempo di dar 1'assalto, e una colonna (composla di 2 compagnie di Ber-

saglieri e di 2 battaglioni di granatieri e sotto gli occhi del generale

Brignone ehe era a cavallo al basso della rocca, protetta da un fuoco dei

piu vivi, corse all' assalto. Quantunque ricevessero due colpi di mitra-

glia dal nostro solo pezzo di cannone ch era in stato di servire, si avan-
zarono coraggiosamente tino alia porta e tentarono di atterrarla a colpi
di accetta

;
ma si era usata la cura di barricarla aH'interno

,
ed i nostri

risposero con colpi di fuoco e di baionetta attraverso i fori che si trova-

vano nella
pqrta.

II sig. tenente Crean ricevette un colpo di fuoco sul

braccio nel difenderc la porta e si distinse
,
insicme al capitano Coppen-

gcr, pel suo coraggio e sangue freddo. Durante questa lotta un capita-
no dei bersaglieri piemontesi ebbe la sciabola spezzata da una palla e si

salvo con difficolta da un colpo di baionetta
;
un tenente fu

inprtalmente
ferito

,
e il nemico si ritiro lasciando parecchi de' suoi morti presso la

porta e su tutta la strada che vi conduceva.

Duraote quest' assalto i franco-belgi ci aiutarono molto; essi si espo-
nevano assai

,
ma decimavano il nemico. Non rinnovo questo 1'assalto

,

ma continuava senza posa il fuoco di mpschetteria e degli pbici
della pri-

ma batteria e d'una quinta
che aveva situata durante il giorno , mentre

che i bersaglieri, dei quali avea diversi battaglioni, ci tenevano sempre
all' erta

, essendosi messi al coperto in alcuni luoghi che dominavano la

nostra cinta da tutte le parti alia distanza di 100 a 400 metri. Ci fu forza

quindi di far portare sotto una grandine di palle delle cariche
,

delle

gallette e dell' acqua ai soldati poiche era impossibile di farli rientrare

nel fabbricato centrale. Gli obici dettero fuoco due volte al tetto e alle

camere al di sopra della polveriera, ma si pervenne ad estinguerlo scl>-

bene con grave fatica. Questo stato di cose continuava fino al cadere

della nolle
,
ed io dovevo riflettere alia mia posizione. La porta non era

alterrata, montar la breccia non era facile
,
ed avevo perdutp pochi uo-

mini
,
ma i miei soldali erano stanchi per le fatiche dei giorni preceden-

ti, e per una lotla che avea
p'urato

12 ore senza intervallo, spttp
un sole

ardente. Non aveva artiglieria e non ci restavano che pochissime cari-

ehe per fucili rigati : mi sarebbe stato quindi impossibile d'impedire al

nemico di stabilirsi in vicinanza delle mura. La porla e i lati di essa erano
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crivellati e la fabbrica centrale avea assai sofferfo dagli obici. Risol-

yetti dunquc di cedere se il generale piemontese avesse offerto patti

onorevoli, e Monsig. Delegate essendosi presentato come parlamenta-
rio, a 8 ore della sera io resi la rocca con una onorata capitolazione.
Ora non mi resta se non che sperare che V. S. e il generale in capo
giudichino aver io adempito al mio dovere nelle penose circostanze in

cui. mi trovava.

La nostra perdita fa di 3 morti e 10 feriti. Mi e naturalmente im-

possibile di riferire esattaraente quella del nemico, ma i fatti seguenti
che io appresi dal generale piemontese e da' suoi ufficiali serviranno

a calcolarla. Nell' artiglieria piemontese yi furono 30 morti, diyersi
fe-

riti e 4 cavalli fuori di combattimento. Le due compagnie dei bersa-

glieri, solamente nell' assalto, ebbero circa 30 morti e un mimero mag- .

giore di feriti, fra i quali gravemente un tenente. II generale Brigno-
ne e due capitani ebbero gli abiti forati dalle palle. Nel totale le per-
dite dei Piemontesi potraano calcolarsi approssimativamente nell' intero

combattimento a 100 morti e 300 feriti. Fra i nostri si sono maggior-
mente distinti il sig. capitano de Baye dell' Artiglieria che era sempre
al mio lianco. Del battaglione S. 1'atrizio il sig. capitano Coppenger .

e i signori tenenti Crean, Lynck, Strafford e Gronin. L'aiutanteMul-
haull accorreva doyunqpe era maggiore il pericolo e yi portaya or-

dini e munizioni
;
Taiutante Antilli e 1'artigliere Ceccplini nan fatto il

loro dovere con coraggio e sangue freddo. Dei pochi tiragliori (fran-

co-belgi) che yi erano, e difficile segnalare alcuno, essendosi tutti con-

dotti benissirao
;
ma io nomino con piacere il sergente Thoumeley ,

Crespin, Terrier, Margerie ,
il barone de Forstner e il Yisconte d'A-

gncau. II sergente Schafler de' carabinieri si e perfettamente condotto.

Delle due compagnie d'Irlandesi io ho notato i sergenti maggiori Dea-

dey e Lloyd, i sergenti Oneill, Fitnpatrik e Hannon, il caporale Mac-

dermolt, i" comuni Ward Michele, Bustecd, Walker Guglielmo, Walsh
e diversi altri di cui non ho ancora potuto conoscere i nomi. Firma-
to. 0' Reilly Comandante .

13, II telegrafo porto per tutta Europa la notizia d'un prete fanatico

che all' entrare delle truppe piemontesi in Perugia ,
trasse un colpo di

fucile ed uccise un sergente; e la filantropia liberalesca plaudi all'energia
del Generale piemontese che senza piu Io fece mettere a morte. Or que-
sto fu un pretto assassinio

,
ed eccone il racconto

,
fatto da testimonii

autoreyoli, ed a cui niuno troyo che ridire. L'ayer ammutolito al sentirsi

gittar sul yiso si graye accusa, non e ella proya eyidente della ferocia

selvaggia con cui procedono cotestoro che trattano i pontificii di orde
,

di mercenarii briachi, di masnade sitibonde d' oro e di sangue? Si legga
e si giudichi. Persona giunta or ora di Perugia ci raccpnta i seguenti

particolari sopra la morte
,
a cui un sacerdote di quella citta venne cpn-

dannato di questi giorni dalla mitezza e dalla giustizia degli italianissimi.

di cola. Fu d'imprpvviso udito Io scoppio di un fucile che stese a terra

un soldato. Partiya il colpo da una finestra, ma non si poteya conoscere
chi ne fosse 1'autore. Trovandpsi la presso ua sacerdote ,

eccoti che uno

grida il sacerdote avere scagliato quel colpo. Nega risolutamente 1'ec-

clesiastico
;
ma gli altri non prestandogli feae, gli guardano le mani

,
le

fiutano se mai sentissero di polvere, gli rpyistano le vesti, Io tastana

dappertutto, e non troyano sentore, ne indizio yeruno che ayesse sparato.



$44 CRONACA

Egli intanto a protestare , che
, quantunque devoto del Papa , e pronto a

dar la vita per lui , tuttavia non aveva pensato mai per difenderlo di

uccider nessuno. Yedevano troppo chiaro i suoi assajiton che non avevan

pretesto nessuno per molestarlo
;
ma eccoti due cotali che. fattisi innanzi,

-affermano e sacramentano d' averlo cogli occhi proprii veduto sparare il

fucile dalla fmestra. Non ci voile di piu per condannarlo
,

e la condanna
fu di morte, e da essere eseguita in pochissimp d'ora. Condotto 1'eccle-

siastico al luogo del
suppliziq, trayersava le vie con volto imperturbato,

recitando divotamente i salmi penitenziali. S'arresta la comitiva, e sono
in pronto i soldali per fucilarlo. II condannato rivolto agli astanti , dice

loro con tuono tranquillo che muore innocente, ma perdona di cuore agli
-autori della sua morte. Ebbe appena proferite queste parole , che quattro

palle di piombo gli si scaricarono contro la schiena, e lo batterono mortq
sopra il terreno. Regaliamq questi particolari al signer Gioacchino Pepoli
'C a!!a Commissione da lui nominata per raccogliere i document! sulle

stragi di Perugia. Cosi nzWArmenia del 30 Settembre.

14. Disfatte oggimai le piccole schiere di Pontiticii che stavano sulle

pendici occidentali dell'Apennino , e presa Spoleto, il Fanti col nerbo

Se'suoi, che erano presso a 20 mila, si volse con rapido cam^ino verso

Macerata per istriugervi da vicino il Lamqriciere, a cui per altra parte
-era gia tagliato il passo dall' esercito del Cialdini. II successo che ri-

promettevasi la parte nemica era di rendere impossibile a Lamqriciere
la sua congiunzioue con Ancona. E questo successo speravasi gia con-

seguito, dacche il telegrafo sardo, con isfoggio di frasi recava il 17 a

Torino che : Cialdini
,
volendo prevenire Lamqriciere ,

il quale diri-

^eva le
truppe ad Ancona, giunse con una marcia di 38 miglia, fatta

in 28 ore, m tempo di prendere possesso delle formidabili posizioni
di Torre di Jesi, di Osimo e di Castelfidardo , ponemlo cosi una barriera

tra Lamoriciere e la fortezza. Ma Cialdini per giungere da Pesaro in.

Ancona avea a percorrere una via facile e breve ;
non 1'Appennino a ya-

licare, non tempo a perdere per riunire ed ordinare 'i suoi battaglio-

ni, non ostacoli od
opposiziqni

a
yincere. Non ebbe

egli
a lottare se noa

con una colonna di un migliaiq di valorosi guidati dai colqnnelli Kanzler
e Wogeslang, la quale gia diretta sopra Urbino e quindi tagliata fuori

dal
nemicq, seppe eroicamenteaprirsi il passo attraverso una intera di-

yisione piemontese, e il giorno 14 ridursi in Ancona dqpo un'alpestre
marcia di 45 miglia. Non appena il generate de Lamqnciere ne'suoi al-

loggiamenti di Spoleto ebbe awisp deiraggressione di forzecotanlo spro-
porzionate alle sue e dclle diflicolta che si frapponeyano alia sua congiun-
zione con Ancona, venne in consiglio di attaccare i nemici senza contar-

DC il numero, non per dar prova di un coraggiq troppo conosciuto, ma
per protestare generosamente e penetrare, se gli venisse fatto, in Anco-
Da. Egli quindi non frappose indugi neH'adunare quanta forza poteva a se

d'intorno e se per la distanza non pote richiamar quella che occupava Pe-

rugia, la strenua difesa perp operata da questa ritardo 1'avvaiizarsi di

uno dei corpi d'armata nemica.
II gencrale de Lamoriciere giugne.va la mattina del 15 a Macerata e

Pimqdjn lo seguiva davvicino, dopo una marcia faticosa attraverso i soin-

mi gioghi deirappeiinino,
nella quale la fanteria percorse 40 miglia in 22

ore. La mattina del 18 i due generali trovaronsi nelle circostanze di Lo-
rcto e Recauati, a fronte dell'iutero corpo d'armata del generale Cialdini
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forte di molti squadron! di cavalleria e di una numerosa artiglieria. A fpr-
ze si formidabili il generale de Lamoriciere non opponeva che 11 mila

uomini, fra cui pochi cavalieri e circa
quattordici oocche da fuoco non ri-

gate e difficili alle manovre per esservi attaccati solo quattro cavalli per

pezzo, atteso il ritardo nell'arrivo di 200 cavalli che dovevano giugnere
da Trieste. Ma alia debolezza del nuraerp suppliva

nell'esercito Pontificio

quell'invitto coraggio che ispira la santita della causa. II generale Pimp-
dan marcia verso Castelfidardo alia testa di una parte del piccolo eserci-

to, incontra il nemico
;
non lo conta ma lo combalte. Le sue brave truppe

lo seguono e solo dppo una mischia tremenda di piu ore, corpo a corpo

cpmbattuta,
il fulmine di 60 pezzi d'artiglieria

nemica ne arresta lo slan-

cio, e il prode condottiere nello scagliarsi per la quarta volta, superando
la posizione delle Crocette, cade tratitto da piu colpi su quel terreno re-

so
glprioso

dal suo indomabile valore. I bollettini dei giornali Sardi an-

nunziano che mille dei loro caddero tra mprti e feriti nel combattimenlo
di Castelfidardo e citano tra essi i nomi di ben 17 ufficiali compreso un

maggiore. La loro brigata Ravenna fu quasi annientata ed un battaglione
di bersaglieri rimandato ad Urbino per riorganizzarsi. Gli stessi riscon-

tri accennano che per parte pontificia r;imasero sul campo 500 combat-
tenti di cui un quarto mortL, il resto feriti. Ci conforta la giusta presun-
zione che la parzialita del nemico abbia attenuate le sue perdite ed esa-

gerate le nostre.

Ne
pernoi

si potrebbe con esattezza indicare la cifra ed i nomi dei

morti e feriti dell'esercito
pontitjcio,

anche perche non si possono coao-

scerequali sieno fragli sbandati, quali
fra i prigionieri in mano al nemi-

co, e quali ridotti in Ancona. Sappiamo pero che il solo corpo dei tiraglio-
ri Pontificii perdette 180 uomini sopra 270 presenti al principio delFa-

zione, e che dopo la battaglia, ne fu attrayersata
la strada al generale de

Lamoriciere per Ancona, ne si oso dai Piemontesi inseguire i Pontificii

che nella sera del IS dormirono nei loro accantonamenti. Solo nel gior-

np 19 aU'arrivo di altri corpi d'armata sardi quella parte deU'esercito di

Pimodan che non raggiunse Ancona, circondata da
fprze

sterminatamen-

te superiori, capitplo col nimico conseguendo tutti gli onori della guerra,

quantunque si abbianp le piii forti ragioni par dubitaredella fedele osser-

yanza delle condizioni. 11 Generale de Lamoriciere avendo cosi realizza-

to il
sup concetto primitivo si e

posto
in grado di dividere in Ancona i

pericoli degli assediati stretti gia dalle forze di terra e di mare del Pie-

monte. E tale era la sua grande ambizione! Cosi il Giornaledi Roma.
Non essendo finora

pervenuti dispacci
autentici'dei Generali'pontiticii

sppra questo glprioso disastro, sarebbe inutile il venire qui raccontando

cio che nei diarii del nemico si spaccia, con piu millanteria che genero-
sita. Certo e che grandissima ammirazipne deve tributarsi all'eroica intre-

pidezza con cui i tiragliori franco-belgi , organizzali a maniera di zuavi,

combatterpno , spin^endosi
lino alle bocche di formidabili batterie poste

in luogo inespugnahile. I pochi furono soprafTatti dai molti
,
ma se la

palma deve decretarsi al valore, certo essa appartiene ai difensori della

Chiesa. 11 De Pimodan vi guadagno una corona immortale.

15. Rampollo di nobilissima famiglia, e fedele al motto ond' erano

ffloriose le sue armi gentilizie, mori potius quam foedari, Giorgio de La
Vallee de Rarecourt marchese di Pimodan, nacque nel 1822 e fu poi'al-
levato sulle sponde della Sava , dove i suoi si ritirarono in volontario
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esilio per la rivoluzione francese del 1830. Ascrittosi alle milizie au-

striache, dopo aver posto la condizione di non mai sfoderare la spada
contro la Francia da lui amata sempre con affetto di figliuolo, fu uno dei

piu cospicui fra quelli che
yi apprendevano 1'arte militare alia scuola del

MaresciaJlo Radetsky ,
e
yi

si rese segnalato nolle prime guerre contro

il Piemonte, come altresi in Ungheria ,
a lato del regnante Imperalore ,

facendosi notare pe
1

suoi talenti e pel suo splendido valore. Parecchie vol^

te ferito c decorate, egli era per tutto
cqnosciuto sotto il nome del gio-

vane francese. Non ayendo voluto applicare che al mestier della guerra
sotto i tattici alemanni, ricusandosi di seguitare una carriera all' es-tero ,

dette la sua dimissione per ritornare in Francia ove condusse in moglie
la giovinetta signora di Coronnel, una Montmorency dal lato di madre.

Vivea egli nel suo opulento ritiro quando ebbe luogo la campagna di

Napoleone III in Italia ;
ma giudicando ben presto che la rivoluzioue

italiana non avea fatto che avvantaggiarsi di forze noyelle, venne ad of-

ferire spontaneamente la sua spada al sig. de Lamoriciere. Felice e in-

dipendente, padrone di una fortuna di 80,000 fr. di rendita, e sposo ad
una donna d'ogni bel pregio fornita, ei non vide se non una conviuzione

a difendere, e vi si consacro con la quasi certezza di perire ; dappoiche

ovunque avea combattuto
,
era sempre

stato prodigo del suo sangue.
16. L'illustre Generale avea

preveauto
il caso in cui doyesse col san-

gue e con la vita suggellare sul campo di battaglia la eroica sua devo-
zione al Papa, e la. sua fedelta alia, piu giusta delle cause

;
ed avea per-

cio
espresso il suo desiderio d'essere seppellito in Roma, nella chiesa di

S. Liugi de' Francesi. Questo suo voto fu religiosamente adempiuto. Alii

30 Settembre il cadavere, accompaguato dal sig. Principe de Ligne, uf-

ficiale dei cavalleggieri pontilicii ,
e dal sig. Reuneville del corpo delle

Guide, giunse a Civitavecchia : ed appena il telegrafo ebbe dato avvisq
che stava per partire verso Roma, accorse alia stazione per riceverlo coi

dovuti onori S. E. Monsig. Pro-Ministro delle Armi
, accompagnato dai

signori Couronel e Mirepoix , parenti del valoroso defuhto. Quali onori

gli si rendesscro in Roma, per ordine espresso del Santo Padre e con
univcrsale commozione d'ogni ordine di cittadini, fu raccontato dal Gior-

nale di Roma nel modo segueote.
II martedi 2 Ottobre alle ore 7 pomeridiane la salma del Generale

marchese Giorgio de Pimqdan, dalla chiesa di S. Francesco a Ripa ve-
niva trasportata alia Rasilica di S. Maria in Trastevere. Sebbene il tra-

sferimento fosse fatto privatamente ,
tuttavia fu grande il concorso del

popolo che trovossi al suo passaggio nel lungo stradale, dove molti stu-

denti ed altri giovani facevano
piovere

sul carro funebre un nembo di

fiori, ed accorrevano a baciare la spada di questo valoroso che con tan-

la devozione aveala consagrata a sostenere i diritti del Santo Padre, be-

nedicendo al nome del compianto eroe. Una funebre ceremonia ha avuto

luogo la mattina appressq in S. Maria in Trastevere per qrdine
di Sua

Saotita. La maestosa Rasilica vedeva&i sontuosamente vestita di grama-
glie. II cadavere dell' illustre Generale, posto nel mezzo del payimento ?

era coperto da ricchissima coltre
,
cd attorno avea disposto gli stemmi

^entilizi della nobile famiglia, e sopra le insegne del suo grado militare,
il

cappello, le spalline, la spada. Fino dall' alba
, grande numero di sa-

crificii erano offerti a Dio per 1'anima del
prode

estinto
,
ed alle ore 8 e

mezzo 1'intero Gapitolo di quella chiesa Java principio alia recita del-
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1' uffizio dei Defonti. Terminate il quale, yerso le ore 10, 1' Effio

sig. Cardinale Barberini
,

assunti gli abiti pontificali ,
cominciaya la

Messa solenne, che e stata accompagnata dal canto dei cappellani ponti-

ficii, i quali hanno
eseguito

la toccante sequenza sulle flebili note del

celebrate maestro Baini. Alia mesta ceremonia assisteyano: tutta la no-

bile Anticamera pontificia, il corpp delle guardie nobili coi suoi coman-

danti, e S. E. Monsignor Pro-Ministro delle Armi con li uffiziali del sup
ministero. Ai quattco lati del feretro erano i Generali pontificii, signori
Kalbermatten

, Allegrini , Ruspoli e Braschi , facendo ala quei yalorosi

gendarmi col signer capitanp Evangelist!, che, sotto il comando del pro-
de defunto

, respinsero gl' invaspri
alle Grotte. Notavansi

,
in apposite

luogo, due parenti del Generate, il signer Conte de Levis Mirepoix ed il

signor de Couronel
;
non che i due aiutanti di campo dell' estinto : signor

principe de Ligne e signor de Renneyille. La guardia palatina di onore
,

e gli Svizzeri di palazzo guarnivano la chiesa
,
oye pure erano conve-

nuti drappelli di militi di ogni arma, rappresentanti i diyersi corpi del-

1' armata Pontiticia. II concerto della guardia suddetta esegui diversi

pezzi di musica appropriati al mesto rito. S. E. il signor generate Conte

de Goyon, comandante in capo 1'armata francese ,
con altri Generali ed

ufficiali della medesima e con tutta I'lifBcialita pontiiicia, pareccbi Pre-

lati e personaggi distinti
,
moltissime dame e signori romani ed esteri

,

conyennero in lutto a pregare per 1'anima dell' estinto, oltre ad tina folia

immensa di popolo. Sui yolti di tutti
, atteggiati a mestizia

, traspariya
non sapresti piii se il dolore della perdita fatta dalla nostra armata o la

inyidia di ima
rnprte gloriosa incontrata sul campo di battaglia in difesa

dei sagrosanti diritti della Chiesa cattolica. Sul portico del sacro tem-

pio leggeyasi la seguente iscrizione : Georgia . de . Pimodan viro .

nobilissimo duci . fortissimo quern . pro . Sede . Apostolica ma-

c/nae . animae ..prodigum catholicus . orbis . luget Pius . IX .

Pont . Max. suo . et . romanae . Ecclesiae . nomine soiemne . fu-
nus tantae . virtuti . et . pietati . debitwn moerens . persohit.

La compianta salma del Gen. March. Giorgio de Pimodan yenne poi,
la stessa sera, trasportata dalla Basilica di S. Maria in Trasteyere alia

chiesa nazionale di S.Luigi dei Francesi. L'accompagnamento funebre fu

quanto si puo immaginare splendido e decoroso. Un
drappello

di dra-

gpni e o" infanteria pontificia precedeya la Croce ,
cui seguiyano i reli-

giosi Minori Osservanti e Riformati
,
e Sacerdoti in cotta, salmeggian-

do. II feretro coperto da ricchissima coltre
,
con sopra alia cassa

,
che

chiudeva il cadavere, le insegne della dignita-e
:la spada delfestinto,

era rjortato a yicenda dai militi del corpo detto dei zuayi e dagli arti-

glieri ;
ed era circondato da quei gendarmi ,

che sotto la condptta dell'e-

stinto aveano yinta la fazione delle Grotte. Quattro Generali pontificii

reggevanp i lembi della coltre. Seguiyano S. E. Monsig. Pro-ministro

delle Armi, con alia destra S. E. il sig. Principe Orsini ed i parenti ed
uffiziali di prdinanza del defunto

; quindi-'il Corpo delle Guardie Nobili

di Sua Santita
;
tutti gli ufficiali dell'esercito pontificip presenti in Ro-

nia, e gli addetti al Ministero delle Armi. Dopo i quali , separati da un

drappello di yeterani
,
andava in abito di

eprruccip grande numero di

cittadini
,
che pietosamente recitavano preci all'anima del prode Gene-

rale. Yeniva quindi colla sna banda musicale, che suonaya meste sinfo-

nie, un battaglione della Guardia Palatina di onore : e dopo il concerto
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del gendarmi ,
che faceya echeggiar 1'aria di funebri melodic

,
ed a cui

tenevan dietro in armi i cadetti del Collegio mililare, piu compagnie di

gendarmi, di cacciatori e di milizie di linea. Dopo le quali un numero
considerevole di carrozze mandate dal Scnato e dalla primaria Nobilta

romana a crescere la pompa dell'accompagnamento. II quale transitando

per le vie che separano la chiesa da dove era partito a quella cui face-

va capo, lentamente proccdeva, per aprirsi il passaggio fra la moltitudi-

ne straordinaria di popolo onde erano ingombre ,
e che suffragava 1'e-

stinto con invocargli sppra
la pace del giusto ;

e dimostrava 1' interesse

posto alia ricordanza di morte si gloriosa , lodandone I'eroismo e gettan-
do fiori e ghirlande sull'onorata bara. Nella piazza di S. Luigi era schie-

rato un battaglionc dell'armala francese, con la banda musicale. Arri-

vato il corteggio funebre alia chiesa nazionale di Francia
,

il cadavere

fu ricevuto da Monsig. Level , supcriore ,
e dal Clero della medesima

,

nonche da S. E. il
si<j.

conte de Goyon ,
Generale comandante in capo ,

e da altri Generali, ed uffiziali dell'armata francese in Roma. Nel mezzo
della chiesa sorgeva un magnifico catafalco, ricco di accesi doppierL

Deposta che fu la salma , si cantarono le preci secondo il prescritto dal

Rituale romano. Al terminar della funzione, mentre per la volta maesto-
sa echeggiavano le meste note di un concerto militare francese

,
la gen-

te
, che empieva la chiesa

,
si slrinse al feretro ,

e ne disciolse le corqne
di alloro , agognando ciascuno di conservare , qual preziosa

memoria
?

una foglia o un brandello della coltre che ricuopri nelrestremo onore gli

ayanzi mortali di un eroe , il quale prodigo generosamente la vita alia

piu santa delle cause, e nella piu ^iusta delle battaglie .

17. Com'ebbe veduto che le sorti del combattimento volgevano avver-

se^a' suoi, il Generale Lamoriciere, dopo prodigii di valore per sottrarsi

all' inseguimento di
mplti drappelli di cavalieri che agognavano a si no-

bile preda, si ridusse in Ancona, aprendosi il passo a traverso a' nemici

che null'altro piu volevano che impedirlo d'entrarvi. Ivi giunlo pose
subito mano a compiere, per quanto si potesse, le ppere di difesa. Ma
la fortezza essendo serrata d'ogni intorno daU'esercito di terra ed assa-

lita dal lato di mare da un'armata fornita di piu centinaia di cannoni, ap-

pena poteasi divisare altro che il fare una ostinata resistenza per salvare
il diritto e

1'onpre.
E

1'unp
e

1'altrq
uscirono intatti e

^loriosi
dall'ardua

prova. Aspettiamo a riferire i particolari quando siansi potuti avere dal

Lamoriciere stesso
,
mal potendosi aggiustar fede alle ppmpose spaval-

derie de' suoi nemici. Basti accennare che gli assedianti erano alineno

45 mila, con oltre a 15 batterie d'artiglieria, senza contare i grossi pez-
zi d' assedio

;
e che dal lato di mare le fregate e le corvette da guerra

sarde
fulminayano senza posa le non ancora assodate fortilicazioni

,
mu-

ni te di non piu che 120 cannoni in tutto ,
e guardate da un 5 o 6 mila

soldati. Non e dunque meraviglia se moltiplicando incessantemente gli

assalti
, spingendo sulle brecce le intiere brigate ,

e contro fortini stac-

cati non meno di tre o quattro colonne di assalitori da diverse parti r

riuscisse in pochi giorni il nemico ad impadronirsene. L' ultimo colpo
decisive fu recato dalFarmata sarda

,
che traendo innanzi a tiro di mo-

schetto lin sotto le batterie del
molp, in due ore continue di bomharda^

mento n'ebbe
sconyolte

le difese e distrutte le artiglierie. Per giunta di

sciagura la polveriera della batteria principale scoppio per incendio

messovi da una granata ,
e il guasto fu si grande ,

che era impossibile
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prolungare la resistenza. Quando del 120 cannoni che avca sul princi-

pio il Lainoriciere fu
ridptto

a non pin potersi valer d'un solo ,
che tutti

erano o smontati o guasti ,
dovette cessare dal difendersi

,
e propose di

capito]are. Egli si diede ali'Ammiraglio sardo , da cui fu accqlto
con

sommi e ben meritati onori; e per ordine suo due Commissarii stipularo-
no con i Commissarii del Fanti i patti della resa, che furono i seguenti.

18. Convenzione sulla capitofazione di Ancona, combinata di mutuo

accqrdo d' ordine di S. E. il Generale Fanti, comandante in capo I'arma-

ta di S. M. il Re di Sardegna nelle Marche e neH'Umbria ,
e d'ordine di

S. E. il Generale De Lamoriciere comandante in capo le truppe pontifi-

cie
,

dai commissarii sottoscritti. Art. 1. La piazza di Ancona col suq
intiero armamento, magazzeni e polvere, di vestiario

,
di vettovaglie, di

carbone, legni da guerra, casse pubbliche, cavalli, carri e qualsiasi
altra

cosa appartenente al Governo
,
tanto del ramo militare si di terra che di

mare
,
come civile , verra immediatamente consegnala alle truppe terre-

stro-marittime di S. M. il Re di Sardegna. Art. 2. A tale effetto saranno

immediatamente consegnate alle truppe di terra di S. M. : lafortezza ed

il campo trincierato
; opere esterne del Gardettq e lunetta S. Stefano,

il forte dei Cappnccini; le porte Pia, Calamo, Farina; il molo e la porta
del molo saranno consegnate alia R. Marineria. Art. 3. Le parti contra-

enli npmineranno una Commissione mista e composta per ciascuna di

esse di un ufficiale d'Artiglieria ;
id. del Genio

,
id. di Marina

;
un im-

piegato d'intendenza militare
, per ricevere o dare in consegna ,

facendo

un inventario di tutto quantq esiste di pertinenza goyernativa nella

piazza e dipendenze. Art. 4. L'intiera guarnigione della piazza d'Ancona

compresi tutti gli impiegati militari che si trovano in delta piazza usci-

ranno cogli qnpri
delle armi da porta Pia con direzione alia Torretta ,

costituendpsi ivi prigionieri di guerra. Art. 5. Le forze che compongono
la guarnigione usciranno siiccessiyamente di mezz' ora in mezz' ora per

battagliqni
o per armi speciali riunite insieme. Art. 6. Giungendo i yarii

drappelli alia Torretta
, dopo aver resi gli onori militari deporranno le

armi e saranno av\iati senza di esse in Yal di Jesi, di dove proseguiran-
no pel Piemonte. 1 signori ufficiali sfiiando innanzi alle truppe di S. M.

farannq
atto di consegnare la sciabola al comandante di esse

,
il quale li

invitera a conservarla. I signori ufficiali imbarcati su un yappre dello

Stato proseguirannp lino a Geneva, la bassa forza per la via di terra ad

Alessandria. S. E. il Generale Fanti impegna la sua parola d'onpre
di

valersi di tutta la sua influenza presso il Goyerno
, perche giunte in Ge-

nova ed Alessandria tutte le truppe capitolate vengano subito dirette alia

loro rispettiva patria, sptto
la condizione che i signori ufficiali impegninq

la loro parola d'onore di npn comhattere per un anno contro le truppe di

S. M. it Re. I signori ufficiali tutti potranno condurre seep loro il rispet-
tivo bagaglio ed i cavalli di loro privata spettanza in ragione del grado.
Art. 7. Gl' impiegati amministrativi, religiosi, sanStarii, delle poste, dei

telegrafi ,
saranno considerati con rango di ufficiali. Art. 8. I feriti sa-

ranno lasciati in Ancona sotto la garanzia del Goyerno di S. M. : ad es-

si, se ufficiali, si permette di ritenere presso di loro la propria ordinanza.

Ufficiali e truppa s' inteudono di fatto compresi nella presente capitola-
2ione. Art. 9. Alle truppe comprese nella presente capitolazione e tinche

non vengano rinviate alle case loro
,
sara giornalmente corrisppsto

il se-

guente trattamento: ai signori ufficiali generali ital. L. 10 al giorno; id.
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superior!
ital. L. 5 id. Ai

signpri capilani , luogotenenti ,
sottotenenti

ital. L. 3 id.; La bassa
iqrza ricevera giornalmente uaa razione viveri

ed a niano venti centesimi se soil' ufiiciali
,

e cent. 10 se
caporaji

o sol-

dati. Art. 10. Mentre si fara la consegna dellc porte e delle parti foftifi-

cale alle truppe assedianti, il capo dell'Amministrazione militarc in.

Ancona e tutti i contabili di ogni corpo ed azienda militare o del governo
faranno pure la consegna del danaro che ritengono , e quale sara dimo-

strato dai loro registri verificati dai funzionari d'intendenza del Corpo
assediante. Saranno pure consegnate quelle somme levate dai tesoro

pubblico
che in questi ultimi tempi possono essere state irregolarmente

introdotte in Ancona. Fatto in duplice copia al quartier generale del-

1'armata sarda a Villa Favorita sotto Castro addi 29 Settembre 1860.

/ commissarii pontificii Cav. L. MAURI March. LEPRI aiut. di campo.
I commissari sardi DE SOIVNAZ maggiore di Stato Maggiore Cav. BER-
TOLE VIALE idem.

19. I diarii della rivoluzione
,
con gran pompa di sensi generpsi, si

paoneggiavano del nobile conlegno del popoli
italiani verso i vinti mer-

cenarii del Papa, e cpmmendavano il silenzio
pietoso

con cui li yedevauo
stilare per le loro citta. Orqueste sono prette imposture efalsitasolenui.

Oggimai tutta Europa sa quali contuinelie e strapazzi
abbiano dovuta

patire quelle pareccni centinaia di giovani nobilissimi che volonterosi

erano accorsi a militare sotto le insegne della Chiesa, per difendere con

Farmi i diritti sacrosanti del Sommo Ppnteftce. Vanno su pei giornali le

lettere scritte da. molti dei Franco-belgi e del Corpo delle Guide, e rimar-

ranno in testimonianza delle ignobili yendette a cui si abbandonarono i

Cialdiniani. Prezzolata plebaglia, con fischi ed urli e minacce da assas-

sino fu
appostata in varii luoghi del Piceno e delle llomagne , per rap-

presentarvi la parte d'un popolo che, rotte le catene della tirannide, si

leva furibondo contro gli pppressori
: e come se cio non bastasse

, ppsero
eziandio in bocca ad ufficiali e prelati della Chiesa espressioni iiigiurio-

sissime contro il Lamoriciere ed i prodi suoi commilitoni. Ecco un docu-

mento autoreyple delle basse prepotenze adoperate, e delle calunnie ap-

poste alle milizie
pontificie,

nella seguente lettera scritta al Direttore del

giornale il Cattohco.

Genova ,
1 Ottobre 1860. Con grande mia sorpresa ho letto que-

sta mane nella Gazzctta di Torino del 29 Settembre un articolo che

mi riguarda ,
e che dichiaro solennemente menzoguero e calunnioso.

Durante la mia breve dimora in Torino di due giorni ,
nessuna visita e

stata a me fatta dai signer Ministro Farini: e questa sola smentita di

fatto sarebbe sufficiente risposta a quanto altro piacque d'improvvisa-
re all' estensore di quell' articolo. E bene pero di aggiungere a maggior
chiarezza, che io arrestato inFoligno, e tradotto in Torino, ncnsi sa an-

cora per ordine di chi, e perche (poiche lo
stessp signor Ministro dell'in-

terno non ha saputo dirmelo) , mi fu ingiunto di dovermi recare innanzi

a quel signor Ministro, che attribuendo ad un malinteso, ad un
ecjuivoco,

ad uno sbaglio la mia prigionia, e traduzione, e mostrando o hngendo
di non saper comprendere come dai signor General Fanti fosse emanata

quell' ordine telegraticamente da Macerata al yice-commissario regio di

Foligno, venue poi a tenermi discorso dei fatti d'armi di Casteltidardp^
e delle gesta delle truppe pontificie e piemontesi, e dei loro Generali. E
Terissimo 1' clogio fatto allo straordinario coraggio e bravura del Gene-
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rale Conte De Pimodan : e falsissimo quanto si pretende abbia io detto

sul conto del signor Generale De Lamoriciere di cui lodai, e lodero sem-

pre la scienza eel il valore militare
;
me ne appello allo stesso signor Mi-

nistro che non potra mai attestare di aver sentito dal mio labbro quell' in-

sultd che la Gazsetta 'di Torino vuol far credere sia sortito dalla mia
bocca contro la persona del- distinto Generale. Osservai anzi che se que-
sti che teneva preparate e disposte le sue truppe solo contro gli assalti

dei corpi dei volontarii, e non gia contro le truppe regie (dalle quali

neppure i-mmaginava di dover essere attaccato) ,
se dal Governo sardo

non si fosse incominciata la guerra quasi prima d' intimarla, se gli fosse

stato lasciato un piccolo largo di tempo per formare il suo piano contro

questo nuoYO ed inatteso assalto, se il numero dei soldati sardi non fosse

stato cosi spropqrzionatamente prevalente a fronte di quellp dei pontificii,

avrebbe potulo il Generale Lamoriciere tenere per se la
vittqria.

Dei soldati
pqi,

fossero essi Austriaci, Frances!, Irlandesipdltaliani,
tutt'

altrq
che qualiticarli indomabili, insolenti e prepotenti ebbi a lodarne

(e con pienissima cognizipne di causa) la disciplina e la bravura, osser-

vando solo che qualche difficolta erasi trovata da principio
ne' soli Irlan-

desi, perche tutti nuovi alia milizia, che ben presto eransi anch'essi posti
a regolare disciplina. E si che niuno potea esserne miglior giudice di me,
che per lungo tempo ebbi stanziate in Maccrata delle grosse brigate, e

fra le altre quella del signor Generale de Courten, ne altri inconyenienti

verificaronsi che quei due o tre ai quali allude un mio dispaccio diretto

al signor Generale in capo, e che con ppca delicatezza ho vedutp pub-
blicato nei

giprnali
del Regno, inconvenienti che non gia dai militi fu-

rono promossi, nia bensi da uno o due ufficiali, che furono tosto seyera-
mente puniti dai loro superior! ,

e lanto bastp che piu non se ne rinno-

vasse alcuno. La prego , signor Direttore, di pubblicare nelle colonne

del suo accreditato Giornale questa mia coscienziosa e leale dichiarazio-

ne, cui certamente non avrei dato lupgo se non mi ci avesse
cpstretto

il

calunnioso e mendace sovracitato articolo della Gazzetta di Torino. Di lei

ilevotissimo servitore, A. Apolloni .

20. Dietro alle masnade di Corpi franchi ed ai battaglioni di truppe

regolari, mpssero alia yolta
delle Marche e dell'Uinbria parecchi sciami

di fuorusciti ed ufficiali della
riyoluzione,

che fin dai primi giorni del

Settembre, molto innanzi che si rompesse la guerra al Papa ,
si tennero

in lasca i loro diplomi. Un Silvestrelh,unoSfprzaCesarini, un Mastricola,
un Silvagni, un Pepoli, un Danzetta, un Polidori

,
un Guardabassi

, un

Campello, un
Gualterip,

un Berardi, un Tanari, un.Masi, un Rayizza, un

Bruschi, un Santangeli, e qualche centinaio d' altri cotaii martiri della

causa italiana cprsero solleciti a ghermire le palme e le corone loro do-

vute, e s' insediarono con titolo quale di Commissario
, quale di Inten-

dente, quale di segretario, quale di membrp diGiunta per Governo prov-
visorio, aspirando tutti a servire la patria in ufficii anche piu nobili e

splendidi, dopo averla cosi bene aiutata nel.segreto delle cospirazioni.
Or s' intende a meraviglia che costoro non yogliano passare oziosamente

le ore e i giorni deH'agognato comando.Essi presero subito adesercitarc

i poteri legislativi cd esecutivi con energia spartana e con decreti dra-

coniani, a vendette di partito, s' intende, e a^detrimento della Chiesa.

Cominciaronp pertanto a diluviare i handi pubblici con cui promul-
gare nuovi ordinamenti provinciali e comunali

,
la legge per la guardia
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nazionalc e la leva militare, un'altra per la sicurezza pubblica, una terza

per 1'abolizipne
delle immunita ecclesiastiche e del Sant'

Ufiizip ; poi de-

stiluiti tutti i pubblici uffiziali che entro il Settembre non aderissero for-

malmente all'usurpazione o non esercitassero la loro carica
; poi reinte-

grati nei
lorp impiegbi cmelli che la clemenza del Governo pontiticio ne

avea
rimpssi, quando si furono a fatti dimostrati felloni e traditori

; poi

ghermiti i beneficii ecclesiastici e commessa la loro amministrazione a
certi econpmi regii ; poi tolti ad ogni giurisdizione vescovile od eccle-

siastica gli istituti d'educazione; abolita (e questo si
sapeva

a priori) la

Cpmpagoia di Gesii e confiscatene le possessioni a prohtto, dicono, dd-
1' istruzione pubblica; i

corpi
raorali si laici e si ecclesiastici, dichiarati

incapaci di ac^uistare stabili senza previa licenza del Governo; annulla-

le le donazioni inter vivos ed anche i testamenti a
fay

ore di corpi raorali,

se il Governo priraa non vi consente; tutte le provvisioni ecclesiastiche

suggettate al regio Placet, purche non riguardino esclusivamente il foro

interno; vietate, in odio di preti e religiosi le alienazioni ed ogni ma-
niera di contratti stipulati senza facolta del Governo ecc. ecc. Sarebbe
un non finirla 1'accennarle tutte.

21. Ma per cio che spetta la liberta delle persone e il rispetto alia

religione ,
si ando anche piu spiccio. Le persone incommode furono

invitate a
partire subito, dato loro un

fpglio
di via , intimato di non tor-

nare raai piu: ma trattandosi di Vescovi o Cardinali, fu spinto 1'ossequio
fino a trarli in esilio e in carcere. A quello stesso modo che il Gari-

baldi
,

nel termine di mezz'
pra,

discaccio e fece portar via da Napoli
S. E. il Card. Arcivescovp Riario Sforza, e da Benevento il Cardinale

Caraffa; cosi i
rigeneratpri

delle Marche e deH'Unibria si affrettarono di

emulare si nobili esempi , strappandp in prima dalla
propria

diocesi

TEm. Card. De Angelis Arcivescovo di Fermo, che ad un ora pomeridia-
na del 28 Setterabre fu arrestato nel proprio palazzo , e

,
trascorsa ap-

pena un' ora , condotto a Macerata per essere deportato a Torino. Poi

venne la volta di S. E. il Card. Antonucci, Vescpvo-d'Ancona, arrestato

anch' egli ,
e condotto via

sempre guardato a vista. Quindi fermato a

Foligno 1'Era. Card. Morichini che ricpnducevasi alia sua diocesi di lesi.

Quanto a conventi di religiosi di varii Ordini
? sappiamo che parecchi

furono abbandonati al saccheggio della plebaglia , scampandone a stento

la vita dagli strapazzi i poveri religiosi che li possedevano.
22. Sarebbe stato vano lo sperare cortese

,
od anche

soltantp cri-

stiano trattamento da chi avea cosi disonestamente mosse le armi con-

tro il Vicario di Cristo
,
e cosi vigliaccamente insultato al fiore della

npbilta francese, tedesca e belgica, fino a chiamare mercenarii briachi,
sitibondi d'oro e di sangue, comj)ri sicarii

, da doyersi sperdere ine-

sorabilmente perche tratti in Italia da vayhezza di saccheygio , quei
valorosi degni di gloria imraortale , che lasciate le dovizioise famiglie
erano accorsi a dare il sangue per la causa di Dio e della Chiesa ,

come fecero poi a Casteltidardo ed Ancona. Tuttavolta poteasi sperare
che si osseryasserp almeno le leggi della probita e delronor inililare

verso i fedeli sudditi pontificii, che militando sotto lo stcndardo di san

Pietro non ebbero la ventura di cadere spenti sul campo di hattaglia,

ma, sopraflatti da un ncrobo di nemici
,

dovettero ristare da impos-
sibile difesa ,

e darsi vinti. Ora sappiamo che molli di essi furono

ridotti a soppc>rtare ingiurie , quali appena si farebbero da barbari
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inferociti. Tali ignominie rendono abhomirievole la causa che con esse

si promove, e chiedono ed otterranno dal mondo civile, e piu da Dio,

una punizione tanto piu severa qtianto piu larda. Ecco intanto come

parla sopra cio il Giornale di Roma def 9 Ottobre. Fra i disaslri

d'una sacrilega invasione cominciata contro il dritto delle genti, era ben

naturale che non fossero osservate le piii semplici leggi dell'onore e dd-
la probita ,

cosicche una gran parte
dei militari che caddero nelle mani

dei nemici tornarono spogliati di tutti i loro averi e perfino del vestiario

che indossavano. La Santita di Nostro Signore volendo, per quantqsi puq,.
risarcire i bravi e fedeli militari deH'Armata Pontificia dei danni ricevuti,

ha ordinato la formazione di una Commissicne che esaminera le diverse

circostanze al mezzo delle quali furono fatti i prigionieri, onde stahilire i

compensi da concedersi : la medesima Commissipne dovra ancora entrare

nelle particolari circostanze delle famiglie degli Ufficiali, Solto-Ufficiali

e Soldati e dietro'le indagini che potranno farsi
, proporre le occorrenti

niisure. Tal Commissione e composta del sig. Generate di Divisione

Principe Orsini
,
Presidente

;
CoJonnello Mazzola , Tepente Colonnello ia

ritiro Marchese Lepri, Capo di Ufficio Arati, e Maggiore Conte Giraud.

II Pro Ministro delle Arnii SAY. DE MERODE.
23. Dopo questi rapidi cenni sopra le condizioni in che furono tra-

volte le province degli Stati della Cniesa
, ognuno puo far ragione del-

T ineffabile cordoglio ond' e
straziatq

il cuore del Santo Padre. Perciq
riesce tanto piu opportune e il levarsi che fanno in Francia i fortissimi

Vescovi di quella nazione, eccitando i loro
figliuqli

in Cristo a sovvenire

con preghiere e con ogni altro mezzo alle angustie del loro supremo Pa-

store; e gl'indirizzi commovenlissimi che da ogni parte del mondo cat-

tolico proseguono a giungere ai piedi del Sommo Pontefke; e quel tri-

buto d'amore e di tigliale pieta che nobilmente si appella il Denaro di

S. Pietro. Intorno a che leggesi nel Giornale di Roma del 6 Ottobre. La
somma

,
che dalla pieta dei fedeli e stata offerta al loro comun Padre,

ascende a lutt'oggi ad un Milione e seicentomila scudi. Dessa fu, come
10 e tuttora

, esclusivamente erogata a sollievo del pubblico erario
, le

cui risorse, attenuatesi col progredire della invasione, oltremodo decreb-

bero dacche questa , per la titubanza dei Governi d' Europa e
per allre

circostanze su cui e hello tacere, pole impunemente spingersi tin quasi
alle mura di Roma, dopo le perdite toccate sul campo alia piccola armata
Pontificia e che per la immensa di lei minorita possono dirsi gloriose ;

e dopo il rilevante numero di prigionieri fatli dal prepotente aggressore,
11 quale con angarie e seduzioni cerca ora di scuoterne la giurata fede.

II S. Padre prova non lieve conforto al vedere nella generosita dei tigli

suoi il mezzo che la Provvidenza a lui offre di poter sopperire in qua!che
modo ai crescenti bisogni erariali. E mentre, qualunque sieno per esser

le angustie , non s' indurrebbe giammai ad accettare qualsivoglia ofterta

di somme che per patti e condizioni gli venisse fatta da uno o da molti

fra coloro che diconsi Grandi della terra
,
non saprebbe d'altra parte ri~

cusare 1' Obolo che spontaneo continuera a venirgli dai fedeli dell' Orbe
Cattolico. II qual soccorso se altre volte giunse opportuno, molto piu lo

e oggi che per le soprayvenute angustie si rende malageyole il provve-
dere al sostenlamento di tanti militari e di molti pubblici impiegati che ,

saldi nel nroprio dovere, abbandonarono i

lorp posti
al momento della.

sacrilega invasione ericovrarono dove la fedelta li chiamava. 11 S. Padre,,



254 CRONACA

fermamente persuaso che la protezione dell' Altissimo abbreviera 11 corso

delle presenti traversie
,

e pur nella certa
jiducia

che il pio e generoso

impegno del fedeli proseguira ad alleviargli le penose strettezze
,
che ci

auguriamo poter chiamare.momentanee.

STATI SARDI (Nostra Corrispondenza) 1 Apertura del Parlamento 2. Deo

pronunziare tra Garibaldi e Cavour 3. Lite tra
guesti

due 4. II

Papa e i Gattolici in Piemonte 5. 1 Delegati di Maceratae di Pesaro
in Torino 6. Insulti al Vescovo di Cuneo 7. II quinto governatore
di Milano.

1. II 2 di Ottobre venne aperto il Parlamento del regno. Ad un'ora c

mezzo pomcridiana il Conte di Cavour colle sue mani in tasca prese a

leggere un Inngo discorso gia hello e stampato, che venne poi distribui-

to ai deputati. II Conte incomincio a dire che tre mesi fa il Parlamento
concedeva al Ministero centocinquanta milioni, e che con tale efficace

sostegno il Governo del Re pote non fallire all'assunto di secondare le

fortune d'ltalia, e compiere ardite imprese che segneranno un'orma pro-
fonda nella storia del risorgiraento nazionale. Questi denari, continuo

a dire il Conte ci posero
in grado di liberare pvontamente I'Umbria e le

Marche dal ferreo giogo di mercenari stranieri . E qui si dee lodare il

pudore del signor Ministro, che non ebhe il coraggio di dire francamente:

noi abbiamo tolto 1'Umbria e le Marche al Papa, ma si
seryi

della frase

di mercenari. Certo i soldati pontificii meriterebbero omai d'essere ri-

spettati, e pel valore con cui combatterono, e perchefurono vinti. Ma il

Conte di Cavour rispetta Garibaldi e dice che Napoli e Sicilia furono li-

bere pel concorso generoso de'volontarii e pel magnanimo ardire del-

1'illustre loro capo il. generate Garibaldi. Intanto che s'ha da fare pre-
sentemente? conquistare la Venezia? Noi giudichiamo, disse il Conte,
che non debbasi rompere guerra all'Austria contro il volere quasi una-

nime delle
potenze Eurppee.))

Andare a Roma? La questione diRoma,
ripiglia il Ministro, non e di quelle che possano sciogliersi colla sola spada;
Ella rincontra nella sua via ostacoli morali, che le sole forze morali pos-
sono vincere. E poi, continuo, la sola presenza delle truppe Francesi

a Roma dpvrebbe bastare a farci desistere da qualunquedisegno. Dun-

que non si pensi ne a Roma ne a Venezia, sibbene ad annettere la Si-

cilia e Napoli al Piemonte. II Conte di Cavour e ritornato oggidi conser-

vatore. Nel lermine in cui siamo giunti 1'era rivoluzionaria debb'essere

chiusa per noi. Imperocche la rivoluzione per noi e un mezzo, non un

fine. intanto, siccome Garibaldi macifesto recentemente di non averc

confidenza nel Ministero del Conte di Cavour, qucsti vuol consultare il

parlamento sul
proposito,

e chiede percio che venga approvato un disc-

gno di legge cot quale il Governo del Re sia autorizzato ad accettare

e stabilire per reali decreti I'annessione allo Stato delle Marche e del-

1'Umbria, di Napoli, e di Sicilia.

2. La discussione di questo discgno di le^ge dee incominciare que-

st'oggi (4. Ottobre) nella Camera dei deputati. Ma il deputato Guerrazzi

non ammette per buono il giudizio del Parlamento, percne e questo un
Parlamento di taglierini fatti in casa con farina cavata dal proprio gra-
no e macinata ai proprii molini. Si puo tencre per sicuro che i deputa-
ti concederanno al Conte di Cavour quanto egli desidera. Tanto piii o^-
gidi che le ostilita tra Garibaldi e Cavour sono diminuite d'assai, e cio
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pel pericoli che il Garibaldi corre a Napoli stanteil valore delle truppe re-

state fedeli al Re Francesco II, che hanno sbaragliato gia quattro volte i

Garibaldini. In sulle prime, qiiando il Dittatore di Napoli si credeva si-

gnore e padrone assoluto, incominciava gia a dettare la legge, e a scri-

vere da Re. Ma ora che si seiite men fermo e menq sicuro rimette assai

delle sue pretese. Quantunque questa lotta tra Garibaldi e Cavour sem-
bri cessata, conviene tuttavia cne ye ne dica in due parole la storia.

3. Bisogna adunque ricordare che T 8 di Maggio Garibaldi partiva da

Geneva per la Sicilia, e ne partiva dopo che il Conte di Cavour aveace-

duto Nizza alia Francia, e impedito 1'elezione di Garibaldi in Torino. La

Gazzetta u/flciale del Regno nel suo num. del 17 di Maggio dicea che il

Governo avea disapproval la spedizione di Garibaldi, I'ayea mandate

ad inseyuire come si usa coi furfanti, e riconosceva ch' egli avea violato

il diritio delle genti. Sebhene di sottomano il Ministero aiutasse il Gari-

baldi, tuttavia non piacquero a costui siffatte dichiarazioni. Voi sapete
che 1'awenturiere riusci nel suo intento per ragioni che la storia mettera

in bella luce. La Sicilia e una gran parte del regno di Napoli caddero

sotto il potere di Garibaldi. Allora questi scrisse una leltera al Re
Vittq-

rioEmanuele, intimandogli di licenziare Farini e Cavour dal'suo Mini-

stero, perche rei di aveue sottoscritto il trattato del 24 Maggio che cede-

va Nizza alia Francia. Cavour e Farini stettero fermi, trattandpsi
del loro

portafoglio; ed ottennero cbe il Re rispondesse a Garibaldi di non poter
aderire a queste sue domande, avendo principalmente bispgno del Conte

di Cavour che teneva in mano il filo per uscire dal labirinto politico in

cui s' era messq. Garibaldi insto, il Re tenne per Cavour, ed alle lettere

succedettero gli Ambasciatori, efu unandare e venire di messi da Napoli

aTorino, e da Torino a Napoli per conciliare S.M. Garibaldi con laM. di

Vittprio
Emanuele 11. Tanto piii che la questione erasi allargata, perche

Garibaldi volea-conquistare Venezia eRoma, e il Gabinetto Piemontese

non amava che per ora si pensasse ne a Roma, ne a Venezia; E gia i fer-

ri si scaldavano, e i giornali Garibaldiani e Cavquriani muovevansi una

guerra italianissima, quando il bisogno di soccorsi, per resistere al
yalore

dell'esercito fedele del Re di Napoli, ammorzo le ire di Garibaldi, e lo

rese di ottima pasta.
4. I Cattolici Piemontesi sono nella massima costernazione per la guer-

ra mossa contro il Papa, e le famiglie piangono i loro figli caduti in si

sacrilega lotta. Quando giunse in Torino la notizia della battaglia di Ca-

steltidardo,il sindaco tento di eccitare i Torinesi ad illuminare le loro fi-

nestre in segno di festa. Ma non avendo trovato nei'cittadini la desidera-

ta compiacenza, si astenne dal replicare 1' invito in occasipne della resa

d' Ancona. Le persone di senno
,
ommesse anche le cpnsiderazioni reli-

giose, sono piene d' incertezze suH'ayyenire
e di afflizioni pel presente e

non hanno nessuna
yoglia

di sfogarsi in dimostrazioni di giubito. Veggq-
nodie in spstanza 1'ltalia trovasi oggidi in preda ad una guerra fratrici-

da, e sono italiani che s' avventano contro petti italiani
,
imicamente per

ispirito d'ambizione ed amor del disordine. Presentpno poi che questo
stato di cose non puo lungamente durare, e siccome il centro della con-

giura e il fomite della rivoluzione fu il Piemonte, cosi fanno ragione che
al levar delle tende i Piemontesi debbonq pagare

lo scotto, trovandosi

con un pugno di roosche. 11 popolo quindi deplora a grandi Jagrime tuttq
cio che avviene, prega, soffre e tace. Y'e una mano di mestatori e di
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spacconi chc levanp
molto rumore, e

quest! cianciano, gridano, tempe-
stano, e creano cosi quella che bugiardamente si chiama la pubblica opi-
nions. Costoro applaudirono il Re che pochi giorni fa partiva per I' Italia

centrale non si sa beneperquale destinazione, elo
salutaronq/terf'/la/ia.

Ma non bastano quattro scalzacani che stanno sui trivii col zigaro in boc-

ca per formare le nazioni e crearne i Re.

5. Abbiamo avuto in Torino due Delegati Pontificii
, Monsignor Bella

Delegate di Pesaro
,
e Monsig. Apolloni Delegato di Macerata. II Mini-

stro dell' interno signor Farini, essendo Romagriolq, si yuql procacciare
la

puerile soddisfaziqne
di vedersi intorno i suoi antichi conterranei.

Poiche i due delegati furono condotti violentemente dinanzi il sig. Fariui,
si lasciarono in

piena liberta, e 1'uno parti per la Venezia, e 1'altro non
so bene per quale destinazione. Amendue pero yennerp accolti in Torino
con gran rispetto, siccorae due vittimc d'un ingiustissima guerra, e rap-
presentanti del Santo Padre. Ragguardevoli persone recaronsi a visi-

tarli, facendo loro generose proferte
di danaro che non accettarouo. Ar-

gomentate anche da cio 1'animo dei buoni Torinesi. lo yi do la mia pa-
rola

,
che appena le cose siano ricomposte e godano piena e sincera li-

berta essi cercheranno di ricompensarc il Santo Padre delle angustie
che

patisce
e dei danni* che soffre. E gia lo fanno fin d'ora come possono

col aanaro di 5. Pietro che YArmonia continua a raccogliere. Durante la

guerra, per prudenza, il cattolico giornale sospese la pubblicazione delle

oblaziom, ma ora 1' ha ripigliata coraggiosamente.
6. Stimo utile 1'accennaryi un gravissimo insulto fatto al Vescovo di

Cuneo
,
a cui fu intimato d' illuminare per dar segno cosi di godere delle

disfatte patite dall'esercito Pontiticio. 11 governatore della citta gli disse

che se non illuminava egli non ayrebbc saputo in
<jual guisa protegger-

!o. Allora il Vescovo stimo meglio uscire dalla citta, e
^li agenli del Go-

Terno, prevalendosi della sua assenza, appiccarono dei globi di diversi

colori ai balconi del palazzo vescovile. II giorno appresso la Sentinella

delle Alpi giornale che si pubblica in Cuneo venue fuori congratulan-
dosi col Vescovo che avesse illuminato il

proprio palazzo. Ma 1' esimio

Prelato non pole sopportarsi
in pace un'ingiuria si grave, laoude in for-

za della legge costnnse il bugiardo giornale a pubblicare una ritratta-

zione, dove si raccontava come si fossero passate le cose. Avvenne sotto

sopra lo stesso all'Arcivescovo di Modena ,
come ho letto sul giornale

1' Unitario che si
pubblica

in quella citta, e da cio noi possiamo argomen-
tare che fede mentano i

giqrnali libcrtini, che liberta godano i Cattolici,
e qual valore si debba attribuire a certe dimostrazioni.

7. Fu norninato in Milano un nuovo governatore, ed e il Conte G.
Pasolini di Ravenna, che ha assunto le redini del Gpverno il l. di Ot-

tqbre con un proclama in cui raccomanda ai Milanesi rispetto dell' or-

dine, senno e temperanza di pqpolo ciyilissimo e se vengono momenti

supremi, di essere fedeli al grido di Viva il Re! lo non so qual fortuna

avra a Milano il sig. Pasolini
; questo so che e il quinto governatore dato

a Milano nello spazio di un anno. II primo fu I'Ay vocato Vigliani, il qua-
le ebbe a sudare freddo per trarsi d' impiccio. Poi fu nominate il Marche-
se Pes di Villamarina, che non ebbe il coraggio di andare nemmeno a

pigliar possesso del proprio posto. Fu eletto di poi il Conte Gallina che
stette a Milano pochissimi giorni, e tornossenc piu che in fretta a Torino.

Allora il Ministero raccpmandossi a Massimo d' Azeglio, e questi accetto :

ma poi rassegno Tuffizio.
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L' ITALIA CONQUISTATA

Signori si ! lo vediamo anche noi ! e titolo queslo piu da poema che

da articolo. Nondimeno, die che sia della sua convenienza artistica,

il fatto e che noi
, preoccupandolo in una prosa lull' altro che poe-

iica, non intendiamo impossessarcene per modo,che altri a suo

tempo non ne possa fare uso piu appropriato, inlitolandone una

Epopea che canli, in terza, sesta od oitava rima, Y Italia conquistata.

Ci siamo poi deliberati a meltere quel titolo in capo a queste pagine,

perche esso, svolto con qualche ampiezza, potra riuscire opportu-

nissimo a spiegare la presente condizione delF Italia
;
oltre a cio ne

potra mettere in mano un bandolo sicuro ad intenderne le cagioni

che hanno contribuito ad attuarla
;
e da ultimo ci potra schiudere

T adito a qualche congettura intorno air avvenire della povera patria

nostra, la quale, nella sua condizione di paese conquistalo, appena

puo trovare altro conforto, che la speranza di una piu o meno' Ion-

tana liberazione.

E che T Italia, per gli ullimi rivolgimenti, sia diventata, non pa-

drona di se, ma serva di altrui, con tutle le sventure e le \
7

ergogne

della schiavitudine
, puo raccogliersi apertamente da cio che parec-

chie volte discorremmo, intorno alia distinzione delF Italia vera dalla

faziosa o libertina che vogliamo chiamarla. Gia mostrammo piu volte

<?olla limpida evidenza dei fatti, coll e oquente linguaggio delle cifro

Serle IV, vol. VIII. 17 26 Otto bre I860
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e colla forza del naturale discorso, Ira noi non esservi stata lolta tra

i popoli delle varie contrade italiane ed i rispeltivi loro Govern!.

Quando la cosa fosse andata cosi
,
non ci sarebbe stato bisogno di

tante intrusion! straniere, di tante menzogne ed asluzie e seduzioni

c tranellerie e perfino deir aperta violenza, per procurare a quell! il

trionfp 60pradiqusli. Un Governo separalo dairuniwsa-le del vero

suo popolo^ed in lotta bandita con questo e cosa al tutto -impossi-

bile, o possibile solo per qualche giorno ;
in quanlo, essendo il Go-

verno un ente astralto, come tosto vuol pigliar corpo ed azione, non

puo farlo altrimenti, che immateriandosi, per cosi dire, nel popolo;

e si consideri se cio possa farsi, quando questo gli sia veramenle ed

universalmente ostile ! Ma, eziandio senza cio, egli e falto innega-

bile, come in Italia la lotta fa ingaggiala non tra il popolo ed i Go-

vern!
;
ma da una parte stavano i Poteri legiltimi circondati da

jquanto ,va ha.di onesAo, dl.caltolieo, di sapieatemente od anche scm-

ipKtianamentv con^er,vativo .;
e quest

1

ultimo avvqrhio v;i raceoglie,

a dir!poco.v dicia;nQO\:e'Vontesimi.della nazione: daHValtra stava una

jnanojpiu o ineno ^umer.osa di uomini cupidi, ambiziosi, -fanalici, i

; quail, ^ppuntOipel^iGGolo loro nupeio, ^ntendosi inabili ad occu-

pare la sjgnona.djDHa,patria loro, naovevano ,cielo e^texra per avore

auUi.daldi Juo.ri., on<ie,che fpsse. Che -se quepli., QonsidaraU; sotto

la.universale ragioe 4i faziosi, sono niente alUuGhe.-una,.pai1e e nun

il tutto delia na^e:, essi,si;r^pplGcinJ6Cono ad oserc ben piu ,poca

cosa, quando \i ^i ivoglia riconoscere quella porzione (}i .loi-o ciic

parleggiano esplicitamonle per cio die oggimai e in via di.-compiflr

si; cioo per I' Italia una sotto la monarchia eostituziowle delMe
sardo. Qual commcdia fos^e quella delle. annessioni

;.per suffragi //-

beri edumnimi, io \ide lutta I Europa e ;ne
;avrebbe riso,/se irina.li

onde noi siamo oppressi ed i maggiori ond'essa e mjnacciala, non 1'a-

vesse aozi invilata al pianto. Ma quando vedreiao HRegno delleDue

Sicilie, nel qualc potcte.porre ogni cosache nove de.cimi della f>opo-

lazione neppur sapevano eke si trovasse ,al mondo un He sardo cd un

Piemonte
,
votare nondimcno unanimemmte la propria anncssionc

al Piemonte
,
solto il He sardo

,
e questa unanimila oltencrsi nclla

Basilicaia e nolle Calabne colla medesima facilita e perfezione onde

7f .Vn .
<
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si e ottenuta nei Ducati di Parma e di Modena ; quando, torniamo a

dire, vedremo eotesto, allora toccheremo con manor da cki e come sia

stata propriamente eonquistata ritalia nel breve volgere $ poc
1

ol-

tr# ad un annov

Pcrtanto il partita uoitario che nel Piemante dovea natiiralmente

essere abbastanza ampio^ perehe cola trattavasi d
1

ingrandire se

stesso col pigliare T altrui^ sostenuto dal partito stesso -sparso nel re*-

sto della Penisola
,
dove nort potea essere che piccolissimo -, pernM

trattavasi di distruggere se stesso per darsi ad altrui
; questo partito^

diciamo, e quello che veramente ha conquistata T Italia.^ la quale ,

se le cose non pigliano diversa piega, dovra rassegnarsi ad csser--

trattala dai nuovi suoi padroni come paese conquiso. E fosse solo

come paese conquiso ! che anche cosi in tempi e contrade chili

si serbano dei termini di umanita e di convenienza
,
che rendono

raeno acerba la condizione dei vinti. Laddove nel caso presente,

appunto per essere un partito che ha acquistato plena balia di do-

minio sopra una intera nazione, quand' anche non vi fossero i

covati rancori a sfogare ,
le-codarde vendetie a prendere ,

le rap-

presaglie delle supposte ingiurie a compiere, vi sarebbero cento

altre potentissime ragioni , per le quali il partito stesso
,
a mante-

nersi la conquista ,
e quasi necessitate ad opprimere la nazioae-, a :

manometteme le sustanze
,
a tribolarne le persone ,

a sperperarne

gl' interessi
,
e fino a straziarne il pudore di< uoinini e la coseicnza

di cristiani. Diremo piu sotto onde nasca questa tremenda neces-

sita di tirannide in paese conquistata a questa maniera non da ne-

mico esterno
,
ma da interne fazioni : per ora ci rcsliingeremo a

notarc, come furono satanicamente traditrici
,
o insignemente sto-

Hde le promesse, o le illusion! di chi pretest, coi moti guerreschr
del 1859

,
recare non sappiamo che glorie e che beatitudini alia po*'

yeta nostra Italia. Qncsta, mezzo tiranneggiata da un partito scre-

denle e dispotico ,
mezzo gettata negli orrori dell

1

anarchia che le

fanno sospirare Tordinata tirannide di un partito, recata al punto di

vedere obliterata quel Principato civile dei Papi, che e la condi-

zione sine- qua non della sua liberta ed indipendenza ; T Italia, di-

ciamo
, condolta a qiiesli termini e il frutto prezioso che la Francia
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comper6 con cinquantamila vile spenle e con trecento milioni di

franchi profusi nelle micidiali battaglie combattute sui piani lom-

bardi ! frulto prezioso da non invidiarne la desolazione dei Cristiani

di Orienle , apparecchiata anch' essa con altre sessantacinque mila

vile spente e con altri mille e cinquecento mila milioni di franchi

profusi dalla Francia quasi tutti due anni innanzi nella Yaunde-

inospitale ! E che avrebbe polulo farci di peggio quella grande na-

zione, cosi generosa del suo sangue e del suo danaro, se ci fosse sta-

ta non prolellrice, ma nimica?

E che un partito a furia di maneggi soppialti o di aperla vio-

lenza s' impossessi della signoria della propria patria ,
e faccia dei

proprii concittadini dissenzienti da lui quel piu reo governo, onde le

passioni politiche sono capaci, questa non e cosa nuova nelia sloria;

puo anzi dirsi cosa comunissima ed e per avventura lo scopo piu

consuelo delle rivoluzioni
, ogni qual volla esse ai poleri legittima-

mente cosliluiti intendono e riescono a sostituire gli arbilrarii e

gl
1

illegiltimi. Ma che un partito ,
il quale avea seggio precipuo

e libera azione nei soli Stali del Re di Sardegaa, potesse usur-

pare il dominio di quasi tulla 1' Italia, che vuol dire di sei altri

Stali
,

tra i quali uno due volte maggiore del sardo
,
ed i quali

in popolazione ed in eslensione di paese presi insieme lo misure-

rebbero presso a cinque volte, cotesto e caso tanjto nuovissimo r

che val bene il pregio di ricercarne con qualche diligenza le ca-

gioni ,
le quali ci paiono poter riuscire di non piccolo disingan-

no per molti e di salulare ammaeslramenlo per tutti. La maravi-

glia poi dello slranissimo caso e tanlo maggiore , quanto che
,
se

Ira le varie contrade italiane vi e piu e meno cf italianita , per

cosi esprimerci, e indubitalo che il Piemonte e il meno italiana

di lutle, ed ha a capo un Principe che men di tutti ha in bocca Ti-

dioma del si. Talmenle che se non tulle le province della noslra Pe-

nisola
, parecchie almeno al rammarico di seulirsi conquislale ,

deb-

bono aggiungere il cruccio e la vergogna di csserc conquistate da

stranjeri; che a'noi non parrebbe esagerazione il dire un Piemonte-

se, esempigrazia, od un Sardo cssere nelle Puglie o nella Ba^ilicala

altrellanto straniero che un Croato nella Lombardia o nella Venezia.
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E nondimeno vedete con quanta facilita, e soprattutto con quanta

speditezza si e condotta e si sla oggimai per compiere la conquista!

Se cio vi da maraviglia ,
slate un po' ad udirne i mezzi adoperativi ,

che e, come dicono i filosofi, un investigarne le cagioni efficienti.

E primieramente come tosto quel partito ebbe la insigne ed inspe-

rata forluna di diventare Governo in Piemonte, ed esso, secondo che

giti,
notammo altra volta, si trovo avere in pugno tutli i mezzi, onde

possono disporre i Governi
, accoppiati a tulte le tranellerie

,
le ne-

quizie, le impronliludini, onde si valgono le fazioni; ed appena puo

dirsi di quanto portentosa efficacia debba riuscire quest
1

accoppia-

mento mostruoso del polere legale colla prepotenza faziosa ! Soprat-

tulto chi consideri come questa soglia vedere e gridare eccesso in

ogni piu temperato uso di quello fiuche e maneggiato da chi ne ha

diritlo; ma essa ghermitolo appena ne fa uso, abuso, sopruso, sen-

za curarsi delle querele delle vitlime e delle timide rimoslranze di

Potenze inermi o col pugno all' elsa inchiodala sul fodero. Per effet-

to di un tale amalgama si e visto per oltre a dieci anni un Governo

italiano cospirare, piu o meno coperlamente, contro tutti i Governi

che in Italia non erano lui
;
sicche nelle sue mani facevansi stru-

mento di turpe e sleale persecuzione, contro gli altri Principi e gli

altri Governi, le sustanze dei ciltadini
,

il sangue delle milizie, le

influenze diplomatiche ,
i pubblici alii nei congressi delle Potenze;

perfino Y affettuosa riverenza dei popoli ad una regnanle dinaslia
,

gia molto cara, divenne anch' essa strumento da scalzare altre di-

nastie italiane, ai rispeltivi loro popoli non meno care e di sangu

congiunte anche streitamenle a quella. Nel quale scelleralo abuso

dei mezzi governativi messi a servigio d'intendimenli faziosi si e

dal Piemonte proceduto con foga si precipitosa ,
che

,
cominclando

dalle chiacchierale parlamentari in torn o alia egemonia piemontese\

si passo ad un vero carlello di accusa
, scagliato dal Cavour nd

Congresso di Parigi del 1856 conlro il Re di Napoli e. contro il Papa,

quale appena si sarebbe poluto detlare in una loggia massonica;

e finalmenle si e venulo (e vedele se puo andarsi piu ollre !) a que-

slo non piu mai vislo spettacolo ;
che al cospello cioe di tutti i Re di

Europa, a nome di un Re di Sardegna, si decreta in Napoli ono-

re alia memoria e guiderdone ai parent] di Agesilao Milano,sol^
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dato fellone ed assassino del suo Re: con eguale riconoscenza
,
ss

loro fosse tornata a conto
, quei valenluomini avrebbero decretati

onori alia memoria e premii ai supcrsliti di Pianori e di Orsini !

Questo inconcepibile eccesso, il quale ,
tollerato impunemente dalla

moderna societa, chiarirebbc aver essa perdulo ogni senso, non

diremo di morale onesta, ma di propria conservazione
; questo cc-

cesso, ripeliamo ,
ha la sua origine e la sua spiegazione dalla spe-

ciale condizione di un Governo die e propriamente una fazione
;

la

quale mentre attinge da un lato la precipua sua forza dalla legiUi-

mita del potere su cui si appoggia ,
e dall' altro nimica sfidala di

ogni polere legiUimo. Questa seconda sua qualita lo rende, non che

indulgente ,
ma parato all' assassinio dei Re

;
laddove la prima lo

pone in grado di darne pubblico e solenne decreto sormontato dal

nome di un Re e, se al ciel piace, cosporcandovi sopra bmttamento

la profanata croce sabauda.

Ma quello che propriamente fece la forza del Governo sardo e

che lo abililo non solo ad accingersi alia conquista dellltalia, ma og-

gimai possiamo dire ad averla cornpiula, fu che esso, giovandosi co-

me Governo della libcra azione che secondo tale gli apparteneva ,

pote, neiraltra sua qualita di setta, dar mano poderosa e^onforti d'o-

gni maniera e spinte e protezione ai pochi suoi aderenti che o avea

di gia o si creo negli altri Stati ilaliani, talora colla seduzione di non

sappiamo che grandezza nazionale, piu spesso colla men poetica ma

piu efficace seduzione della pecunia, la quale usciva, si capisce, dal-

le borse delle province di antico possesso o di nuovo aoquislo.

Per quanto sia strana T idea che Firenze esempligrazia o Napoli ,

anche polendolo senza aperto delitto di ribellione e di tradimento,

yogliano rinunziare ai vantaggi cd al decoro che loro viene dall' es-

sere grandi capitali di Stati indipendenti , per ollenere Y alto onore

di divenlare province sarde ed essere govcrnale da un proconsolo

oscuro rotolato giu dalle Alpi cozie o dalle pennine ; per quanto sia

strana questa idea, non e certo impossibile trovare dei cervelli bal-

zani che parteggino per lei. Ma quand' anche non si fossero tro-

yali di quelli che lo volessero cosi esplicitamente ,
in ogni paese vi

son sempre molti che avversano il prescnte ordine di cose
, per la

ragione, che, trovandosi cssi mollo male in questo, si avvisano



che in un altro, e siaq,iiaj si voglia, staranno men mala. Per queati

il distruggere quello che e in piedi cosUtiusce il primo ,passo ; a far

quello che spesso neppure es,si sanno cio.che vorra essere: macerto

non aara il tanto .da loro odiatopresente. Che senoi volessimo.cUscor-

rere i jnolivi, peitquali questa ge#erazipne di malcontent!, 4i cupidi

delusi, di amhiziosi spiantali, di uomini senz'arte e soBzy piwle edi-

yenuta numerosissima nolle citla ,e soprattulto nelle maggluri, ci al-

lontaneremmo soverchio dal noslro proposito, quanlunque ci si po-

tobbe per quella ricerca schiudere il campo a riflessioni di gran (iis-

sima rilevanza morale,. (Gonlenliamoci nqndimeno di staibilire il fatten,

eke aella society modenna vi e-pur troppo, e piu frequenie;assaiche

;non si yorrebbe, quella generazione ;
di uamini inrequieli, tm-bidi,

av\r
eala,ti .che aspirano con ansia febbrile a pubblici commovimenti,

per isperanza 41 Irarai dalla oscurita o dai cenci
r

^ e satisfare cupitli-

gie ;seaiipre smisurale, talora ancora obbrobriose e jiefande. Oi*a

questo, che in altri termini puo chiamarsi il parlilo della rivoluzione,

e stato il.verp e naUrale pariito piemoniese in tatii gli.Stati italiani

da conquistare: non ;perche tutti volessero divan tar piemontesi ;
ehe

gia dicemmo queslo non j-pot-ersi volere che da rarissimi; *na porche

tutti sapevano che ilpiemoate verrebbe a soqquadrace lapubblica

cosa, a,spodestare i legittimi Principi, a far man bassa sulle aniiehe

jstituzioni, per fabbricarne delle nuove, a fare insomnia -la rivoltmo-

>ae. Or questo al parlilo della rivoluzione dov;ea bastare ed e bastato

a parteggiare pel Piemonte .: salvo, s' intcnde, il rivolgersi conlro al

Piemonte medesimo, quando la rivoluzione fosse fatta, e salvo alCa-

vour il comprimerli,, se gli ricsce
,
con un bracclo di ferro, quando

non ha piu bisogno di rivoluzione, ma ha piuttosto uopo di wnnGssio*-

nvper compicre ed assestare -la conquisla. Insomma il Goveroo sar-

do, o vogliamo dire la fazione unitaria subalpina, rappresentata dal

Cavour, per venire al suo intenlo di conquistare tutta inlera la Peni-

sola, ha fatto lega e compagnia coi ribelli e coi rivollosi di tutti gli

altri Stati italiani: gli ha isligati, fornili, diretti, organati,, praietti,

perche, riuscendo quelli a fare nei proprii paesi la rivoluzione, que-

sla potesse riuscire in sua mano mezzo efficace e sicuro di conquiala.

Per oltre a duo lustri la politica piemontese in Italia non e stata al-

tra che questa; e se non e meraviglia che un pariito, uso ad ogni tra-
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digione e rotto ad ogni nequizia, avuta la palla al balzo, se ne sia

giovato con una foga e con una baldanzaincredibile; bene ci e da

farsi le croci per la oscitanza e quasi chc non dicemmo per la con-

[nivenza, onde altri Governi europei lasciarono perdurare si lunga-

mente quello scandalo. Ma forse non e lonlana 1'orache giuslo giudi-

zio cada dalle stelle sopra chiunque conlribui
,
anche colla sola

inerzia, all
1

assassinio dei proprii fralelli, o perche si persuase nulla

esservi a temere per lui dair eccidio del vicino
;
o perche, e questo

sarebbe assai peggio, spero clie nelV allrui spoliazione a lui polesse

toccare qualche brandello delle spoglie inique.

Ma clie che sia di cio, la sloria non ha esempio, alrneno che

sia durato si lungamente, di Ministri di Principe legittimo, i quali

per died anni si dichiarano e la fanno da prolettori ufficiali di

tulti i rivoltosi e di tulle le rivoluzioni
,

che conlro gli altri le-

giltimi Principi della Penisola si potessero ordire. Fornirli di ar-

mi e di danari
;

rinfocolarne le ire con libercoli o giornali trafo-

rali di soppiatlo in casa allrui
; diriggerne i movimenli ed alimen-

tarne le colpevoli speranze per mezzo di diplomatici cangialisi in

cospiratori ; perorare affine di oltener loro delle riforme
,
non cer-

chiamo quanto convenevoli
,
ma che rendeansi impossibili appunto

perche cosi perorate ; compiangerne colle lagrime del coccodrillo le

sventure cui nessuno senliva ed a cui nessuno credeva
;
tener loro

aperto un asilo sicuro e provvisto di soslentamenlo per ogni caso di

esilio o di fuga ;
e soprallulto patrocinarne la causa presso le grandi

Potenze europee, perche dalle imporlune ingerenze di queste ve-

nisse resa malagevole e spesso anche impossibile qualunque eflicace

repressione di conati alia rivolta dalla parte delle Polenze italiane;

furono questi o poco dissomiglianli da questi i mezzi
,
onde il Pie-

monte apparecchio la grande conquisla.

Ed era veramente cosa da slringere il cuore e da presagirne per

Tltalia ogni ruina il vedere
,
come quel Governo sardo

,
che nei

proprii Slali opprimeva dispolico e tiranneggiava chiunque osasse

non parteggiare per lui, e spogliava e sbandeggiava a cenlinaia

innocui Religiosi ed imbelli Suore, proscriveva ed incarcerava Ve-

scovi ed Arcivescovi
, perseguitava con process! e con multe la stam-

pa conservaliva, escludeva dal Parlamenlo con ridicole inchicste
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quanti Deputati a lui non garbeggiavano ; vedere, diciamo, quello

stesso Governo sardo muovere cielo e terra ed empire di lai e di

querele i gabinetti di Francia e d
1

Inghilterra ,
caso mai in Napoli

e nelle Romagne un paio di mediconzoli oscuri o di avvocali fal-

liti
,
convinti di cospirazione contro il proprio Governo

,
fossero sta-

ti incarcerati o mandati in bando ! E T Europa diplomatica spa-

lancare ianto di bocca ed inarcare le ciglia sopra questi eccessi della

tirannide napolitana o romana ! non avere a replicare un ette in-

torno alle giustizie esercitate dal Governo sardo
,
unico punto lumi-

noso nelle tenebre italiane
,
come disselo

,
non sappiamo se per ce-

lia o da senno
,
John Russell ! per somiglianza appunto degli strepiti

eccilali nell' Europa pei famosi macelli di Perugia, quando il Pon-

tefice vi voile reprimere la ribellione per rivendicare il suo
;
men-

tre per converse dei macelli di Perugia stessa e del bombardamen-

to bene altrimenti ruinoso e micidiale di Ancona, quando il Governo

sardo ha voluto farle sue, chi muove lamento? chi (a rimprovero?

chi dice sillaba ? Tanlo al nostro tempo par naturale che i mezzi

apparecchiati per sostenere la giustizia e comprimere Finiquita,

siano adoperati e adoperati solamente ad oltraggiare quella ed a

compiere le nefande aspirazioni di questa ! Condotle le cose a tali

termini, noi non ci maravigliamo che Tltalia vera sia stata conqui-

stata dalla faziosa
,
ma abbiamo piuttosto ogni ragione di stupirci

che al grande conquisto si siano dovuli spendere presso a dodici

anni di opere e di consigli.

E perciocche menzionammo la persecuzione rotta ed esercitata

dal Piemonte contro tuttocio che e onesto e cattolico in Italia,

non vogliamo preterire una considerazione
,

la quale mentre da

una parte ci scioglie un dubbio, che nella presente maleria na-

turalmente si affaccia al pensiero ;
chiarisce dair altra il nostro

capilale argomento dell
1

essere cioe stata Vltalia, negli ullimi casi,

non liberata dai suoi oppressor!, ma conquistata dai suoi nemicL

E cominciamo dal dubbio, il quale e questo : Se T intenlo della

fazione piemontese era di fare YItalia una, annetlendosi tutto il

resto della Penisola ,
noi intendiamo benissimo che a venirvi di

fatto si doveano per Y astuzia o per ia forza spodestare gli altri

Principi italiani, non esclusone il piu venerando ed il phi legit-
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limo Ira essi cbo e il romano Pbntefice
; soprattulto che paia ri-

soluzione gia fat ta da quei partito, che Roma dalfessere Caput
Orbis debba rassegnarsi a divenire metropoli dell' Italia ringiova-

nita o piultosto creata di pianta la prima volta, in quanto essa,

da che i suoi colli son guardali- dal sole e le sue sponde sono ba-

gnate dal mare, non fu mai quale la vogliono quei signori. Oue-

slo, come dicemmo, lo intendiamo benissimo
,
cssendo manifesto

ctoe chi vuol prendersi la casa allrui dee cominciare dallo scae-

ciarne il padrone ;
e quando I destini non diremo solo deir Italia

,

ma dell
1

intero mondo cattolico e civile debbano essere abbandonati

alia balia di due vecchr cospiralori Italian!, -larcosa si fara, o piut-

tosto si compira, esseadosi fin d" era per nove decimi ogg$mai falla.

Ma a costituireT Italia una qual bisogno viera di corrompere con

tanta impudenza il pubblico costume, Kcenziando ogni pubblica lai-

derz-a e hasciand'o impunemente insicKare ogni onesta, ogni innocen-

zat Qual bisognoTi era di spogliare templi G chiostri, dl-rnprigionare

saeeittoti e Prelati, di sbandeggiare- Cardinall ? Tutlo queslo non e

necsssario, per nulla non giova qtfaato> a fare Tltalia, e puo lornaro

anzi a qmW intente now poco pregiudizie'vofe. Perciocche gll onesti

c callolici Italiani riproverainno nel Ibro segreto gli eucessi die si

commet'tono eontro la legitlimita del dirilto, Fonesta del pubblico

costume, h santita deHa Religione
1

;
se ne- compiangseranno come

di suprema- svenl'ara delk patria loro; ma da essi, e sopratlutto

dagli Ecclesiaslici, non ci e a temere nessuna opposizione di fatlo,

che possa rompere il corso alia conquista, se pur non vi sembri

tale il rifiulo di cantarc un Te Deum o di spargere acqua bene-

detla so-pra la tornba di uno scomunicalo
;
die le conghire cleri-

cal*, sono ftabe, a cui meno credono quei che piu se ne mostra-no

impensierili. Pertanto la prudcnza piu elementare avrebbe sugge-

rito di condurre innanzi 1'opera della unificazione o conquista ilalia-

na, lasciando stare Vescovi, preti, frati, suore e sagrestani, i quali

nulla o pochissimo avrebbero potuto fare in contrario
;

e per con-

verso, falfi viltima di una ncquitosa e sacrilega persccuzione, avreb-

bero aggiunti nuovi molivi di diffidenza, di suspizioni ,
di scontenfi.

ncir universale del buoni
,

i quali ,
cziandio senza cio, pare che ne

abbiano gia abbastanza. Vero e- che nei cap! del moYimento il
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poco clie oggimai e restate alia Chiesa dovea essere esca suffi-

ciente ad irritarne le cupkligie ;
ed olire a cio, supposti i cupi ed

anliclii raocori che da tanto tenapo i Cavouir ,
i Farini coi loro

consorti stan rugunmndo contro la Chiesa >edi suoi ministri, non

dovea parer vero ad uomini di quella tempera abbietta e codarda

il togliersi la nobile soddtefazione di vedersi tradurre innanzi dai

gendarmi qualche Cardinal e di Santa Chiesa o qualche Delegato

pontificio, per accoglierlo colla beffarda ironia ed aceomiatarli col

rabbuffa villano. Ma a gaermire quei beni sacri ed a saporare

queste generose delizie vi sarebbe stato tempo ad Italia fatta ; e,

toraiamo a dire, non si capisce come e perche uomini cotanto de-

stri ed astuti vogliano rendere forse piu ardua e certo piu mvisa

1'qpera makgevole di farfa, appunto per la giunta importuna ed

inutile di queste offese al costume e di queste vessazioni della Chie-

sa
,
le quali nel presente tempo nulla giovano e possono molto nuo-

cere aJ riuscimento felice della conquista.

Or questo come e questo perched intenderanno dalla qualita del-

lo strum^nlo, onde il Governo sardo ha dovuto valersi per riuscire

alFintento di conquistare T Italia. Qu-ello strumenlo
,
come dicem-

mo, falte le debite eccezioni di alquanti pochi ambiziosi od illusi,

e stato ed e tuttavia quanta di piu corrotto e di piu putrido giace

come melma fetida ncir.imo focdo della sociela, per modo che,

nelle condizioni sicure e tranquille, quasi non si ha sospetto neppur

che vi sia
;
ma che nei pubblici commovimenli suole pervaderla

tuita, venire a galla e quasi dar vista di essere essa sola ogni cosa.

Una cosiffatta generazione di uomini
,
tra le disfrenate passioni che

la frugano ha per quinto eleiaento Todio irreconciliabile a tutto cio

che sa di Chiesa e di Vangelo, in quanto che da questo- <e da 'quella

si sentono imposto un giogo, cui non vogliono portare, non bastano

a scuotere
;

e si credono follemenle di averne schivate le sanzioni,

quando giunsero se non a discrcdcrlo, a rinnegarlo e cavarlosi di-

nanzi agli occhi : somiglianti in cio allo struzzolo , del quale scri-

vono i natural! che, quando vede impossibile lo schivare il caccia-

tore, si cuopre colic ali gli occhi per non lo vedere, quasi il non

vederlo fosse il medesimo che declinarne i colpi. Di qui chiunque

TUO! valersi di quello strumento, ad averlo maneggevole ,
la prima
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cosa dec consentirgli libera camera alia corruzione del costume e

disfrenato sfogo di parole e di fatti piu o meno atroci contro Crislo,

la sua Chiesa ed i suoi rainistri. Forse tra i sopraccio del commovi-

mento vi sara qualcuno ,
a cui basta la coscienza per deplorare

quelle turpitudini invereconde e per detestare nel suo segreto

quegli eccessi sacrileghi ;
forse vi sara piu di uno che fan dise-

gno di recarvi rimedio
,
come prima le cose saranno comunque

composle ;
e questo per avventura ci significa una letlera che oggi

appunto riceviamo di Toscana
,
dove ci si dice che la persecuzione

contro il clero comincia cola alcun poco a rimeUere. Ma chi vuol

servirsi della rivoluzione
,
come degno strumento dei suoi biechi di-

visamenti, voglia o non voglia, dee acconciarsi a vederla cominciare

dalla scostumatezza e dalla irreligione, sicche le prime sue prodezze

siano le provvidenze amorevoli per le prostitute, gli ollraggi ai Ve-

scovi e le sassate ai Gesuiti. Delia quale spiegazione speriamo che

il Cavour ci vorra saper grado, siccome di quella che se da un lalo

lo convince di valersi della rivoluzione per conquistare Fltalia, mo-

stra dairaltro che, supposlo quello strumento, tulti gli abbominii ed

i sacrilegi, che ne accompagnano 1'uso, sono in lui non efletto di li-

bera elezione, ma assoluta necessita di mezzo.

Quantunque, a dir vero, di quel primo capo, deH'essersi cioe il

Governo sardo servito della rivoluzione come di mezzo airobbrobrio-

so acquisto, noi avremmo potuto omettere Targomento posto in nota

qui sopra ;
e fuori di celia il Governo stesso ci avrebbe sapulo grado

della omissione. Perciocche noi ne abbiamo in questi giorni avula la

solenne ed esplicita confessione, sapele mo' da chi ? Dal medesirao

Cavour in petto ed in persona. La cosa parra incredibile
;
ma il fat-

to e qui ;
e noi non possiamo negar fede agli occhi nostri. Nel fa-

moso discorso, onde il Presidente dei Ministri die conto al Parla-

mento Italiano di do che per lui si era adoperalo, invitandolo a

dargli coi pieni poteri un voto di fiducia, egli venne ad csporre i

motivi
, pei quali il Governo del Re si dovea intromettere ufficial-

mente e con armi regolari nelle cose delle Due Sicilie. Ora tra

questi egli ricordo come precipuo il dovere (
vedete un po

1

tene-

rezza fraterna ! e come chi avendo appiccato il fuoco alia casa vo-

stra, col pretesto di snegnerlo ne venisse a cacciar voi che ne siete.
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il padrone) il dovere, diciamo, di andare non sappiam benc se ad

ordinary! od a comprimervi la rivoluzione
;
stanteche ivi, egli disse,

trovansi degli uomini eccessivi e fanatic!
(
ed intende il Mazzini coi

suoi consorti), i quali vogliono la rivoluzione come fine; laddove

egli conte Cavour I'avea voluta (e qui sla il nucleo della rilevan-

tissima confessione) solamente come mezzo. Avete udilo? II Gover-

no sardo ha voluto ed ha fatto
,
doveche ha potuto nel resto della

Italia, la rivoluzione ne phi ne meno di quello che vogliala il gero-

fante ligure. La sola differenza che corre Ira Tuno e raltro e, che

questo secondo col suo misticismo nebuloso e ridicolo vuol riuscire

alFattuazione della famosa formola Dio e Popolo; laddove quel pri-

mo, al quale la delta formola pare essere la rivoluzione sempre in

atto, vuol riuscire alia Monarchia unitaria e costituzionale . Ma sta

sempre fermo che il Cavour si e valuto della rivoluzione come mez-

zo a conquistare tutta T Italia; nel valersene poi egli non la riputo

mezzo lecito, cio che solo una ignoranza crassa od affeltata potrebbe :

ma sapeva ottimamente quello esser mezzo scellerato e nefando ; e

se ne valse tuttavia
, perche il mezzo scellerato e nefando sarebbe

stato onestato dal nobile fine di fare T Italia. Proprio il principle ap-

posto calunniosamente da quella fazione ad un celebre sodalizio che

a quel tilolo dovea essere sterpato dal mondo ! ed ora quella fazione

stessa confessa pubblicamente di professarlo e di pralicarlo ! Percioc-

die questo ,
notate bene

,
noi lo sappiamo non per relazione di un

confidente e per la comunicazione di un giornale officioso
;
ma dalla

bocca medesima delFuomo nel quale il Governo sardo e con quello

il partito unitario italiano possono dirsi personificati.

Ne si creda che sia poco elficace alleata questa rivoluzione, onde

il Presidente dei Ministri professa a viso aperlo di essersi servito

siccome di mezzo a conquistare Tllalia. Noi anzi crediamo che questa

sia stata per avventura ogni cosa
,
atleso la smisurata potenza di

un tale presidio. II primo Napoleone, scoronato dai Re di Europa e

da essi relegato sopra uno scoglio sperduto in mezzo all
1

Oceano,

anche di cola apparecchio terribile vendetta contro chi aveagli falto

quel tristo gioco ;
e Tapparecchio colla feconda parola da lui scara-

ventata in mezzo al mondo, quando scrisse : // Principe che sapra-

collegarsi coi popoli per la loro emancipazione, diverra in breve
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*rbilro dei desl/m delmondo. Ora sapendo noi tulli cio die suoni

nel gergo nioderno questa cnimmatica cd claslicissima .parola di

tmancipazibne applicata ai popoli, dobbiamo di aeccssila- riseon-

trare in queH'aforismo la teorlca di valcrsi della rivoluzioae , eoca-

lata in un dato paese, come mozzo elficace per conquistarlo. E sen-

za cercare so al presente vi sia in Europa chi medili qualcbe piu

ampia applicazione di quella teorica stessa, il certo eiche il Pie-

monte Y ha adoperata con persistenza ed ampiezza maravigliosa ,

cogliendone quei frutti di conquiste :
ehe tutti veggono, e dai quali

tante sventure e taDte vergogne si slanno addensando sopra la f)0-

yera patria nostra. Certo nei tempi moderni qualunque legitlima

Principe che voglia compiere il suo dovere di mantenere Tordine pub-

blico non pur materiale
,
ma morale altresi

,
col tutelare eflicacc-

mente i diritti soprattutto dei deboli e col reprimere la iniquita so-

prattutto dalla parte dei prepotenti , qualunque Principe ,
diciamo

7

Toglia compiere davvero questo dovere, deve lottare perennemeate

con fazioni ostili che cospirano, si agitano, muovono ogni piotra per

iscalzare i Poteri costituiti ed occupare essi il Governo. Ne altrondc

die da questa condizione si origina quel nuov.o bisogno, in che vor-

sano le society modernc di appoggiarsi a forte nerbo di soldatesche

stanziali, ordinate non tanto a combattere i nemici di fuori, quanto

a tuteiare la societa di dentro
,

sicche essa non sia sopraffatta da-

gli agitatori politici, o vogliamo dire dalla rivoluzione. Ora si consi-

deri quanto debba .(livenire piU'malagevolc la propria conservazio-

ne, ogni qual Tolla queslo malefico elemenlo di dentro trova dal di

fuori conforto e protezione da qualche Governo, che -di esso si vale

per conquislare il paese non suo! Si consideri se un Governo, il

quale appena basta per tener testa ai nemici di dentro, possa \in-

cere la pruova, quando a qucsti vengono ad aggiungere le loro armi

i nemici di fuori, congiuratisi di perderlo, di assassinarlo !

Yi e in quesli giorni chi fa le meraviglie della singolare facilita,

onde il Picmonte sta mantenendo le province di novella conquista ,

nolle quali appena e che lasci debolissimo presidio di soldatesca,

come ha fallo nelle Marche e nell'llmbria, per quinci passarc con

tutto lo sforzo del suo esercito ncl Regno, dove fara alia stessa ma-

niera, lasciandosi poco o nulla di truppa dopo le spalle, e marciando
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difilato sopra di Napoli. E guardate! Gi

befnuomihi :. Guardate ;

se'iipopoli no&sospirano

deflo'Stemma* sabauHib ! Gonie tostotfui questo so3titaito?al:Tiire^nov
;

pontificate od.ai Gigti^borbonicivlecittai attend grand! si; mantennero

da Ion)',; senz&qu-asii aver uopo di arm! e di arfethi Tuttavol'ta ci sa*-

rebbe a fare qualche osservazione in contra rib. P^rciocche sei, stando

impietJi in- quei paesMl Tdregno pontifrcale ed i Gigli borbonici, la

armie gli/armatifossero stclti.neGessar.ii per diiendere, esempligraKia^ :

i Gittadini dailadri; e manifesto che quaado quei paesi fossero dati in

balia dei ladri, cesserebbe'issoifatto ogni bisogrto d- aiinire di armatS.

Ora
que'staqg^ppunto

il caso della eonqiirsta' compiutae tanto facil*

meiiUie naantoniita dal Governs sardo?. Questo
1

,
assbciatosi a viso aperto

coirrivoltosi di tt^i gli altr.F S'lati italioini, come prinia^ occupa una

ciM od Una provincia', e tosto la consegna in. guardia aiquei rivol-

tosi'medesiffii, conht> i quali Ib legittime autorita doveano stare pser-

peiuamentfe in parata di'difesa^ Qua! maraviglia che a (Jliesia manie^

ra^ i popoli eonquMali' non- abbiano piu necessita di difesa>, quando

soiio direntdU loro padroni qtiei medesimr, cotitro i (piali

Tdle il dii*e in contrario die comfe i ravollbsi aveano uopo dl

si cite non FOnipesseroin-aperte^felbflie; cosi nelnuovo

orpine di cose^lo- lianno^ gli Uomini otlesti e eattolici
, perche non si

volgano a reazioni e riscosse. Dite da senno? I buoni! I eattolici!

mcu quando fumai.che questi ^ddsserovpur 1- onibra di apprensione a

padroni quantunque oppressor! e dispotici? Sia deltame di timorata

cosoienaa,. sia timidita di naluraysiano-interessi od affe/^ioni dome*-

stiche, sia insuetudine dellaivita; piibWica y ii fatto ? e che i buoni ed

i oattolici, quando in un paese'fu insediatala rivoluzione, fossera

es8i a cento tanti piu numerosi dei, prevalently appena fanrao altfo che

almanaceare rimedii tra quattro mura, brOntolarne accanto al^ca-

miao-e, al piu al piu, supplicare la bonta di Dio che ne li liberi. Ma

le agitazioni e gli scompigli plateali, le gloriose giornate alla^maniera

parigina e mollo meno i pugnali di Pianori e ie bombe di Orsini,

non saranno mai armi maneggiate da essi
;
e quando fossero, cesse-

rebbero per cio solo di essere buoni e eattolici. Ecco pertanto cio cbe

sigaificae cio che vale la. con^ista-italiana Gampiutasi dal Governs
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sardo per mezzo delta rivoluzione. Significa die quello , eccKando

i popoli della Penisola alia rivolta contro dei proprii Principi ; ed

avendolo ollenuto in gran parte, essendo inevitabile che nei popoli

vi siano element! rivoltosi, a quest! quel Governo ha commessa la

signoria dei loro rispellivi paesi ,
lasciando che facessero ogni mal

governo della gente onesta e cattolica
,
e ricevendone esso in com-

penso la dedizione che di se fecero al conquistalore quei popoli stessi

col consueto suffragio unanime ed unwersak. Che se in alcune con-

trade, come nelle Marche e neirilmbria, non fu possibile al Governo

sardo T eccitarvi la rivoluzione
,
mezzo di annessioni

,
sia per la ec-

cellente disposizione dei popoli verso il Sovrano Pontefice, sia per-

che eranvi forze suflicientissime a reprimere i conali dei pochi tristi,

allora si e venuto all' aperta violenza, alia vera conquista a mano ar-

mala colla sola legge del piu forte alia maniera degli Arabi e dei

Turchi, quando questi si adoperavano di conquistare le nostre con-

trade. Cosi il Piemonle, che nel 56 avea recato a colpa del Pontefice

il non avere armi proprie che lo francassero dal bisogno di essere-

assislito da Potentati stranieri
,
come prima il Pontefice si ebbe

,
ad

opera d'infinili stenti e di gravi dispendii,formato un piccolo esercito y

il Piemonte stesso colla prepotenza del numero e coll' arte del tradi-

mento glielo ha schiacciato, assassinate, distrulto, forse per venire

in qualche allro Congresso di Parigi ad accusare il Papa , perchfc

non ha armi proprie.

Ma nel noverare i mezzi, onde 1' Italia e stata conquistata, non

vuolsi in nessuna maniera preterirne uno, il quale giungera forse

nuovo al lettore
;
ma che nondimeno noi crediamo essere stato di una

efficacia maravigliosa. E questo e 1' Impudenza. Oh! no! noi non

diciamo per celia! L'aver potuto i Minislri subalpini svestire ogni

senso di naturale vergogna ,
e stalo un mezzo

,
benche forse nega-

tive, quanto qualunque allro efficacissimo ad imprendere, condurre

e compiere la conquista dell' Italia. Ed ecco le ragioni che abbiamo

per asserirlo.

Fu chi disse nulla essere impossibile all' uomo che non teme fo

morle
;
e traltandosi di cose possibili aH'uomo, noi non sappiam ve-

dere quale potrebb' essere disdetta a tale che avesse al tutto chiuso

1'animo al limore del massimo tra i mali, qual e la morte. Ora qualche
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cosa di somigliante polrebbe dirsi deiruomo die non teme I'infamia,,

la quale fioalmenle e una cotal maniera di morte civile, temula dal-

le anime di tempra nobile e delicata altrettanto e forse piu die la

medesima morte naturale. Ora ella e cosa indubitata die la ripugnan-

za sentita dalPuomo per Tinfamia, ed il desiderio del suo contrario,

cioe che il proprio nome sia onorato presso la gente, sono un podero-

sissimo raltenlo, onde la Provvidenza ha circondata Tumana malizia,

Guai al mondo se tutli i tristi adoprassero con la piena malizia di

che sono capaci ! Ma il timore del dispregio e della esecrazione dal-

la parte della gente costumata; il desiderio d'essere in voce di one-

sli, vivissimo in quei medesimi che non sono, gHuduce molto spes-

so ad adoperare come fossero; e raro e die trovisi uomo di tanto

perduti costumi
,
che non abbia qualche sollecitudine di quel colah

bene, cui veggono in tanto pregio presso 1'universale, doe della buo-

na riputazione. E come tra gli uomini individui in private, tale tra

le societa e gli uomini che le rappresentanoinpubblico. Yi sono del-

le convenienze passate in leggi, dei riguardi diplomatic! od inlerna-

zionali, dei doveri solenni ed ammessi da tutli e da per iulto, come

esempligrazia della veracita nelle parole e del mantenimento della

data fede, che eziandio i piu scellerati e bugiardi e tradilori voglio-

no ad ogni pattb avere almeno la sembianza di mantenerle; e si ar-

rovellerebbero, slrabilierebbero, ne vorrebbon forse ragione cohV

spada, quando allri fosse ardito di gettar loro in viso senza riguarda

quegli appellalivi. Fino nella stessa guerra e nelle stesse battaglie,

nelle quali tulto sembra rimesso all
1

arbitrio della sola forza, vi e :

nondimeno stabilita Ira le nazioni civili una verissima giurispruden-

za che potremmo dire di onore, e dalla quale un soldalo onorato^

non potrebbe diparlirsi, senza divenirne vituperoso ed infame. Anda-

te e dite per esempio di un Imperatore, di un Re, d
1

un Presidente

di Ministri, di un Duce supremo di esercito che e.un menlitore, urn

fedifrago ! vedreste finimondo che ne vorrebbe seguire ! Cio non loglie

che quei casi avvengano alcune volte, e che quegli appellativicalzin

talora molto bene anche a quelle cime. Ma, come fu detto, una tat

quale apparenza convien mantenerla; e.queslo e pur qualche cosa, \

in quanto in tutte le congiunture, nelle quali quella non puo assicu-

SerieIV,vol. VIII. 18 26 Ottobre I860
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rarsi, o non si fa F opera iniqua, o cerlo si fa mollo meno* Ma che

satebbe quando neppulFe a quolFapparenza stavesse alcuii riguardo?

.Or questo e stafto precisamente il caso del Governo sardo o degli

uomini che ne sono-il nerbo, massime in questi
!ultimimesi della con-

quista italiana. Quegli uomini hanno spoglialo talmente ogni senso

andie elementare di-nalurale pudore, estan facendo co-si a fidanza

colla pubblica infasmia,. che ben potreste ncll^ sozzure dei lupanad o

nei 'covi (iei iruffdtpri itrovar qualche cosa di altrcttanto impronto e .

svergopato.; ma trovarne che sia piu ,
noi non: cfediamo possibile.

E chlo.dLnoi che voles\se< albergai-e in sua casa, e fosse pure in:

quality dii guattero^o di famiglio, un bugiardo della portata d'uno-di

siffalti uomini? Or queisto e un \iero principio di forza
,
in quanto 6

un removens prokibens,, ed unprohibens dci piu poderosi che tnwi

Fumana nlalizia nel suo canlmino: veduto singolarmente che quelliv

coi quali 1' infame ha da lotlare, trovandosi legalldalla veracita della

patola, dal vincolo della promessa e( da cento altrr riguardi di pubbli-

ca onesta e di onore, combattono in ccrta guisa con armi troppo dis-

uguali a riBpetto f
diehi seppe bruscamente disfaiisi di tutti quegFinn

cagli importuni. E qni noi nou sappiamo se laistoria abbia qualche

casa che, psr questo capo, possa pafagonarsi colle esorbitanze cini-

che onde noi- funimo'e siam tulfavia speltalori dalla parte del Gover-

no sardo, che adoperava alia; conqnisla,del
?

Italia. UEuropa disse

cento volte mentitore ilCavour^ed ibGavour GavalleKescameute feco

orecchie: di mercante e menti piu di pdma, I faUrdel Bon Compagni
a Firenze e del La Minerva a Roma meritarono al Governo sardo la

taccia vituperosa di traditore e di finlo amico che, per mezzo di suoi

diplomatici , cospirava conlro Governi amid, presso i quali quelli

erano accrcditatr; e vi fu^ talc uomo di'Stato in Inghilterra ehe scris-

se, il primo dei due menzionali valeatuomini afver meritalo d
1

csscre

impeso per la gola al suo- palazzo. Ma il Governo'sardb-se la rise

saporitamentc sotto i baffi, e rispose coi nuovi tradimenli ordili in

Napoli dal Yillamarina. Al primo affcrrare che fcccro le bandc-gsh

ribaldine la sponda sicula
,
furonvi richiami, rimostranac, prolest^

dalla parle di mezza F Europa. contro il Piemonte
,
vero aulore di

quella spedizione; ed il Piemonte alia barba di tulla FEurbpa y per
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la via spianata daMe band
,

; mando rielle due Sicilie aiuti d ?

ogni

maniera, e -presto le Due !

Sicilie saranno awrame. Quando poi, senza

ombra .di prbtesto, senza :dicli!ara0i6ne ;di guerra, le sokiatesl*e 'pie-

Tirontesi, alia maniera baitea, ihvasero .gli Stdti'della Chiesa, fjuei

richiami
, quclle rimostranze

,' qiMe proteste rmcalzarono potente-

mente
; e, compiuti cbe furono gli assassinii di Castelfidardo e di An-

cona, crebbero ad essere un conserto spaventoso di esecrazioni e di

a,natemi scagilia^li contro quello cbetutti chiamavano a gara violazio-

ne flagratite d'ogni diritto, distruzione d
1

ogni giustizia internaziona-

JB, latrocinio senza eseppdo nella storia e senza nome nel giure

pubblico ;
intanto che tutfi vedievano un pubblico insulto nel grande

misfatto
,

il qualo portato eaa-ndi ad un tribunale di Tunisi o di

Gostantinopoli saria oolpite .almeno colla condanna alia immediata

restituzione del maltolto ed ;

al rifacimenlo dei danni. Ma cbe per-

cio? il Goyerno sardo
,
dalla fronte piu salda delF incudine

,
come

la meretrice della Babbia, si forbi k boccu dopo Y infame pasto ,
e

Jra Tironico e 1' oltraggioso dicendo all
1

Europa : e ehe male v'e in

questo? passo oltre alia oonquista napoletana , quando ,gia, per

mettere il colmo all
1

iniqua ;beifa
,
avea eomandato ai suoi Deputati :

decfletassero, lui aver ben meritato della chilta nella fazione di Ga-

stelfidardo
;
e qiiei decretarono. Andate ora e negate che T impuden-

za sia ancb
1

essa
,
e degna di essere quanto ad efficacia, noveraia

tra le prime e forse innanzi alle prime grandi Polenze di Europa.

Cruardate ! tre di queste dal Settentrione scambiano note
, disegna-

no aggiustamenti ,
almanaccano combinazioni

,
e dopo lungbe am-

'bagi , giungono alia fine a riunirsi
, dopo molti e molti differimenti

,

ad un colloquio in Varsavia, dove, a quairto dicesi
,

si stabiliran-

no le basi di un futuro Gongresso europeo ,
il quale ,

riunencTosi di

qui a qualche mezz
1

anno
,

se pur non va a monte come gli allri
,

dovra provvedere all' assestamento dell
1

Italia ! Ed mtanto la fazio-

ne, -ehe.oggimai T ha conquistata quasi tutta
,
cammina a passi di

gigante al compimento cleil' opera iniqua, non bada piu che tanlo a

quelle ciance, ed anzi fa \isla di ridersi di chi con prolocolli e col-

loqui crede porre oslacolo all' incesso furioso della tempesta rivolu-

zionaria.
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Intendiamo benissimo che le Potenze anche grand! , appunlo

perche sono Potenze e non fazioni
,
debbono procedere col pie di

piombo ,
con infiniti riguardi ai diritti

, agl' interessi dei terzi
,

alle

convenienze e via dicendo
;

i quali riguardi ingenerano necessaria-

raente ostacoli e quindi lentezze. Certo voi, a farvi pagare per mezzo

di tribunale cento scudi da un vostro debitore, impiegherete assai

piu tempo che non un ladro a rubarli, il quale fa tanto piu sicuro
,

quanto piu svelto. Ma cio non toglie che se il tribunale ollre air es-

sere lento fosse anche inoperoso, il ladro, quanto all
1

effetto di affer-

rare i cento scudi, ne starebbe molto meglio di voi; ed anzi si ride-

rebbe di voi, quando, scuotendo egli nella borsa il suo gruzzolo, vi

vedesse col dirilto in saccoccia e colle mosche in mano.

Che questa debba essere la condizione delF Italia, conquislata dai

veri e grandi suoi nemici, noi non bastiamo a persuaderloci; e ci pare

che quando cio fosse
,
la maravigliosa unila che da dieci secoli lega

e conliene in un sol corpo lagrande famiglia delle nazionicristiane,

sarebbe disciolta
,

e senza potere indovinare dove si possa ire a pa-

rare
, questo e indubitato

,
che il grande scandalo ilaliano non re-

sterebbe senza effetto somiglianle nel resto di Europa : chi poi per

pochezza di cuore
,
o per ristrettezza d

1

idee non voile combatlere la

rivoluzione in casa altrui, ne vedrebbe invasa e forse senza rimedio

la propria. Ma, come dicemmo, noi non possiamo credere che la cosa

debba andare cosi
;
e se in Italia tulto dee rimanere nello statu quo,

tant' e che le grandi Polenze nordiche si fossero restate ciascuna al

suo posto ,
senza incomodarsi in tante pratiche, e tanti viaggi, e

tante discussioni prima di riunirsi in Varsavia
,
dove si trovano nel

momento che scriviamo. Anzi i grandi apparecchi che precessero

quel colloquio ci fan supporre che proporzionale provisioni vi si deb-

ban fare per eslinguere un incendio
,
che indarno si vorrebbe veder

consumato da se
, supposta la impossibility d' isolarlo dalle immen-

se materie accendibili, ond'e da tulti i lati circondato. Se queslo fac-

ciasi e presto ed efiicacemente
,

la vera Italia dimentichera che se

I
1

essere essa stata conquistata dalla faziosa fu opera del Governo

.sardo sostenulo da una grande Polenza
,
Y esscrsi lasciato fare dalle-

altre e stata la vera cagione per cui si e fatto.
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Bene abbia chi invento il #ran principio del non intervento ! prin-

dpio naturalissimo e semplicissimo ,
ma fecondissimo come tulti i

grandi principii.

Per ben intenderne T altezza, la larghezza e la profondita, bisogna

die ognuno consider! se slesso come solo al mondo, senza relazioni

coi vicini
,
senza doveri cogli amici e coi parent! ,

senza vincolo al-

cuno ne morale ne fisico con persona di questo o dell' altro mondo.

E cosi
,
se il mio Yicino si affoga e chiede soccorso : Amico mio

,

gli diro
,
aiutati che Dio ti aiutera. Sono pieno di simpatia per le :

ma nell'acqua non vi sono mica caduto io. Se riesci a salvarti da te,

io ne godro assai. Ma aiutarti non mi e possibile: io sto pel gran

principio del non intervento .

Al ladro, alVassassino ! grida il mio vicino di camera. Che e?

uardo pel buco della chiave, e vedo che il mio vicino e alle mani

con un assassino che gli ha messo il coltello alia gola. Io sto a vede-

re, e dico: Che ho ad intervenire io tra rubatori e rubati? Queste

ono faccende domestiche
,
nelle quali gli stranieri non debbono in-

tervenire. Io sto pel gran principio del non intervento .

1 Un bello e curioso arlicolo della Regeneration, benemerito Giornale

di Madrid (28 Settembre 1860) ,
ci ha dato Hdea di questo scritto, il

In alcune parti non ne e che la fedele traduzione.
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E dunque evidente che questo grande principio applicato alle re-

lazioni tra gY individui e fecondissimo di utili applicazioni. Ma appli-

calo alle nazioni tra loro, produce risultati anche migliori e in pro-

porzioni stupendamento giganlesche.

Si ribellano' i sudditi di un monarca confinante. * Vicino mio aiu-

tami, dice il povero Sovrano; il tradimento mi ha privato di difesa;

se non mi aiuti perira . Maesla, risponde il vicino, V. M. m'e ami-

co
,
mi e parente ,

mi e carissimo
;
ma molto piu mi e caro il gran

principio del non intervento. Sc puo, vinca da se
;
se non puo, pe-

risca; guardimi Dio dall
1

intervenire in casa d'altri .

Scoppia la guerra civile in un paese. Chi ha per se il diritto eviden-

te chiede soccorso. Che soccorso? Questo e affare da sbrigarsi in

famiglia. Quanto puo durare una guerra civile? Sei o sette anni al

pitt. Vi sara qualche migliaio di morli
, qualche citta saccheggiata,

col resto. Ma almeno vi sara la consokzione che vi sarcte sgozzati

in famiglia, senza intervento forastiero .

Si rnunano alcune migliaia di venlurieri
, piombano sopra uno

State pacifico e vi porlano anarchia e desolazione. II Re chiede ai

suoi yicini aiulo e dice: Le sette hanno peneiralo nel mio ^sercilo,,

i Greoerali mi tradiscono
,

i soldati non sanno a chi ubbidire : i miei

Miflistri stessi s
1

intendono cei miei uemici : se non sono aiutalo, il

mio Stato verra alle mani di pirati e di assassini . Gli si risponde :

V. 3f . mi e molto cara : ma non posso intervenire. Jo in casa mia

fiono trau<|uiUo, le caie truppe sono leali: conlenlo io, contenti lulti.

Pera il mondo, ma si salvi il gran principio del non iiricrvoato .

E 1anto piii ha da salvarsi questo grande principio, quanto che r

inteso bene e praticalo secondo lo s^irilo dei suoi inventoii, esso

non impediscc punlo d
1

intervenire quando si crede e come si cre-

ek. Infatti questo gran principio maraviglioso si aUarga , si slrin-

^e T si alluaga, si scorcia a conwdo di chi se ne dee sen ire con

Istupenda elasticity : si che, per quanto ci si sia finora stadiatosopra,

m iinora impossibile di ritrovare la formola che spieghi e regoli la

mutabilita sua.

.Per esempio ,
la Francia ha dei mali umori colla Russia c la Rus-

tia colla Turchia. Come si appliea qui il graa principio del non in-
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lervento? Ecco : la Francia dlfende e mantiene sempre il gran prin-

cipio ;
ne T Inghilterra inlende punto scoslarsene, Ma si

!

puo egli

pcrmettere eli la Russia colossale abusi di sua ibrza contro il

Tureo moribondo ? CM> non si poo permettere : cfovunfm vi ha

un' idea generosa da difendere^ son qua io dice la Francia. E

ringhilterra dice alia sua volta : Mi seraibra ehe; niuno possa ne-

gare cbe dove vi h,a/ un'idea generosa da sost-enere, la fion debba

aoche essere L- Inghilterra . Ed ecco chey cdl' intervento dell
1

idea

generosa^ Francia e Inghilterra inlervengono in Crimea
, distrug-

gon rarmata russa, ed assicnrano il- proprio predominio in Europa,

non; che il predominio! del gra-n- principio del son intervento.

Lili-gano fra lorn Pieraonte ed Austria: cioe il Piemonte inten-

de diue all'Austria : Togliti di la, die nii vo' metter io . Ma al

dirlo coa efficacia si 'O-ppone; Iti disparita dfelle forze. Si ha da int-

tervenire pelPiemonte? Ohibi! II graa principio non dee essere vio-

latevTHttavolta, cereando bene, si iTova eke r aneHe dal lalo del Pie-

morttev ^i to unidea generosa.: egs^i si sa die, do"?e vi ha utfidea

generosa, la e la Fpancia.- Si potrebbe egli permettere che I

1

Au-

stria colossale abiasi- della sua fona- contro 1@ p-retensioni del pic-

colo Piemonte? Gerta-mente qu'est' H4)n si pu^.permeUere. Bfiin-

que dugeato- mila Frances*, e^lrano m Italia r vincono FAustria
,

regalano la Lonabardia al Kemonte, e toraan m Fpaada cnfenti

di aver salvato il pdndpio del noa interven^vdi aver difeaa un
1

idea

generosa, e di aver giiadagnato> Savoia e Nizz*.
''<|

f>

Aizza il Piemonte la rivotuzion negli Slai kaliani, vi seatena

tufcte te passioni,; vi rauna tutti L pertUTbatori d' Italia auzi di

ropa, ne forma un esercito, e ol suo aiuto annette a- se

siw tutla F Italia, I Re spodestati si volgo-no alia Francia ^ dkond:

Ecco un'idea generosa! Francia dove sei? foDi'iaq u

Oh dolore! k Fraiada vorrebbe senza dubSMo intear-venire'.- dfiffft

vi ha un'idea generosa da difendere k Francia e la. Ma la Fran-

da ha sempre manteaiato; il. gran principio del BKDOJ intervento. Co-

me si potrebbe permettere die la Francia violasse il gran princi-

pio? Non e egli questo gran principio la base del diritto pubblie^e*

ropeo? DiMtquela Frantic non puo], con infinilo suo rattmnarioa t

intervenire. L' Italia faccia da se.



280 IL GRAN PRINCIPIO DEL NON INTERVENTO

Segue il Piemonlc la sua belfopera. Piglia Bologna e le Romagnc,

violando sacrilegamente il territorio della Chiesa. 11 sommo Ponte-

fice si rivolge alia Francia. Non si puo negare die anche qui non

vi sia un'idea generosa da difendere
;

anzi la piu generosa che

si possa mai concepire. Accorrera ella la Francia? Quella Francia

che si trova dovunque vi e un'idea generosa bisognosa di aiulo?

Sanlissirao Padre, risponde la Francia
;
V. S. ha ragione: il

Piemonte ha torto: non ho mancato di farglielo sapere piu \7olte

e sempre chiaramente. Ho falto quel che ho poluto. Se il Piemon-

te non vuol ubbidire, che ho io a fare? Dovrei forse intervenire

coi falli, violando il sacro principio del non inlervento? Piuttosto

sa ella, Sanlila, che cosa ella puo fare per acconciare ogni cosa?

Ceda al Piemonte Bologna e le Romagne : cosi sara legalizzata la

presente condizione delle cose : Viltorio Emmanuele sara conten-

to: e V. S. non avra piu noie di governo. Per oltenere questo

scopo sublime, tanto e tanto io mi senlirei d'intervenire
,
e guaren-

tirei poi a V. S. il resto dei suoi Stati. Ben inteso che li guarentirei v

salvo sempre il gran principio del non inlervento .

Entra il Garibaldi in Sicilia. Si puo intervenire? No. Entra in terra

ferma e prende Napoli. Si puo intervenire ? No. Fa un bando e dice

che vuol venire a Roma a fondar sul Quirinale 1' unila ilaliana. E
se i Frances! si opporranno, loro danno : Garibaldi assalira se occorre

anche i Frances! . Si puo intervenire ? No, cioe si. E i Francesi ac-

corrono a Roma per difendere la persona del S. Padre.

II Santo Padre forma un suo esercito : chiama a se un eroe fran-

cese di quelli che davvero si trovano dovunque vi ha un' idea gene-

rosa da difendere. Accorrono dielro lui molti allridi tulle Io nazioni

cattoliche
,

felici anch
1

essi di accorrere col fatlo dove un
1

idea ge-

nerosa e in pericolo. L' esercito e ormai formato. Con quello il Santo

Padre e nel caso di difendersi da se
,
senza inlervento straniero

,
da

qualunque conato della rivoluzione.

Subito il Piemonte si avanza con 60 mila uomini. Si avanza egli

contro i Francesi che difendono Roma o conlro I
1

esercito del Papa?
Se si sta a' suoi proclami la risposta e difficile. Giacche il Piemonle

dice di voler fuori d'llalia le Iruppe forasliere. Ora foraslieri, senza
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eccezione e senza dubbio
,
sono i Francesi che difendono Roma.

Laddove Tesercito ponlificio e in massimaparte composto d' Italian!.

Ma il fatto spiega il dirilto. I Piemontesi, da quegli eroi che sono, si

scagliano 60 inila contro 20 mila; li caricano, li sperperano ; poi

tjantano trionfo
,
fanno illuminazioni

,
ordini del giorno ,

cose strepi-

tose, degne al tullo deir eroico fatto. E contro i Francesi ? Conlro i

Francesi il Piemonte non osa fiatare. Giacche il gran principio del

non intervento vieta solo T intervento di quelli che difendono il Papa,

salvo se i suoi difensori siano i Francesi, i quali non passano agli oc-

chi del Piemonte ne per forastieri ne per difensori del Papa. Chi ne

capisce nulla?

Pero non pare potersi negare che i Piemontesi in Romagna, nel-

le Marche e neirUmbria non puzzino molto d
1

intervento straniero.

Anche pare evidente che il Papa aveva il diritto di avere un eser-

cito che difendesse il suo Stato dalle bande Garibaldine che lo minac-

ciavano. Pure il Piemonte si avanza contro T esercito del Papa. Che

fara la Francia? La Francia che sta pel gran principio del non

interveUo ? La Francia, che interviene in Roma e nelle vicine pro-

vince : la Francia, che senza dubbio volgerebbe le sue armi con-

tro le bande Garibaldine che passassero i confini delta guarnigione,

la Francia non puo tacere al Piemonte la sua disapprovazione di

queir intervento. E il Piemonte? II Piemonle ode col rispetto do-

vuto le rimostranze della Francia e segue avanti
,
facendo appunto

il contrario di cio che la Francia dice di volere. E la Francia?

E la Francia si amareggia fmo al profondo del cuore del disprezzo,

con cui sono accolli i suoi consigli ;
ma non puo far altro

; per-

che glielo vieta il gran principio del non intervento.

Salvo pero sempre il gran principio del non intervento
,
la Fran-

cia dichiara che interverra in favore del S. Padre dentro quei li-

miti prudenti e discreti che la sua pienezza crede potere e dovere

determinare. E non v
1

e pericolo che il Piemonle inlervenga dove

la Francia non vuole, per due ragioni potenlissime : Tuna di dirit-

to
,
T altra di fatto. La ragione di dirilto si e che

,
dentro cerli

limiti arbitrarii
,

si trova un
1

idea generosa ,
difendibile coll

1

inter-

venlo. La ragione di falto si e che quelli che intervcngono nei sud-
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dettiliraUi, beuche siano forastieri pe piu neaetio dette ordepapati,

posaojio ', quando il vogliano 7 unire alia saviesza-fei buoni consigU

jl'eiJGkacia dimigiiori cannonate. Cio -poslo, ctu non rispefea Titt-

terve&lQ strauiero ?
1

Dal fin qui esposto non <e cartaraenle possible di rkayare .la

formula precisa^con cui spiegare luille le vcrsalilila mlrabili del gran

prmcipio del non.in-lea'vento. Ma almeno se ne possono ricavarc

alcuni fatti positivi'ie verificali ooll
1

esperienza, coiraiutG del quali

i dotti .potranjaa., collo studio e GO! tempo ,
Irovaix? qualche cosa

di oerlo. Non si e egli giunlo a scoprire le leggi ^lellaonutabilc

luna? E non si spera di arrivare colle osservazioni meter.eologi-

ehe cbe ora fei fannoin tanli'osservalorii, a predire per Tappunlo

i ventj ,
le -pioggie e le lempeste.? Tuilo sla a rawiar fatti ccrti

e ben pirovatL E diilali fatti , q-uanto al non interve&to, gia ne pos-

sediamo' pareoebi : 'i quali ponia'mo qui in nota a >eoacli!sione del-

rartieolo e per erudizione tiegli osscrvatori

jr.i.: II gran principiio del nan ifttcrvenlo ^ dfchiarato sacro e in-

violabile, ogifti qual volta ,non si erada bone di \iolarlo
;

e oosi :

- &. In favoro del Garibaldi e ieoito u'liiUcrvcihi'e : ; e sara per-

cio ben arrivtfto in Jtalia qualunque corpo dlnglesi, di aaierica-

0)i ,
di polacobi, di lurcbi ,

e di quatunque altro
popolo stranier0,7

purcbe ijatervenga in Italia ;a favore del grau principio del noa

intervento stranicro.

3. Sara pur leoilo Tintervonire in Asia per difcndere rinlegrila

del patrimonio di Maoraetto : e in Italia per guadagoare al Piemonte

la Leaabardia.

3. Sara ugualmenle lecilo d'intervenire in qualunque luogo ed

in qualunqwe tempo , purche si tradi di difendere ,un' idea gc-

aerosa.

L fkiaJe idea ia generosa e <qualo o y e un punlo che fino-

ra con e ancora slalo dilucidato. Si ;puo pe-ro assicurare iin -d'ora

che quell' idea aara dichiarala ge-nerosa, per la quale si sara in-

iervenuto col fatto ;
e per converso saranop irremissibilmente .di-

chiarate ingenerose tulte quelie idee, per le quali si sara deter-

minate di non intervenire.
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o. Sait panmenle-IecitoTv intervento straniero ogni qualvolla si

tratti di accendere la rivoluzione in qualsiasi provincia del mondo.

Ma se si trattera dL spegnerla, il gran principio del non intervento

sara scrupolosamente e rigorosamen;te osservato e fatto bsservare.

6. Se ei sara bisogm* tirgente di vendere oppio e eotone a! i-

nesi, Fintervento nella Cina si potra tollerarei-

7. Se si tratlera del eontente italiano, Fintervento straniero, sot-

to la forma*
!

di dominio[ sara tollerato
1

: nella Venezia e difeso acre-

mente nel territorio di Nizza : per tutto altrove sara vietato.

Sara Yietato parimente ogni intervento nell' isole adiaxjenti air Ita-

lia, eccetto chean quelle di Corsica e di Malta. Ma in Malta sara

a mala pena tollerato dalla Francia ed approvalo altamente dall'In-

ghilterra : nella Corsica, in veee sara altamente approvato dalla Fran-

cia e tollerato a mala pena dall
1

IngbilteiTa.

8. Se si tratter^, degli Stall Pontificii rintervento straniero sara

lollerato solamente in alcuni casi: cioe quando si tratti di cacciare

rintervento straniero: quando si tratti di assassinare Tesercito pon-

tificio : qnando si tratti di bande di volontarii che vi accorrano ad

eccitare i dolori del popolo : quando si tratti di annettere gli Stati

del Papa e del Re di Napoli a quelli del Re di Sardegna.

Sara poi rigorosamente vietato ogni intervento straniero, quando

si tratti di assoldare cattolici per difendere lo Stato Pontificio con-

tro i suoi invasori.

9. Per la citla di Roma Fintervento straniero resta fmora tol-

lerato.

10. Pel territorio della citta di Roma Fintervento straniero e

subordinate ad eventualila non prevedibili.

11. Finalmente, salve Feccezioni sopra riferite, il gran principio

del non intervento e di nuovo dichiarato sacro ed inviolabile in

ogni caso e tempo , ogni qual volta non si creda bene di farri

qualche altra eccczione.

Chi non fosse di questo mondo
,
o almeno di questo secolo

, po-

trebbe forse pensare che questi sono assiomi degni al piu di un

arlecchino in sulla scena. Ma niuno dei uostri lettori potra negare

ch' essi non siano invece i grandi e profondi concepimenti, coi quali
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molti grand! e profondi uomini di Stalo e di Governo guidano ora la

propria coscienza, i parlamenti e le nazioni. Qual maraviglia che al

lume di tali sublimi esempi si accenda poi T eloquenza dei giornali-

sli ufficiali ed ufficiosi, la perspicacia dei diplomatic! e il furor degli

eserciti? Giacche e evidente che
,
solo ricorrendo al pratico valore

dei prelodati assiomi, si possono spiegare le note, i memorandi e

gli ullimati diplomatic! ,
le ciarle di molti oratori e giornalisli e le

marce e contromarce di molte truppe. Tanto e vero che parva sa-

pientia regitur mundus !

Ma il mondo non si regge solamente coi tranelli disonorati e sozzi

con cui ora alcuni cercano, beffandosi di Dio e degli uomini, di giun-

gere ai loro biechi disegni. E benche il beffare gli stessi uomini noa

sia cosa si facile quale la credono i furbi di professione ,
i quali sa-

rebbero molto mortificali se
,
invece delle adulazioni degli amici T

udissero i mormorii dei popoli ;
e nondimeno assai piu difficile il

burlarsi di Dio. II quale, se non paga al Sabbato, paga pero fin' al-

T ultimo quattrino ,
e paga di certo

;
secondo quel celebre leslo del

Salmo che dice : Et excitatus est tamquam dormiens Dominus, lam-

quam potens crapulatus a vino , et percussit inimicos eius in po-

steriora : opprobrium sempiternum dedit illis.



\

ORIGINI

BELLA SOVRANITA TEMPORALE

DEI PAPI 1

1Y
1 .A

=.!;' .^.fj.^.iJj, ; . ;./ J ;{-h!i- j^r, ;.;i.

Fine di Astolfo e di Stefano If.

Quando Pipino dalle lettere e dai messi papali ebbe inteso gli

estremi termini a cui Roma trovavasi condotta dalla perfidia e era-

delta di Astolfo
, avvampo di alto sdegno e furore. E 1'anima gene-

rosa del Re franco ne avea ben donde : la sua lealta cavalleresca

dovea fremere alPinfame tradimento del Re lombardo, e il suo ono-

re di Sovrano e di guerriero sentirsi punto al vivo dall
1

oltraggio

sanguinoso che questi facevagli, calpestando in tal guisa i Traltali

conchiusi colla Francia e sfidandone le armi con tanta baldanza.

Pertanto chiamo subito sotto le bandiere tulti i suoi capitani e guer-

rieri
,
e mosse minaccioso verso le Alpi. Per la via della Rorgogna,

valicata a Chalons la Saone e superate le monlagne del Jura disce-

se a Ginevra e quindi per la valle di Morienna preso alle spalle il

Moncenisio
, piombo sopra Susa per la medesima strada che avea

tenula venti mesi innanzi 2. Correva allora il Marzo del 756
;
ma il

1 V. questo volume pag. 53 e segg.

2 Haec Pippinus rex cum per internuntios audisset, nimium furore et in

Ira motus, commoto iterum omni excrdtu Francorum, per Burgundiam, per

Cavalonnum urbem et inde per lanuam usque M.auriennam veniens etc, CON-

TIN. FREDEGARH.
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rigore asprissimo del ghiacci alpini non inliepidi punlo Tardor guer-

riero dei Franchi
,

i quali precipitando dalla cima dei monti
,
c per

le vie gia note sbucando da varie parti fuor delle rupi e delle gole

addosso ai Longobardi, cominciarono con grand
1

ira e furore a com-

batterli 1.

Astolfo, al primo avviso del pericolo ,
avea dovulo sciogliere Fas-,

sedio di Roma, durato gia da tre mesi, ed accorrerc col nerbo del-

le sue forze contro Pipino. Mando alle Chiuse un potenle rinforzo

di truppe per sostenere il-primo Mipelo dei 'Franchi
,
mentre egli.

a quanlo pare ,
si fermo a Pavia per prepararsi alia difesa 2. E Pi-

pino non lardo a comparire sotlo le mura della regia cilia. Impe-

rocche il passo delle Chiuse era slalo vinto di primo slancio dai

guerrieri di Francia, nei quali lo sdegno e la vendetta raddoppiava

le forze del valore nalivo. I Longobardi vi erano stali pronlamenle

sconfilli con mortei^Ljpalti,. salyandosi a gran pena gli altri colla

fuga ;
le Chiuse medesime

,
cioe le barriere e le opere mililari che

difendevano il pass., furono de^ lalto rovesciate 3
;

e Pipino con

tutto T esercito. avea-pottiCo', senz' altro ostacolo
,
venire a stringer

d-assedio Pavia. Cesi, nol breve giro di pochi giorni ,
Astolfo di as-

sedialore si trovo assediato
,
e <yuei Franchi che egli poco fa dileg-

giava sottcv le mipra di Roflia, dicendot aiiRomani: Vewant nunc

Franci et eruantvos de manibus tMtris,3e li vedeva era minacciosi

e fremenli sotto la sua Pavia a chiedergli colla spada gia vitioiiiosa

stretto coMo delle sue perfidie.

Qual fosse Fesito di questo secondo assedro, lo vedremo loslo.

Frattanto ci e d
1

uopo Htornare alquanto indietro
j per parlare di

c|i)
fi'i.JL lOp Ofl i'A .':f!''/f.il .'

f

1 Rex Pippinvs ctim eticr'titu suo, Monte dinistb tfansarto, usque tiddu-

sas, bi Langobardi ei resistere nitebaiitur,:pervenienS) et-statim Franci so-

lito more, ut edotti, erant , per monies, et wipes' erumpentes, in. regnum Ai-

stulfi cum multa ira et furore intrant. Ivi.

2 Ivi. $g/) 3
-

f;^ .^ C(
j
y flj

,,

. 3 Pipinus... fervore fidei motu,ilerum turn. Deivirtutf generalem facicns

mottonem, in. longobardorum partes conimxit, et clusas fundilus eorumr

demevertit Longobardorum ANASTAS. fa -Stephana IL

t
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una negoziazione diplomatica ,
venutasi a frammi&chiare in meezo

appunto a quest! stFeplli . diguerra ,
e di non poca importanfea per

T intendimento della aibslra storia. Narra Anastasio che menlre Pi-

pino s'avanzava dalla Francia verso le Chitise longobarde r giun-

sero a Roma (libera;gia daH'assedio
)
due ambasciatori di Costauti-

nopoli ,
mandati da Costantino Gopronimo al Re dei Franchi. Eran

essi Gregorio, o come allri legg.e., Giorgio pifotoseeretario:e Gio-

vanni Silenziario , quel medesimo senza duhbio die gia yedemmo

adoperato piu volte dallaTorte bisanliria nelle ambascerie d
1

Italia.

11 Papa li accolse coftesemenle od annunzio lore;
- la spedizionerdi

^Pipino, il-quale stava per enlrare nuovamente in 'Lombardia. Sfeu-

. pirono a tal nuova, e beriche assoverala loro dal Poniefice, stettero

dubbiosi a crederla : i due Greci sospettavano ehe il Papa inven-

tasse forse una novella per distorli dal loro vaaggio, del quale avea

penetrato Finlento
,
ed usali com' erano alie-doppiezz^ e bugie di-

;plomaticlie della loro Corte
,
non parea loro gran falto che ^anche a

rBoma e dalla bocca di un Papa si mentisse. Ma Stefano dileguo

ogni lor sospetto,
f

liceniiandoli a proseguir.e il.loro viaggio, alfin-

.Che si accertassero ;essi medesimi -della cosa, e aggiunse loro-per

compagno ,un suo Le,gato che si recasse presso Ripino. Per via di

mare furono in breve a Marsiglia ,
dove appena approdati inte-

sero come Pipino avesse gia varcate le frohtiere longobarde. Que-

sta notizia afflisse gravemente i due inviati greci , perche ben pre-

vedeano che la loro missione tornerebbe a vuolo. Nondinaeno pur

volendo recarla in qualche modo a termine, da prima con vari arti-

fieii ed inganni e vessazioni si sforzarono di ritenere il Legalo apo-

stolico in Marsiglia impedendogli di recarsi presso
il Re del Fran-

chi. Poi
,

t ornate vane tutte le loro astuzie
',

vollero almeno precor-

rerlo per occupare primi e soli 1'orecchio di Pipino ; percio T un

d'essi
,
cioe Gregorio , preso buon tralto di via innanzi

,
corse sulle

tracce di Pipino ,
e lo raggiunse poco lungi da Pavia. Qui Tamba-

sciatore del Copronimo si diede a pregare e scongiurare con vivis-

sime istanze il Re
, promeltendogli a-nbme del suo Imperatore lar-

ghissimi doni
,
affinche al dominio imperiale concedesse Ravenna

con tutte le citta e castella dell'Esarcato. Ma Pipino stette saldissimo
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in sul no, e rispose
1

,
che in niuna guisa assolutamente non pa-

tirebbe che quelle citla venissero in qualsivoglia modo alienate

dalla potesta di S. Pielro e dal dirilto della Chiesa Romana e del

.suo Pontefice
;
ed affermo inollre con giuramento ,

lui non essersi

mosso per nessun favore umano
,
ma solo per amore di S. Pielro e

per ottenere il perdono de
1

suoi peccali, a pigliare in quesla impre-

sa replicatamente le armi
;
e soggiunse che niuna promessa o tesoro

benche ricchissimo varrebbe raai a persuaderlo di rilogliere al bea-

to Pietro quel che una volta ei gli avea offerto. E con tal risposta

troncata ogni speranza al messo imperiale ,
lo licenzio incontanente

dal campo. Cosi il protosecretario torno colle mani vuote a Roma e

qnindi a Coslanlinopoli ;
ne si fa piu di lui ne del suo compagno

d'ambasceria altra menzione.

Oui pertanto e da osservare che Costantino Copronimo, dimentico

sempre dell
1

Italia quando si trattava di difenderla, e memore di lei

solo quando sperava di ripigliarvi qualche vantaggio, avea certamen-

te saputo del Trattato di Pavia
,
conchiuso piu d'un anno innanzi

$ra i Franchi, i Romani e i Longobardi, nel quale, escluso il domi-

nio imperiale ,
erasi inaugurata la nuova Costituzione dell

1

Italia

romana; ma non si legge che movesss allora nessun richiamo. Inteso

1 Qui giova recare per intero le parole stesse di Anastasio: Itaque unus

ex ipsis, Gregorius videlicet protosecreta, praecedens apostolicae sedis mis-

sum, celeriter praenominalum Francorum assecutus est regem , quern ct in

finibus Longobardorum non procula Papia reperit civitate; etnimis eum de-

precans atque plura spondens tribui imperialia mwera, ut Ravennatium

urbem vel caeteras eiusdem exarchatus cimtates et castra imperiali tribuens

toncederet ditioni. At nequaquam valuit firmissimum lam fati Christianis-

simi atque benignissimi fidelis Dei et amatoris beati Petri Apostoli, scilicet

antefati Pippini Francorum regis, inclinare cor, ut easdem cimtates ct loca

imperiali tribueret ditioni. Asserens isdem Dei cultor, mitissimus rex, NUL-

IA PENITVS RATIONS EASDEM CIVITATKS A POTESTATE BEATI PKTRI ET IUBE ECCLE-

S1AE ROMANAE VEL PONTIFICIS APOSTOLICAE SEDIS QUOQVOMODO PATI ALIENARI. Af-

.(irmans etiam sub iuramento, quod PER NVLLIUS HOMINIS FAVORBM SESE CERTA-

MIXl DED1SSET, NISI PRO AMORE BEATI PETRI, ET VEXIA DELICTORVM, USSerenS et

hOC, qUOd MJLLA BUM THBSAVRl COPIA SUADERE VALERBT VT QUOD SEMEL BEATO

PKTRO or,T!;uT, AUFERRF;T. Et hacc pracdicto impcri&li misso reddens in re-

'sponsis, continuo eum ad propria remeandum per aliam viam absolrit, qiri

*l sine effectu Romam coniunxit.
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poi le nuove lurbolenze eccitate nella penisola dalla perfidia di Astol-

fo a danno del Roman!
, spero di ripescare in quel torbido qualche

cosa; e sapendo cho Pipino era a quei di il vero arbilro delle sortl

italiane, a lui si volse coll
1

ambasceria che dicemmo, chiedendo per

se I'Esarcalo. Questa pero non potea cadere in tempo piu disaccon-

cio. Imperocche Pipino, pognamo che avesse mai voluto dare qual-

che ascolto alle domande del Copronimo, doveva certamente esserne

alienissimo nell
1

alto che scendeva di bel nuovo dalle Alpi con lullo

F esercito
,
non per altro che per oltenere colla forza dal perfido

Longobardo Fesecuzione del palto giurato a Pavia, in virtu di cm

TEsarcato era ceduto al Papa. Quindi la risposta che diede al raesso

greco era da aspettare, prescindendo eziandio dai motivi religiosi,

cioe dalla specialissima devozione di Pipino a S. Pietro. Pipino in-

fatti considera come appartenenli gia per diritto indubitato e invio-

labile a S. Pietro e al Papa le citta dell' Esarcato: diritto si sacro-

santo che gli parrebbe sacrilegio Yalienare qualsiasi cosa a potesla-

te beali Petri et hire Ecclesiae Romanae vel Pontificis. E questo

dirilto sembra riconosciuto tacitamente dallo stesso ambasciatore

greco. Questi infatti non pretende Y Esarcato come cosa debita al-

F Impero, non esige che sia restituito all
1

antico padrone a titolo di

giustizia, non si querela quasi di usurpazione, che sia stato dalo al

Papa; ma solo prega, e con suppliche e con doni si studia di piegar

Pipino a concederlo alPImperatore : ut imperiali tribuens concederel

ditioni. Pipino e qui considerate dai Greci medesimi come I

1

arbitro

legittimo ed assoluto della queslione ;
e collo slesso domandar che a

lui fanno di cedere FEsarcato alFImpero, confessano di riconoscere

valida I

1

oblazione che egli ne avea fatto a S.. Pietro. Ma di questa

avremo fra poco a ragionare piu ampiamente. Ora torniamo alFasse-

dio di Pavia.

L
1

esercito Franco avea strelto si gagliardamente la citta da ogni

parte, che nissuno poteva uscirne, e al tempo slesso batteva e deva

stava si fieramente tutte le conlrade intorno, che aggiungeva ogni

di gravissimi danni al nemico l. Quindi Astolfo, che da niuna parte

1 Rex Pippinus cum nepote suo Tassilorie, Baioariorum duce, parlibus

Jtaliae usque ad Ticinum iterum accessit, et totam regionem illam fortiter

SerieIV,vol. VIII. 19 49 Ottobre 4860
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potea spcrare soccorso, non tardo a persuaders! che il resislere piu

a lungo varrebbe solo a peggiorare sempre piu la sua condizione
;
e

deposta la superbia e la ferocia riprese i sembianti di supplichevole

e di pentito, ch'egli sapea si bene alternare a tempo , sempre umile

coi forli e prepotente coi deboli. Per mezzo dei sacerdoti e degli

ottimati franchi supplico da Pipino la pace e il perdono , prometten-

do amplissima e pronla riparazione dei tort! fatti a lui ed al Papa, la

restituzione delle citta che spetlavano alia S. Sede e T esecuzione

rigorosa di tutte le altre clausole paltuite nel 754. E il buon Pipino,

dice lo storico franco l, al suo solito tocco da misericordia, alia pre-

ghiera de'suoi otlimali concedette per la seconda volta ad Astolfo la

vita e il regno. Fu pertanto rinnovato e rimesso in pieno vigore il

Trattato di Pavia Ira i Franchi, i Romani e i Longobardi; Astolfo re-

stitui in balia di Pipino tutte le citta usurpate ;
diede nuovi giura-

menti e ostaggi di non mai piu ribellarsi a lui, ne ai Duci franchi, e

di pagargli ogni anno i tribuli che gran tempo innanzi solevano gia

i Longobardi pagare al Re dei Franchi, e intanto gli dovette, per

gentenza dei duchi e sacerdoti franchi
,
rimettere immanlinente la

terza parte del regie tesoro di Pavia, oltre ai larghissimi regali che

dove dislribuire ai capitani e goldati delFesorcito vincitore. Ball'al-

tra parte Pipino con diploma solenne dono nuovamcnte e eoiifermo

a S. Pietro e alia Chiesa Romana e a ttitti i Pontefici in perpeluo il

possesso di quelle citta, e prima di tornare coll
1

esercilo in Francia

commise ad uno de
1

suoi piu intimi consiglieri e ministri, cioe a Ful-

rado, il celebre Abate di S. Dionigi, di ricevere e fare delle singole

citta la consegna autentica 2. Terminata in tal guisa con pronto e

fortunato succcsso la gucrra, Pipino vincitore senza aver quasi sguai-

nata la spada, col suo esercito salvo ed intiero, carico di ricchezze

e di gloria se ne torno felicemente in Francia.

L' Abate Fulrado non indugio ad eseguire il gravissimo incarico

affidatogli dal suo Principe. Coi regii messi, datigli da Astolfo, parti

devastans, circa muros Ticini utraque parte fixit tentoria, ita ut nullus ex~

inde evadere potuisset. CONTIN. FREDEGARII.

1 Igitur rex Plppmus solito more iteruto misericordia rnotus, ad petition
nem cptlmatum suorum vitam et regnum iterato concesslt. Ivi.

2 CoNm. FREDEGARII
; ANASTAS. m Steph. IL
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losto da Pavia verso FEsarcato e la Pentapoli, e andando di cilia in

cilia, ricevelte di ciascuna la consegna legale in nome di Pipino. E

da ciascuna levando ostaggi e conducendo seco i primari citladini

con esso le chiavi delle porte della cilia, venne a Roma, dove ne fece

a S. Pietro e al Papa solenne consegna. Sulla lomba di S. Pielro de-

pose le chiavi di Ravenna e di lutle le altre cilia, insieme col diplo-

ma autentico segnalo teste a Pavia dal Re Pipino : diploma, in cui

il Re dava quelle cilia in possesso e dominio perpeluo a S. Pietro e

al suo vicario il Papa e a lull! i Ponlefici suoi successor! , e che fu

poi serbalo nelF Archivio della Chiesa Romana
,
como monumento

Irrefragabile della Sovranita ponlificia 1. Anastasio ci ha lascialo il

novero espresso delle cilia in lal guisa consegnate da Fulrado al

Papa, e sono: Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Cesena, Sinigaglia,

lesi, Forlimpopoli, Forli col caslello Sussubio
, Montefeltro, Acerra-

gio, Monte Lucari, Serra, il Castello di S. Mariano, Bobio, Urbino,

Cagli ,
Luculi

,
Gubbio e Comacchio

; aggiuntavi Narni
,
la quale ,

benche del Ducato Romano
,
nondimeno era stata per alcuni. anni

occupata dai Longobardi di Spolelo 2. Leone Marsicano nella Cro-

1 Quae (
donalioin scriptis) et usque hactenus in archivio sanctae nostrat

Ecclesiae recondita tenetur. ANASTAS. in Stephana IL

2- Ecco il memorabile testo di Anastasio : Et (Fulradus) ipsas claves tarn

JRavennatiumurbis quamque diversarum civitatum ipsius Ravennatium exar-

chatus una cum suprascripta donatione de eis a suo rege emissa, in Confes-

sione beati Petri ponens, eldem apostolo et eius vicario sanctissimo papae,

atque omnibus eius successoribus pontifitibus perenniter possidendas atque

disponendas tradidit, id est Ravennam, Ariminum, Pisaurum atque Fanum,

Cesenas, Senogallias, Esium, Forum Pompilii, Forum Livii, cum castro Sus-

subio, Montemferetri, Acerragio, Montem Lucari., Serram, castellum- sancti

Mariani, Bobrum, Urbinum, Gallium, Luculos, Eugubium seu Comiaclum.

Necnon et civitatem Narniensem quae a ducatu ( al. duce ) Spoletino a par-

te Romanorum per evoluta annorum spatia fuerat invasa. In alcuni codici

di Anastasio invece di Pisaurum atque Fanum, leggesi Pensaurum, Concam,

Fanum: questa Conca infatti trovasi nominata in altri monumenti antichi

e stava nelle vicinanze di Pesaro in siri mare che poi la seppelli sotto le

sue acque (
Vedi Tabula Chorogr. Italiae m. aevi presso il Muratori R. I.

S. T. X. col. GLXXVI ). Altri codici dividono in due Acerragio, leggendo

Acerram, Agiomontem, luoghi e nomi non bene definibill, ma appartenenti

alle vicinanze di S. Marino, che qui e chiamato castellum Sancli Mariani,
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naca di Monlccassino l e il doge Andrea Dandolo nella sua Cronaca

Vcneta 2 parlano espressaraenle di venli cilta dale allora con Ra-

venna al Ponlefice
; per non dire di Eginardo c dcgli altri anlichi

cronisli, franchi e lalini
,
die eonferraano in termini piu generali la

narrazione di Anaslasio, e nieravigliosamcnle concordano nell
1

alle-

slare questo fallo celebralissimo. Ma quelle venti cilta non erano le

sole che si conlenesscro nel diploma di Pipino ;
e benche questo sia

perduto ,
abbiamo allronde argomenli cerlissimi cbe la cosi delta

donazione Pipiniana stendevasi piu ampiamenle. Dalle lellere infalti

del Codice Caroline e da Anastasio e manifesto cbe Ferrara, GavelIo T

Faenza, Imola, Bologna, Ancona, Osimo ed Umana doveano insie-

me colle allre sopranominale cedersi al Papa ,
benche questi ,

come

vedremo
,
non ne abbia ricevuto il possesso che piu lardi. Di piu

quesle olio cilta sono espressamenle nominale colle allre venli nei di-

plomi di Ludovico Pio, dei due Otloni e di Arrigo II
,
col appunto

dove confermano ratio di Pipino. Ma di cio basli per ora, doven-

done ragionare allrove piu dislesamenle.

La pace del 756 e il nuovo ordine d
1

Italia venne vieppiu rassi-

curalo dalla morle d' Aslolfo. L'infelice Re poco sopravvisse alia sua

seconda sconfilla, e nel Dicembre 3 di quel medesimo anno nel cui

secondo quei medesimi codici, sancti Marini. Quel Bobrum poi, o Boi-

bium o Bobio, che ivi e nominate da Anastasio, non e gia la citta posla in

sulla Trebbia, tra Genova e Piacenza, ma bensi un altro luogo, vicino a

Sarslna nella Romagna, o piuttosto e il territorio stesso di Sarsina
,
che

porld nel medio evo quel nome. (
Vedi la Tabula Chorogr . sopra cilata ,

pag. CLXIII ; CAPPELLETTI, Chiese d' Italia, Vol. II, pag. 481 ecc. ).

1 (Pippinus) Ravennam el viginli alias civitates supradicto Aistulfo abstu-

lit et sub iure Aposlolicae Sedis redegit. CHRON. CASINENSE, L. I, n. 8.

2 Aistulfus ruplo focdere Romam obsidet. Pipinus Italiam repetens eum

in Papia inclusion obsedit cl ad rcddcndum S. Pelro quaecumque erant sui

iuris cocgit, Ravennam insuper donans et XX alias civitates. DANDULI CHRO-

NICON, apud MURATORI R. L S. T. XII, 142.

3 II Cronologo Bresciano, che scrivea iiell'anno 883, narra che AistuL

phus rex obiit, gubernavitque palacium Ticbien.se Ratchis gloriosus germa-

nus eius dudum rex
,
tune autem Christi famulus, a Decembrio (

del 756
)

usque martium. In meuse marlio suscepil regmim vir gloriosissimus Deside~

rius, anno incarnationis Domini DCCLVII, iudiclioneX.VQ&i il MANSI, nel-

1 e note al Baronio, a. 756.
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Gennaio avea posto T assedio a Roma, divino ictu percussus, defun-

ctus est 1. Imperocche un di essendo a caccia, cadde fortuitamente

da cavallo, e di questa caduta contrasse una malatlia che in pochissi-

mi giorni lo porlo alia lomba. I/ Anonimo Salernitano ci assicura che

egli mori nelle mani dei monaci, i quali avea moHo amati in vita 2;

e ben puo credersi che pentito raorisse nella pace del Signore e che

Iddio
,
mentre lo puniva troncandogli la vita e il regno nel piu bel

fiore
, gli usasse in sulF estrerno misericordia in premio di alcune

sue virtu. Ne certamente manco qualche apparenza di virtu ad

Aslolfo. L'indole sua ambiziosa, avventata e feroce era insieme gene-

rosa e liberale : mentre faceva guerra accanila al Papa ,
fabbricava

chiese e monasteri sontuosi
,
Ira i quali il celeberrimo di Nonanlola;

e con divozione da barbaro predava inlorno a Roma i corpi santi

de' Marliri devastandone le chiese, e poi collocavali a grande onore

nei nuovi sacrarii eel allari di Pavia 3. Cosi si dara il giusto peso ai

giudizi severissimi che di lui ci lasciarono Anastasio e lo slesso Ponte-

fice Stefano II
;

il quale scrivendo nel Marzo del 757 a Pipino, cosl gli

annunziava la recente morle del Re longobardo 4
: Quel tiranno,

seguace del diavolo, Astolfo
, quel divoratore del sangue cristiano e

distruggitore delle chiese di Dio
,

e slato percosso dalla mano di

Dio e sommerso nella voragine dell
1

inferno; imperocche in quei

di stessi che egli era venuto a devastare questa cilia di Roma, dopo

il giro di un anno, fu colpilo in tal guisa dalla spada divina, che fml

Tempia vita in quel tempo appunlo che, violando la data fede, avea

perpetrato la scellerata impresa.

Ma non e meraviglia che in Roma la memoria di Astolfo fosse al-

tamenlc esecrata, e la improvvisa sua morte salulata come un evento

1 ANASTAS. in Steph. IL

2 Valde dilexit monachos et in eorum esl morluus manibus. Chronicon, c,7,

3 Ayslulphus . . . ablata multa Sanctorum corpora ex Romanis finibus in

Papiam detulit. Conslruxit eorum oracula, ubLel monasterium virgiiium et

suas filias dedicavit. Idemque etiam fecit monasterium in finibus Aemiliae f

ubi dicitur Mutina, loco qui nuncupatur Nonantula; nam pro eius cognato

Abbate Anselmo ibi virorum ceonobium fundatum est, nee non sibi ad sacra

monachorum coenobia per ccrtas prowicias multa est dona largilus. ANO-

NYM. SALERNIT. 1, cit.

4 COD, CAROL. Ep. 11.
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felice, c tenuta per manifesto segno della vendetta di Dio e della sua

protezione sopra Feterna citta. Tantopiuche, secondo quel che

narrano gli Annali Laurissensi
, copiati poi da Benedetto di S. An-

drea 1, e quei dell
1

aulorevolissimo Eginardo 2
?
Astolfo andava gia

meditando nuovi inganni e perfidie per riavere le citta pcrdute e

non mantener nulla dei patti giurati. Cosa credibilissima in quel Re

ambizioso, quanlo pieno di soldatesca audacia, allretlanto povero di

prudenza politica. Malgrado le due solenni sconfitle avute da Pipino,

alia cui sola clemcnza dovea 1'aver serbalo il regno, Astolfo avrebbe

probabilmente , bastandogli la vita
,
tentalo una terza volta la con-

quista di Roma e dell
1

Italia grecoromana, e provocando eosi piu che

mai le armi del Re dei Franchi, avrebbe forse accelerato di parecchi

anni sopra il regno longobardo Y ultima sventura
,
che poi sotto il

successore di Astolfo pati dal figlio di Pipino. Ad ogni modo egli,

lasciando a Desiderio la trista eredita della sua iniqua ambizione

contro Roma, preparo la fossa in cui cadde e si seppelli la potenza

longobarda. Nei primi anni del suo regno egli pareva averla sopra

tulti ingrandila, facendo piu conquisle che niun altro Re predeces-

sore
;
ma negli ultimi perde con rapidila uguale le troppo male an-

nesse province ; anzi, merce la sua avvenlata ed iniqua politica, in-

cammino il regno intero all
1

ultima rovina : e cosi fu primo esem-

pio (sono parole di Cesare Balbo 3) di quello che avremo a vedere

sovente poi : in Italia chiunque si rivolse contro al Papa , non lon-

tano mai da cadere . Avviso ai nuovi Longobardi e ai nuovi Astolfi

dell 860!

1 Cupiebatsupradictus Haystulfus nc-fandus rex mentiri qna'e antea pol-

licitus fuerat, obsides dulgere (al. denegarc) sacramcnla inrumpere. Quo-

dam die venaiionem fecit et percussus est Dei iudicio, vitam finivit. ANNALES

LAURISS. a. 736.; BENEDICTI S. ANDREAE Chronicon n. 19-

2 Heistulfus autem post alscessum eius (Pipini), CVM MEDITARETUR, QUO-

VODO SUA PROMITSA TfON TAM IMPLERET, QUAM DOLOSE EA QUAE IMPLETA FVERANT

COMMUTARET , in venations de equ& suo casu prolapsus et ; atque ex hoc

aegritudinc contracts, intrapaucos dies vivendi tcrminum fecit. ANNAL. EGIN-

HAIIDI, a. 736. Di questa mala volonta di Astolfo e chiaro segno, il non

aver egli ancora sulla fine dell' anno restituito al Papa tutto quel che

dovea.

3 Storia <T Italia sotto ai Barbari, L. II, capo 28'.
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Intanto la successione del Irono di Pavia poco manco che non in-

volgesse 1' Italia in imova guerra. Imperocche Astolfo
, morendo

enza figli maschi, avea lasciato libero il campo ai prctendenli, e la

nazione longobarda si trovo suhito divisa in due fazioni
, parteggian-

do gli uni pel duea Desiderio
, gli aliri per Rachis, fratel maggiore

di Astolfo e gia Re. Desiderio nalivo di Brescia
,
era Comes slabuli

nella corle di Astolfo
,
secondo Eginardo 1, mentre la Cronaca di

Andrea Dandolo lo fa Duca dell' Istria 2
,

eel altri
,
ma con poca o

niuna ragione ,
Duca di Toscana 3. II certo si e che nel DIccmbre

del 756 egli trovavasi in Toscana
',
mandato cola dal Re

,
e che in-

tesa ivi la morte di Aslolfo
,
subito radanalosi intorno tulto T eser-

cito di quella provincia, studio di impossessarsi deila dignita regia.

Ma gli si oppose Rachis, il quale lasciata la solitudine di Monte Cas-

sino
,
dove da sette anni conducea vita monaslica

,
venne toslo a

ripigliare le redini del regno ;
e con Rachis

, gli si opposero molti

dei duchi e oltimati longobardi die
, spregiando Desiderio poco fa

loro eguale e forse inferiore, si accostarono piu volentieri air a'nlico

loro Re.

Qui molli
,
facendo ceo al Muratori 4

, sogliono biasimare e IE or-

dere il buon Rachis, quasi che per mera ambizione e stanchezza del

chiostro egli torriasse a pigliar possesso del regno. Mai noi ci aster-

remo da tal censura, perche ci sembra avveRtata: anzi abbiamo

qualche ragione di crederla al tulto immeritala. Infalti ne Anasta-

sio
,
ne altro dcgli scriltori antichi che meglio poterono conoscere

e giudicare quest' atto di Rachis
,

fecero mai niua segno di biasi-

marlo. D' altra parte non e inverosimile, che siccome negli anni in-

nanzi il gia Re longobardo vedendo dal suo romitaggio di Monte

Cassino gli orrcndi mali cagionali da Astolfo all' Italia e alia Chiesa,

forse piu di una volla crasi rammaricato e pentito d' aver lasciato

la corona all' indegno fratello
,
cosi ora prevedendo la mala riuscita

che il regio potere farebbe pure nelle mani di Desiderio da lui ben

1 AMNALES 1. cit.

2 Desiderius, qul Dux Islriae erat, auxilio Papae faclus est Rex Longo*

bardorum. Presso il MURATORI, R. L S. T. XII, pag. 142.

3 Vedi il MURATORI, Annali d' Italia, a. 756.

4 Ivi.
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conosciulo ,
si risolvesse (T impedirglielo non per bassa ambizione o

rivalila ,
ma per alio sentimento e zclo di salvare la patria e la

Chiesa. Ed a do forse allude quel dispregio della persona di Desi-

derio ,
da cui narra Anaslasio che Racbis e i suoi furono mossi a

combalterlo 1 : ne dispregiavano piu cbe allro Tindole trisla e 1' ani-

mo perverse, da cui presagivano un regno , qual fu, turbolento c

rovinoso. Inoltre non pare die il pio Racbis
,
ancbe nei Ire mesi

che regno (dal Dicembre 756 al Marzo 757
) ,

abbandonasse del

tutto il nome elaqualila di monaco. Infatii in unaCarta Pisana, ed

& F unica rimastaci di questo secondo regno di Rachis
,

si leggono

in fronie queste notabili parole : guvernante Domno Ratchis famuh
Christi lesu, Principern gentis Languuardonim, anno Primo, men-

se Febrnario, per Indictione Decima 2. Quel lilolo di famulu Chri-

sli lesu, quel non chiamarsi Re ma Principe dei Longobardi , quel

dirsi cbe li governa, ma non cbe regna sopra di essi
,
tulle formole

inusilale nello stile cancelleresco dei Re longobardi ,
non solo ci mo-

strano Y animo di Racbis alieno dalle vanila del rcgio fasto
,
ma ci

accennano eziandip ch' egli forse non mirava a ripigliare slabilmentc

lo scellro gia una volla abbandonalo
,
ma solo ad amministrare il

governo per qualcbe tempo ,
fincbe avesse dato al regno uno slabile

<3 sicuro assello nella persona di un Re degno e accetlato dal voto di

tulli i Duchi. Quesla illazione acquisla maggior peso dalle parole,

recale in nola piu sopra, del Cronologo Rrcsciano, il quale di Ra-

cbis dice: Gubernavitque palacium Ticinense Ralchis dudum rex,

tune aulem Christi famulus (siccbe pare cbe anche a Pavia non dis-

metlesse la qualila di monaco
, )

menlre di Desiderio parla come di

Tero Re : suscepit regnum. Del resto la facilila e pronlezza, con cui

Racbis si arrese ai voti del Ponleiice ccdendo il trono a Desiderio e

ritirandosi nuovamenle a Monte Cassino
,
dove fini santamenle la

1 Cuius (Desiderii) personam DESPECTUI HABKNS Radehisus dudum rex ,

et postmodum monachus, germanus praefali Aistulfi, sed ct alii plures Lon-

gobardorum optimates cum eo eumdem Dcsiderium SPERNENTKS, plurimam

transalpium vel caeteraLongobardorum exercituummultitudincm aggrega-

tes, ad dimicandum contra eum profecti sunt. ANASTAS. in Stcph. II.

2 MURATORI, Antiquit. Ital. Medii aevi, T. HI, pag. 1007; TROYA, Cod.

diplom. longob. num. DCCVII.
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Vila 1
,
non provano cerlo in lui quell

1

ambizione che allri graluita-

mente gli allribuisce.

Ma checche sia di cio
,

il Pontefice fu qtiegli die dissipo la nuo-

va tempesta e compose il dissidio longobardo. Desiderio infatti, ve-

dendosi a mal partito, ricorse con viveJstanze a Slefano Papa, per-

che T aiutasse a pigliare il regno ,
e gli promise con giuramento

che farebbe in ogni cosa il placer suo, e che rcstituirebbe a S. Pie-

tro, senza manco alcuno, le cilta che Astolfo non aveva ancora con-

segnate, cioe Faenza, Imola e Ferrara, Osimo, Ancona, Umana e

Bologna con tutti i loro territorii
,
oltre ai ricchi doni che aggiunge-

rebbe del suo 2. II Papa se ne consiglio con Fulrado Abate, il qua-

le, oltre 1'essere uomo di gran senno e siccorne rappresentanle del Re

Pipino, di non minore autorita, era anch'egli parte interessata in

quest' affare, a lui appartenendo di fare in nome di Pipino integral-

mente restiluire a S. Pietro le citta dovute dai Longobardi. Ora ad

entrambi parve ottimo partito Y acceltar la proposta ,
colla quale

ad un Iralto sarebbesi provveduto ai diritti della Chiesa Romana ed

alia pace del regno longobardo e di tutla Italia; fidandosi d^l reslo

di Desiderio, che il Papa tenea per vir.mitissimus 3. Forse ad altri

parra che sarebbe slato miglior consiglio il soslenere le parti di Rachi*

per cui stava, oltre T antica dignita ed esperienza, la maggioranza

1 LEO MARSIC. Chron. Casin. L. I, n. 8.

2 Ad haec praefatus Desiderius obnixe praefatum beatissimum pontificem

deprecatus est sibi auxilium ferre, quatenus ipsam regalem valefet assume-

re dignitatem, spondens iureiurando omnem praefali beatissimi pontificis

adimplere voluntatem. Insuper et reipublicae se redditurumprofessus est ci-

uitates quae remanserant, imo et copiosa daturum munera. ANASXAS. in

Steph. IL Quali fossero queste citta che rimaneano a restituire
,
Anasta-

sio qui nol dice; ma le troviamo specificate dallostesso Papa Stefano nel-

la lettera che mdi a poco scrisse a Pipino, a cui narra.come Desiderio in

praesentia ipsius Folradi sub iureiurando pollidtus est restituendum beato

Petro civitates reliquas, Faventiam, Imolam et Ferrariam cum eorum fini-

lus, simul etiam et saltora et omnia territoria. Nee non et Ausimum, Anco-

nam et Humanam civitates cum eorum territoriis, et postmodumper Garino-

dum ducem et Grimoaldum nobis reddendum spopondit civitalem BononiaM

cum finibus eius. COD. CAROL. Ep. 11.

3 Cosi lo chiama, scrivendone a Pipino nell
1

Epist. 11 del Cod. Caroline.
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e il fiorc della nazione longobarda; tanlo piu che il Papa dalla nota

pieta e giustizia di Rachis polea promettersi la reslituzione delle do-

vute citia altrettanto almeno che dai giuramcnti di Desiderio, giu-

ramcnti che poi furono si male osservati. Ma se egli e cosa facile

il dar consigli col senno del poi ,
a mille e piu anni di dislanza

,

non e mono temcraria ed insulsa
; giacche in tanla lontananza di

tempi e scarsezza di notizie chi puo arrogarsi di conoscere T indolo

e le circoslanze di quei falti meglio di Stefano e di Fulrado?

Presa dunque la risoluzione di favorire Desiderio, il Papa gli man-

do subito in Toscana Paolo Diacono
,
suo fratello e poi succcssore

,

eon Cristoforo consigliere della S. Sede e lo stesso Abate Fulrado:

i quali abboccatisi col fuluro Re strinsero i palti deiraccordo, e ne

ebbero scritta e suggellata con solennissimo giuramenlo la carta 1.

Avula questa ,
il Pontefice adempie subito le parti da se pattuite,

inandando il suo Legato Stefano prete a Rachis
,
e alia nazione lon-

gobarda con lettere aposloliche ,
in cui esortavali a desistere dal

contrastar Desiderio. Nel tempo stesso Fulrado con alquanli Franchi

della sua guardia o comiliva si reco nuovamente in Toscana ai fian-

chi di Desiderio per sostenerlo
, piu che colF armi

,
coir autorila del

nome di Francia
;

e molte schiere delF esercito romano furono po-

ste a servizio del Re
, per aiularlo

,
se fosse bisogno ,

colla forza.

Ma non fu bisogno di niuna forza
; imperocche Rachis

, appena ri-

cevule le leltere e le esortazioni del Papa ,
cede prontamenle sen-

s' altro contraslo, e con lui cedettero i suoi Duchi; sia che a cio

H movesse la sola riverenza del Papa ,
sia che anche o sola una ra-

gione gravissima di politica prudenza, quella cioe di non affrontare

la potenza della Francia
,
che si era dichiarata risolutamenle per

Desiderio 2.

In tal guisa Desiderio entro pacificamente al possesso del trono

longobardo nel Marzo del 757
;
e siccome ne dovea Tacquisto agli

uffici del Papa e della Francia, cosi alFuno e alFaltra rinnovo ,
nel-

1'inaugurare il regno, amplissime protestazioni di fedelta e promes-

e di pace ed amicizia 3. Intanto in virtu dei patti il Papa Slefano

1 ANASTAS. in Steph. II; COD. CAROL, Ep. 11.

2 ANASTAS. ivi.

3 COD. CAROL. Ep. 11.
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invio subito un suo Legato a pigliar possesso di alcune delle

che gli si doveano reslituire : e queslc furono Faenza col castello Ti-

beriano o Tiberiaco
,
Gavello 1 e Ferrara con lutto il suo ducato 2.

Quanlo alle altre, alcuni indugi cominciati forse a muovere da De-

siderio e poi la morte del Papa , sopravvenuta indi a poco, impedi-

rono il pronto loro riscatlo die poi coslo si lunghi e fastidiosi con-

trast! al successore di Stefano.

A questi felici successi si aggiunse la nuova amicizia strettasi tm

Roma e i Dacati confmanti di Spoleto e di Bcnevento. Appena mor-

to Astolfo, gli Spoleiani, die da parecchi anni non aveano piu Du-

chi, respirarono; e profittando di quei mesi d
1

incerto regno, col fa-

vore del Papa e di Fulrado
, riconquislarono T antica autonomia, si

elessero un Duca lor proprio che fuAlboino, ed invocarono permez-

zo del Papa la protezionc di Pipino. Parimenle il giovane DucaLiut-

prando di Benevento, die per la prepotenza di Aslolfo avea dovuto

far guerra al Papa, non solo si riconcilio con Stefano, ma lo prego

di farsi per lui mediatore di pace e di amista col potentissimo Re del

Franchi. Cosi veniyano rannodati i vincoli di quell' alleanza, che af

tempi di Re Liutprando e di Gregorio III univa gia lo Stato romano

coi due Ducati e che avrebbe potulo fare negli anni appresso un

potente contrappeso alle inquiete ambizioni del re Desiderio, se fosse

stata piu stretta e compatta, e se il braccio di Pipino ,
che ne era il

sostegno piu saldo, non fosse stalo troppo lontano.

Le prosperita della S. Sede, e la potenza del Pontefice non erano

state mai si grandi, come nclla primavera del 757, quando stava

per chiudersi il glorioso pontificate di Stefano II. Lltalia pacificata

per opera di Slefano riconosceva in lui Tarbitro de'suoi destini e il

vero padre della patria. Spento Astolfo, ttmplacabile nemico di Ro-

ma, eragli succeduto un nuovo Re die a Stefano andava debitore del

regno e facea sperare che serberebbe verso la S. Sede ladovuta ri-

verenza e gratitudine. Alboino e Liutprando coi popoli de' loro

rispellivi Ducati si professavano al Papa devotissimi e lo invocavano

1 Gavello, luogo poco lungi dairantica^Adria, non si vede nominato,

nella letlera sopra citata di Stefano a Pipino ;
ma vi e compreso, forse co-

me un' appartenenza del Ferrarese.

2 ANASTAS. 1. eit.
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qual protettorc. Roma liberala tcslc da gravissimo assedio e assicu-

rata da fuluri pericoli , piu die raai s' era confermata nell' anlico

amore ed ossequio verso il Ponlefice, ubbidendolo come Principe.

Alia signoria di Roma e del suo ducato erasi ora aggiunlo il possesso

delle fiorentissime province dell' Esarcalo e della Pentapoli, sopra le

quali Stefano avea acquislato piena sovranila fondala sopra giuslis-

simi litoli
,
sanzionala da pubblici e solenni traltali

, protetta dalle

armi invilte di Pipino e di tulla la nazione franca
, eppercio ormai

sicura di poler essere trasmessa in perpetuo a tutli i Ponlefici suc-

cessori. La grand'anima di Stefano, che in mezzo alle avversila si era

moslrata cosi invilta, e si era sacrificata si generosamenle pel bene

de' suoi popoli ,
ebbe cosi anche in terra il premio e pole godere il

trionfo de'suoi felici successi. Ouali fossero e quanto vivi i suoi sen-

timent! di allegrezza e di gralitudine, ben e facile immaginare ;
ma

noi ne abbiamo un lestimonio parlanle nell' ultima leltera cbe Ste-

fano scrisse a Pipino in sul fine di Marzo di quell' anno.

Quesla leltera e come un inno di giubilo e di grazie, e fa mirabi-

le conlrapposto a quellc che abbiamo recate innanzi, scritte durante

la guerra e Tassedio di Roma. Non possiamo, (
cosi comincia 1

}

eccellenlisskno figlio, esprimerecon lingua quanto ci consoliamo del-

le opere tue, e della lua vita
; imperocche abbiamo vedulo ai di no-

stri veri miracoli della virlu divina, cioe la santa Chiesa Romana,
madre e capo di lutte le Chiese di Dio e fondamenlo della frde cri-

stiana, la quale gemeva assalila da nemici e pericoli gravissimi,ora

per opera deirEccellenza lua,. a sommo e solidissimo gaudio venula,

e le anime angosciate dei Cristiani, merce il tuo fortissimo presidio,

rinfrancate di vivissima lelizia. Di che esullando nelTopora voslra,

esclamiamo cogli angeli : Gloria a Dio neyli eccelsi e pace in terra

agli uomini di buona volonta. E perche Tanno scorso di queslo tempo

eravamo ficramente balluti eslretti d'ogni parle da nemici, ed ora pel

tuo potenlissimo aiulo s'amo lolti d'ogni pericolo, rsulliamo d'immen-

so giubilo e benedicendo col Salmista il nome del Signore, diciamo

con lui: Quesla e mulazione della deslra dell'Allissimo.Ed ancora:

1 fi la lettera XI del Codlce Caroline (ediz. delCenni), gia da noipiil

volte citata.
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Alia sera il pianio ed al maltino la letizia. E qual cuore anche di

sasso, al vedere la grande e pielosa opera dalla lua preclara bonta

eseguita, non si struggerebbe subito in lodi a Dio onnipolente ed in

amore verso la tua Eccellenza? locertamente, o eccellentissimo fi-

glio e compadre spirituale, godo sovente di ridire alle nazioni, che

qui convengono da lutto Torbe, le meraviglle che lu hai falte, e di

ammirarle con essi, e di celebrare a gran voce assiduamente le lodi

della lua melliflua Eccellenza; e ad ogni traUo ancora mi sento ec-

citato a lissar gli ocelli in cielo e pregar Dio onnipolente per F im-

mensa felicita della lua bonta e di tutta la nazione dei Franchi. Co-

me poi, o amantissimo e da Dio ispiralo vincilore felice e Re per di-

"vina provvidenza fortissimo, come il B. Pietro Principe degli Aposto-

li abbia gradito Faffetto della tua devozione, moslrato nel combalte-

re per la sua causa, la stessa vita vostra ne fa a tulti fede chiarissi-

ma; poiche sta scrilto : Ivoli de' giusti sono placabili Si, noi godia-

mo altamente, o eccellentissimo figlio, di rendere grandi lodi alia

tua bonla, e di canlare con voce di giubilo, glorificando per si gran-

dissima graziail nomedel Signore: Benedetto il Signore Iddio d'hra-

ele che visitando lasuaplebe e volendoredhnere}} suo popolo, hasu-

scitalo ai di noslri le, o vincitore Cristianiss!mo, per nostro fortissi-

mo liberalore. E come ti chiamero io, se non che nuovo Mose e glo-

rioso Re Davidde? giacche come quelli liberarono il popolo di Dio

dalle oppressioni delle genti straniere, cosi ancor lu, o vincilore be-

nedetlo da Dio, o Re fortissimo, colle lue armi li sei adoperalo a

salvare la Cbiesa di Dio e rafflilto suo popolo dai nemici che Tim-

pugnavano. Benedetto sei tu, o figlio esimio, dal Dio eccelso chefe-

ce il cielo e la terra, e benedetto e Iddio, pel cui favore i nemici cad-

dero in mano tua. Te benedica il Signore giustissimo, e con le be-

nedica e difenda e protegga in ogni cosa i tuoi amanlissimi figli efi-

gli miei spiriluali , i signori Carlo e Carlomanno, islituili da Dio Re

dei Franchi e Palrizidei Romani, insieme colla Crisliciuissima ma-

dre loro, eccellenlissima Regina, e dolcissima consorle tua, fedele a

Bio, commadre noslra spiriluale. Dilati Iddio il voslro seme e lo be-

nedica in eterno e gli conceda di godore perennemenle il regio soglio t

e custodisca illesa sempre sollo la voslra signoria Tuniversa nazione
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del Franchi. Salve ncl Signore, o Re benignissimo , perche per te

i nemici della Chiesa santa di Dio sono umiliati, e la Chiesa stessae

risorla a gran letizia e il popolo di lei peculiare e in giubilo e per te

si chiaraa benedetto: diche lesue benedizioni piu copiosamenle si

rispandano sopra di te, perche tu hai recato copiosissimo gaudio in

tutta quanta la terra. Grandi cose son quesle e da lodarne Tonnipo-

tente Iddio
;
ma fratlanto noi preghiamo senza posa la clemenza del

misericordiosissimo nostro Iddio, che a voi renda in guiderdone t

gaudii del suo regno celeste .

Segue quindi la leltera esortando Pipino a continuare la sua pro-

tezione sopra la Chiesa Romana e ad ottenerle piena giustizia col-

Tintera reslituzione dei dominii a lei spettanti ; gli notifica la morte

d
?

Astolfo e T elezione e le promesse di Desiderio
; gli raccoman-

da il nuovo Re e i Duchi di Spoleto e Benevento ambiziosi della

sua amist&
;

lo prega di proteggere la causa della fede caltoliea

contro gF iconoclast] greci ;
lo richiede di comunicargli le trattative

avute teste col Silenziario imperiale affine di procedere d' accordo ;

e fattogli F elogio di Fulrado che tornava in Francia accompagnato

dai due Legati papali Giorgio Vescovo e Giovanni Sacellario
,

lo

prega di rimandare a Roma il Vescovo Vilcario
,
e a Montecassino

all
7

Abate Ottato, che desideravali, i monaci che nel 751 aveano

accompagnato in Francia Carlomanno. In fine benedicendolo con-

chiude : L7 Onnipotente Iddio stendendo la sua destra ti pro-

tegga in lutte le opere lue
,
o eccellentissimo Re viltorioso

,
e ti

conceda prosperity in questa vita e dopo il corso di molti anni i

gaudii eterni, e insieme colla tua dolcissima consorte, eccellenlissi-

ma Regina ,
nostra commadre spiriluale ,

e coi vostri e miei figH

dolcissimi vi colmi di sommo gaudio e vi faccia godere in pace il

regno da Dio concessovi
;

e come nella vita presente possedete la

regia potesta, cosi anche nel secolo future vi conceda di regnare in

eterno con Cristo
, meritando di udire quel divino invito : Venite ,

o benedetti del Padre mio
, perche avete combattulo una buona

guerra, avete compiuta la camera
, avete serbato la fede : pren-

dete le corone a voi destinate e ricevete il regno a voi preparato
dair origine del mondo.
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Pochi giorni dopo questa leltera, eioe il di 24 Aprile, Stefano II

chiuse in pace la sua mortale camera
,
morendo nel Palriarchio di

Laterano fra le braccia del suo santo fratello Paolo 1
, gia destinato-

gli da Dio per successore. Roma
,
eke ne pianse amaramente la

morte
,
onoro con istraordinaria pompa d

1

ossequio i suoi funeral!
,

dopo i quali fa sepolto in S. Pietro
;
e la Chiesa contera sempre fra

i piu illustri il suo benclie non lungo Pontificato, in cui egli compie

si nobilmenle la gran missione affidalagli dalla Provvidenza. Avvenu-

tosi in tempi difficilissimi e tempestosi, Slefano seppe col suo senuo

e vigore e col sagrifizio generoso della propria persona ,
non solo

allonlanare da Roma e dalla Chiesa i pericoli e i nemici che la mi-

nacciavano, ma ottenere eziandio all
1

una e all
1

allra un nuovo e

fermo asselto di pace e di potenza duralura. In lui e per lui il Pon-

tificato romano consegui finalmente in modo efficace e stabile quella

temporale Sovranita
,
che la Dhina Provvidenza era venuta di lun-

ga mano preparando ai Successor! di Pietro
,

affinche potessero

quindi innanzi con maggiore dignita e con piena indipendenza, in

mezzo alia societa rinnovellata, adempire i sublimi ufficii della loro

spirituale Supremazia. Imperocche, sebbene questa Sovranita abbia

avuto da Carlomagno e poi da altri Imperatori e piu tardi dalla Con-

tessa Matilda nuovi accrescimenti quanto all
1

estensione territoriale,

tullavia quanto alia sostanza comincio tutta ad attuarsi in Stefano II.

Quindi col pontificato di Stefano II tormina la storia delle Origi-

ni di questa So\ranita
,
e i cortesi lettori

,
che ci hanno seguito fin

qui nella semplice narrazione che di queste Origini ci siamo studiati

di abbozzare, ci permetteranno di porre qui termine al nostro rac-

conto. Siccome nondimeno, a chiarire questo fatto important!ssimo

non poche e non lievi question! rimangono a risolvere cheaper non

inlerrompere ad ogni tralto il filo della storia
,
abbiamo a bello stu-

dio preterite fin qui o toccale solo di passaggio ,
cosi non sara ai

medesimi discaro che
,
rilornando per poco sopra i narrati avveni-

menti
,
cerchiamo di maggiormente illustrarli col dare a quelle que~

stioni il debito risolvimento.

1 ANASTAS. in Paulo.



LA GASA DI GHIACCIO

IL CACCIATORE DI VINCENNES

La vergine Dacotha.

II sole cominciava ad alzarsi gia alquanto piu dall' orizzonle ;

poiche inoltrandosi i nostri viaggiatori viemeglio verso le region!

piu meridional!, il sole pigliava piu dell
1

elittica e montava di grada

in grado vibrando i suoi raggi meno obliqui e pero piu fulgidi e

risenliti. II lungo attraversare per quelle immense pianure di neve

gli avea quasi accecali
,

si aculo era il bruciore della pupilla , si

smussalo T acume della vista, e le palpebre aveano di orlicci gonfl e

sanguigni; ne valeano quasi piu gli occhiali da neve
,
ai quali do-

Teltero aggiugnere un altro velo bruno die maggiormente offuscas-

se il lampo di quell
1

elerno biancicare. Al forte del lago Garry eb-

bero corlesi accoglienze : si rifornirono di carbone
,

di pemmican ,

d' un po
1

di biscotto
,
ma specialmenle di quell' acqua che miliga il

cociore degli occhi facendovi frequenli bagnuoli. Delle paslicche

aghere contro lo scorbuto non ebber mestieri, dacche la Provvidenza

di Dio non venne loro mai meno
,

e potellero quasi sempre nulrirsi

di carni fresche per le copiose selvaggine che uccidevano in caccia,

Al lago Garry dovetlero sostenere alquanto piu a lungo per la

slanckezza de'cani
,

e per guarire la zampa d'uno di quelli, che

per una sgheggiuzza sofficcatasegli fra T ugna gli avea falto sacca



LA CASA DI GHIACCIO LA VERGINE DACOTHA

ed era alquanto impostemita : Marlino stesso senliasi affranto, aveva

tulte le ossa indolenzite, e il rovaio aveagli bruciata si fatlamente la

pelle in faccia
,

che cadeagli a squamme e sfarinata
, lasciandogli

solt'essa un dolore acutissimo. Airone si risentiva d
1

un piede , e la

doglia degli occhi non gli lasciava aver luogo : la sola Ermellina era

fresca e gagliarda per tale, che i Canadesi del Forte, i quali sanno

che sia il viaggiare tanti giorni sui ghiacci ,
non poteano rivenire

dalle maraviglie al vedere una garzona si franca, destra e reggente

a quell
1

aspra vita. II lago Garry aveva gia cominciato a dissolversi

e liquidire per oltre a due terzi, onde sugli orlicci accorreano scoiat-

toli, cavrioli e cerbialti a here
,
e in tutle le parti dighiacciate vola-

vano a torme aironi, smerghi, fenicolleri o piedifoco, analre, piom-

bini, ed altri uccelli d'acqua : indi TErraellina era tutta in faccenda

a tender loro insidie
,

o a sparar loro addosso colla carabina
,
in

ch'ella aveva un polso di ferro, e un occhio di lince.
,

Ma i suoi primi slupori caddero sopra una selvelta di ginepri, che

per la scienza sono delli deWfmalaia ; perocche e rultima vegeta-

zione solto i ghiacci di quell'allissimo dei monli. Anco nel continents-

d'America germogliano gli ullimi nelle regioni piu boreali, onde per

rErmellina erano li primi alberi in cui s'abbalteva. Crescono all
1

al-

tezza di due uomini, hanno le foglie d'un verde ulivo
;

i rami quasi

orizzonlali, ma con bracciuoli bistorti, nocchieruti e intralciati, colle

foglie a lisca unite in fiocchi
,
ma fille e dense

,
onde ogni alberelto

pare un cespuglione arruffato. L* Ermellina
,
che non avea mai TC-

dulo boschi, era inlenta a considerare quella follezza, ein suo capo

diceva
,

ch' erano i capegli della terra
,
ch

1

ella forse credeva una

persona animata. Comincio ad enlrarvi dapprima limidetta, poscia^

piu franca
;

e scoperto che ne
1

macchioncelli a pie de
1

ginepri le

analre aveano deposto le ova
,
non e a dire come

,
fatto seno delta

sua tunica, cominciasse a raccorle e portarle a Martino ,
che inse-

gnato aveale a fame fritlate alia certosina delle buone del mondo r

ne ebbe ad usarne soltanto in que
1

giorni della loro dimora nel For-

te
,
ma misene in serbo di molte ceiUinaia

,
ficcandole ne' bigonci

del grasso e in certe cassette fra il musco
,

e le tornarono di gran

pro in viaggio quando era scarsa la cacciagione.

Serie IV, vol. VIII. 20 49 Qttobre 48G&
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Dopo aver ricevuto nclla stazione di Garry ogni finezza di onesto

accoglimenlo, mossero verso il lago Pelly di conserva con una treg-

gia di cacciatori che gli accompagnarono per un lungo Irallo di via,

prima di deviare in cerca degli alci e delle renne
,
che gia dirizza-

vano il loro passaggio verso le piagge polari. II cammino cominciava

oggimai a riuscire sommamente disagevole, perche U temperamento

del ghiaccio non era piu mollo sodo
,

e gia le nevi erano in sullo

struggere per I

1

addolcire dell
1

aria
,

sicche non sosteneano piu il

piede e conveniva armarlo delle racchelte, e il piu delle volte usare

degli slivali all
1

esquimosa per non affondare nell
1

acqua : i cani en-

travano lalvolta in certe filte donde a gran pena poleano cavare la

slitta
,

essendo che ove la neve si fonde, iinpozza e fa vischiume,

donde e gran pena cavare il passo.

Sul lago Pelly Y Ermellina die moslra di gran coraggio e in una

di gran carila
;
con cio sia che una fanciulla indiana vogando in

una canoa da mezzo il lago per venire alia riva, ov' era ila a pe-

scare, e iraendo vento di garbino con molla furia, un croslone di

ghiaccio, agitato dal fiotto, ebbe percosso lo schifo e gittato alia

banda, ondeche rimboccando fu demerso, e la fanciulla cadde in

acqua. Essa era involta in una gran pelle d
1

orso bianco a maniera

di cappa, ne per conseguenle potendo operare di braccia, era ita in

profondo. L
1

Ermellina, che aveva tese certe lungaghole alle oche in

sulla proda gelata, veduto quella sommersipne T scossesi la pelliccia

di dosso, scagliossi nel lago, e siccome ella nuotava come una lon-

tra, giunta al luogo della rovesciata canoa, tuffossi. e afferralo per

la treccia Y indiana, venne su a galla, e coll
1

un braccio sostenendo

I
1

affogata e coll
1

altro nuotando, acquisto la riva. La giovane era

fuori del sentimento, e pero I
1

Ermellina levatasela in collo ebbela

recala di peso a Marlino
;

il quale con panni caldi e con istrofina-

menti richiamati gli spirilir pote in brev
1

ora rimellerla in man
alia madre.

Ma un giorno ch
1

erano in viaggio allendati non guari lontano dalla

riviera di Bullen che rnelte nel Gran Pesce, Y Ermellina moslro

quanto nella sua rozzezza ella fosse di genlil cuore e compassionevola

delle umane miserie. Marlino ed Airone batleano la contrada in caccia
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di qualche daino o di qualche bufalotto, e la giovane rimasta solelta

nella tenda, quand' ebbe dato ricapilo alle faccenduole della matti-

nata, usoi per tendere in.un certo valloncello alcuni lacci per ac-

cappiarvi qualche fagiano o qualche gallo montagnuolo. Mentre tor-

nava alia tenda vide un gruppo di pelli di lupo moventisi sopra la

neve mezzo fusa. Dapprima spauri, e gia dava di mano alia sua ri-

volta, quando ecco vede rizzarsi una delle pelli che ricopriva uno

scheletro di donna, e dietro a quella altri qualtro scheletrini che ap-

pena si reggevano in piedi. L'Esquimosa s'ihollra ardita, e che

vede ? Ell
1

era una povera Indiana con qualtro figliuolelli aitenuati

e smunli dalF inedia, che s
1

erano gitlati sopra il putrido carcame

d'un bisonte, divorato dai lupi T aulunno trascorso, e che al lique-

farsi delle nevi era rimasto scoperto. Ouei meschini, che da oltre a

tre giorui non aveano guslato bricciol di cibo, afferrarono quel co-

stolame e vi ficcarono i denti,

Che furo all' osso come d'un can duri

per rosicarne quel po' di carnaccia fracida che avevano inlorno, e

uno aveane afferrato un piede e dava di morso a que'^nerbi che sono

al garetto. I poyerini eran pallidi, scarni, e colle labbra mezzo sec-

che intorno alle gengive ;
la madre, ch' era un donnone tanf alto,

parea un fascio d' ossa in un sacco di pelle grinza, e a vederli cosi

sparuti entro quelle vecchie pellicce di lupi, era cosa orrida in sommo.

L' Ermellina si senti commover le viscere d
1

alta pieta, e non po-

tendo farsi intendere allrimenti che per segni, indicavaloro col dito

la tenda; ma la selvaggia non movea passo, e tenea forte afferrata

tina costa del bisonte, epur badava a rosicare quasi rabbiosamente :

allora la giovane infenerita non sapendo che altro si fare, e pur vo-

lendo porgere aiuto a que' miserelli, preso il piu piccolo de' fanciulli,

ch
1

era forse in sei anni, serrollo atlraverso, e gittatoselo
sotto un

braccio incamminossi alia tenda. La madre temendo che gliel vo-

lesse rubare die uno strillo acutissimo
,
e i garzonetti lo stesso ,

e

correano per istrapparglielo di mano
;
ma la robusta donzella cor-

rendo di gran lena 1' ebbe portato alia tenda
,
ove fra non molto

giunse la madre, la quale buitatasi in ginocchio^dinanzi a lei do-

mandavale urlando il suo figliuoletto.
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Allora I

1

Ermcllina, senza deporlo, prese un gran tocco di foca

marinata e diello alia raadre. Qui s' e veduto ch
1

e egli una fame

#anina; perocche i fanciulli, veduio quel gran pezzo di carne in mano

alia madre, le s' avventarono come lioncelli alia preda, e senza alten-

dere cbe lo affetlasse, dilaniavanlo coir ugne, e mordeanlo co* denti.

Se non che rErmellina fatlili sedere in terra sopra una pelle diede

a ciascuno il suo pezzo che divoravano ingordamente. La madre al

Tedere i suoi garzoncelli divenuti pel trangugiare affrellalo si rubi-

condi gongolava di gioia ;
e colla bocca piena guardava r Ermellina

e mugolava per manifestarle colla giocondita degli occbi e del volto

la viva riconoscenza del materno animo : la giovane piangea d
1

alle-

grezza, e continuava a dar loro allre buone felte di cervo e di daino

in concia, ch'essi trionfavansi con una ingluvie, di cui sono capaci

gVindiani appresso un lungo digiuno.

Ne T Ermellina si tenne paga di quel presentaneo ristoro
;
ma pi-

gliato uno di quo' saccozzi da pemmican, omai vuolo, calcovvi den-

tro di gran catolli di carne di bisonte, di renne, di foca, di storione,

e diello alia madre acciocche, ne essa, nei figliuoletti venisser meno

xli fame net tragilto che aveano a fare insino al Forte di Garry. In

quello giunsero di ritorno i due cacciatori con molta venagione, e

Yeduto quel sacco di carni ch' ella donato aveva a que' tapinelli, dis-

sero con un molo primb; Ermellina, che fai ? mollo viaggio rimanci,

e se la vettovaglia vien meno? Non ci verra meno la provvidenza

del Grande Spirito, rispose vivacemente. Vedete quesli poveri in-

diani come sono attenuati dalla fame : ogni boccone ch' essi mange-
ranno in questi deserti di neve ci varra una preghiera aDio, il quale

mandera innanzi alle bocche de' voslri moschelli di che fornire le no-

sire mense Martino ammir6 la magnanimita e la fiducia della fan-

ciulla, e voile commendarla di si beiratlo
;
ma essa ripresc Oh non

siele voi che m'ha insegnato le tante volte, che il Dio del cielo non

si l.scia mai vincere in generosita, e quanlo si porge ai bisognosi

ed egli ce lo molliplica a cento doppi?
Levata indi la tenda, mossero alia volta della riviera di Warren,

che da nel Gran Pcsce, e conlinuarono di andare due lunghe gior-

nale fiollati continuo da un venlo ghiacciato che gli assiderava, ma
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verso la meta del terzo giorno Airone, die guidava i cani, arrestolli

di botlo, e quasi a una voce grido colla sorella Martino, oh ch'e

egli quel letro colaggiu in fondo? Non e monte, non e nebbia, non

un nuvolone ; che sara egli mai? Sferza i cani, rispose Marlino,

tira oltre, e vedrailo E di fatto correndo s
1

approssimarono a quel

mislerioso muraglione, il quale non era altro che una di quelle dense

foresle americane d' altissimi cedri, che i due Esquimosi vedeano la

prima volta.

Essi non conosceano allri alberi che i nanerelli e stentalicci della

Boozia
,

i quali non levano il capo quant
1

e un mezz' uomo, onde al

veclere que' giganti delle boscaglie rimasero slupefalti e fuori della

memoria, ne osavano di levare gli occhi a misurarne i grossi pedali e

le procere vette. Martino, fermata la treggia, disse Cari miei, oggi

non accade rizzare la tenda, poiche abbiamo un tetlo naturale ove

non puo il vento.

II cedro alpino, come ognun sa, e un albero pinifero della grande

famiglia dei larici e degli abeti, il quale cresce sublime sovra ogni

altro, e si porge mirabilmenle per albero di maestra alle navi, e per

le lunghe e robuste travature dei telti e dei palchi delle vaste basi-

liche e degli smisurati edifizi degli arsenali, e a' noslri di, per le co-

struzioni degli immensi porticali e delle amplissime logge nelle sta-

zioni delle vie ferrate. II cedro metle su il pedale diriltissimo a filo,

e quasi al ceppo gilta in fuori i rami orizzontali
,
che decrescono

a piramide insino alia vetta : le foglie sono di un verde cupo a

lisconi, e spenzolano a frappe e a frange lungo i rami
;

il che da a

quelle eccelse antenne un
1

aria di maesla e di orridezza superba.

Avvi altresi in America selvo grandi di parecchie miglia formate

dagli immani tronchi dogli abeti, i quali per loro disorbilanza no-

mansi dagli arborai Wellinytonia Giyantea , e sono di tanla gros-

sezza, che i quallro e sei uomini in cerchio non vagliono ad ab-

bracciarli, e si alti, che danno vista di jeccelsissime torri aguzze. Co-

testi abeti provano eziandio nella Siberia, nella Norvegia, e nella

Islanda, e vestono i fianchi di tutte le montagne boreali, massime

delle alpi germaniche : eziandio sugli ulti gioghi degli apennini ne

abbiamo di smisurati, come nelle foreste di Camaldoli e del gran Sassa

tf Italia.
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Or pensi adunque il lettore quanto doveano stordire i noslri due

giovani esquimosi alia prima vista di quelle grand! foreste americane,

nelle quali non entra mai 1'uomo colla scure a diboscarle ! I roveti
7

i pruni che le ingoaibrano, e Y ellere che vi errano intorno le in-

tralciano e addensano per guisa, che vi si pena ad entrare per at-

traversarle : onde Martino, per fare un po
1

di via, dovelte con Airone

isfrattare a taglio di pennali tulli quelli impacci per dar luogo alia

treggia. Ivi falto un po' di piazza, e raccolto il seccurae, lo slipo in

mezzo a una cerchiata di sassi, e v'accese il fuoco pel desinare;

dopo il quale inoltraiisi alquanto per ammirar quo' giganti ,
che

riempiono il luogo d' una scurila reverenda, F Ermellina che curio-

samenle guardava, disse a Martino : Vedi come fra i rami pendono

i bisonli! Chi vide mai bisonti per aria? Egli hanno le corna e le

code, ma ove lengon essi le gambe?
Martino alzo gli occhi, e vide in tutla la selva a grande spazio

pendere le pelli di que
1

buoi salvatici, la qual vista addoppiava il

terrore di quelia opacita e di quel romito silenzio
;
onde voltosi al-

T Ermellina; fanciulla mia, disse, coleste che tu vedi sono le pelli

de
1

bisonti, entro le quali i selvaggi della contrada involgono i ca-

daveri de' loro morti : essi non li seppelliscono in terra come fanno

i bianchi, ma colte erbe aromatiche ne riempion la bocca del de-

funto, e tutta la persona ne ricoprono da capo a piede, indi 1' avvi-

luppano, in luogo di cassa, con queste pelli, che poi sospendono ai

rami -de
1

cedri con funicelle falte di radicine d' un virgulto che in-

irecciano, e son durissime, e reggono alle piogge, allc nevi e al gela

anni ed anni. Vedi quante ne pendono; come al vento, che agita i

rami, vanno cullandosi
;
come sotto di quelle 5 un divelto che forma

un pratolino di finissima erbelta !

E di vero potea dirsi un cimiterio pendulo in aria, il quale in ccrli

giorni deir anno gl
1

indiani veniano a visitare e farvi loro sacrifizi

cruenti, e loro orgie infernali. Menlre Martino ed Airone dibronca-

vano per ispianare il passo alia treggia, e T Ermellina ricoglieva le

vermene, i ramuscelli e le fronde per gittarle da lato, inoltrandosi

vieppiu nella filta boscaglia, riuscirono in uno spiazzo sgombero e

verzicante d' un' erba folta e d' un color chiuso. II luogo era come
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una piazza agonale, e tulto aggirato dai piu gross! cedri e sublimi

di quclla selva selvaggia, e per lo mezzo vi correa un fiumicello di

limpidissime acque, le quali con molle andare e tranquillo riflettendo

come specchio le dense fronde di quelle pianle, pigliavano un color

cupo e profondo ; lungo le erbose rive erano due rialti attraversati

da sei pedali die formavano ponte e legavano il prato, diviso dalle

acque; il sole in quella plaga boreale non era si alto che sovrastasse

quelle eccelsissime vetle, e illuminasse il suolo
;
indi una densa om-

bria roovea dalla foresta die spandeva intorno una mestizia mortale.

Non avevano appena i Ire viaggiatori posto il piede in quella

specie d'anGlealro
,
che feri loro la vista un terribile scontro : pau-

ra e tremore gli invase
,
e lo sbigoUimenlo era si grande cli'erano

per darsi alia fuga. Ad ogni tre o quattro pedali videro fermo e

ritlo un guerriero d'orrendo sembianle : ognuno aveva nella lunga

chioma infitte penne d'aquila e d'avolloio
,
due graji corna di bi-

sonte spunlavan loro sopra gli orecchi
,
e la nera capellatura di-

scendea scompigliala per la faccia tin la di minio
,
coi sovracigli

scuri e la fronte gialla. Dagli orecchi pendeano due cerchioni che

ne allangavano la polpicina sino alle spalle ;
alle narici aveano due

anolla, e un altro forava il labbro-di sotto
,
da cui pendeano sona-

glietti e palline di cristallo. L'occhio aveano truculent e crudele, e

il visaggio orribile. Dagli oraeri a maniera di spallacci pendeano

colenne umane coi prolissi capelli che il venlo arruffava : il collo

era circondato da una gorgiera di denti d'uomo e di saime d'prso e

di lupo : al petto erano appese granfie d'orso bianco
,
code di lupo

e di volpe : attraverso i fianchi cingeano un balolo di caprone vel-

luto
,
e tutla la persona aveano rinvolta in una gran pelle di bison-

te col muso e le corna rovesciate dietro le spalle. Nella man diritta

teneano afferrata la clava
,
nella manca serravan 1'arco e le frecce

,

e il portamento loro era si fiero e crudele che parea che bravassero

11 cielo.

Marlino postosi dielro il pedale d
1

un cedro stava mirando atlen-

tamente a che guardia rimanessero cola que' guerrieri ;
ma accor-

tosi die non si moveano tenne che fossero idoli dei selvaggi ; per-

che dello ad Airone che desse la sua rivolta alia sorella
,
ed egli e
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lui col moschello a due canne fossero pronli a ogni caso
,
fece lore

animo d'accoslarsi. Come vi furon presso conobbero
, quelli esser

cadaver! di guerrieri indiani uccisi in baltaglia ,
i quali aveano in

pelto ancora le ferite aperle e sanguinose. Ollre le due capigliere

che a ciascuno ondeggiavano sulle spalle ,
aveane delFallre appese

ad un'asla confitla in terra accosto ad ogni gucrriero, qual piu qual

meno
,
secondo il numero de

1

neraici che aveano morlo in guerra e

scotennalene a Irionfo le tesle con lulto i capelli. A' pie dei defonti

erano cibi in gran copia, e minio ed allri colori, e piume d'uccelli,

cose tulte che la superslizione di que' pagani riputava necessarie pel

mondo dei raorli a sembrare appariscenli e valorosi in mezzo alle

altre ombre.

Dappoi clTebbero consideralo come il freddo serbava ancora in-

latie le crudeli fallezze di que' selvaggi e quasi fresche le carni
,

erano gia, per tornar alia lenda
; se non che parve loro udir di lon-

lano un romore di lamburo e d' allri slromenti
,
e poco appresso vi-

dero un gruppo di Canadesi bene armali
,
che di mezzo alia selva

enlravano nel pralo. Marlino li salulo in francese
,
e quelli moslra-

ronsi lieli di trovare in quella foresla un loro connalurale e quasi

compatriota ;
laonde avendoli egli richiesli : che fosse quel suono

strepiloso ? gli risposero che era un branco di selvaggi che veniano

a fare un sacrifizio in onore de' lor guerrieri defonti
,
e balteano

loro tamburi falti d' una scorza d'albero coperla di pelle tesa ai due

capi ;
il suono de

1

tamburi era accompagnato da gran zucche vuote

e piene di sassolini
,

le quali agilale formavano un frastuono che

squarciava gli orecchi
;

aveano allresi buccine di corna di bisonte

forate
,
che mandavano uno squillo simile a quello delle chiarine cfi

mare e degli sveglioni alia moresca. Egli era gia bene un'ora che i

selvaggi erano in cammino, ma procedeano si Icntamenle
,
che laiv

derebbero a giugnere ancora.

Martino li domando in che consistesse quel sacrifizio ;
ed uno

de' caccialori gli rispose Noi a dir vero non conosciamo i riti

supersliziosi di costoro
,
ma sappiamo che cotesli indiani sono i

piu crudeli e feroei di quante tribu dimorano dal lago di Pelly

al lago dello Schiavo. Un indiano dei Nasoforati, ch' era con noi
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T altro ieri
,

ci narrava
,
che costoro neir ultima guerra coi Da-

cothi ebbero la peggiore ,
e lasciaron sul campo molti guerrieri

uccisi
;

di che furono dolentissimi. Avvenne, come che si fosse,

che i Dacothi essendo alia caccia del bisonte diedero in un' im-

boscata de
1

nemici
;
ma non si losto s' avvidero deir aggualo ,

c

conobbero di non potere far lesta conlro tanti, volli i cavalli, si

misero in fuga. Per mala ventura una loro giovinetta non ancora

trilustre
,

la quale essendo ita a legna pel desinare usclva della

boscaglia, fu soprappresa e via condotta.

La misera pianse, offerse loro il piu ingordo riscalto
, peroc-

che era figliuola d'uno de' Capi, ma tullo fu indarno. Giunli alia

Loggia, che cosi chiamano i loro casali, yenne offerta al Cacique

o Principe loro, il quale accolsela con ogni buon garbo ;
le fece

animo
;

e mostrole una sua figliuola, disse, che le sarebbe sorel-

la, e facesse ragione d'essere la reina della Tribu. In effetlo la

giovane Dacolha era Toggetto di tulte le carezze e gli onori del

villaggio ;
tutle le fanciulle voleanla fra loro

;
con esse andava alia

pesca, con esse alle danze, con esse a tulte le feste. In casa ella

aveva il luogo d'onore, il boccone piu ghiotto era il suo
;

il pe-

sce piu eletlo, .la selvaggina piu saporita veniale offerta dalle com-

pagne : ondeche la buona pulzella fra tanti segni d'amore e di ri-

verenza sarebbe stata felice
,

se non la turbasse di frequenle il

desiderio de' suoi.

L'aveano yeslita alia foggia loro
;

le pelli piu morbide e fine

formavano i suoi guarnelli ;
le penne d'airone ornavano il suo cri-

oe
;

i sandaletli a spinapesce serravano il suo piede ,
e una bella

nebride e ben maculata le pendeva dagli omeri : aveanle appreso

a battere il cembalo con grazia ,
a danzare innanzi ai Manilu

,
ov-

vero idoli della Terra
;
a fumar loro intorno la pipa, e soffiare coa

gentil modo in faccia loro le vergoletle di quel fumo odoroso. La

gtovinetta innocente si dilettava ollremodo di quelle blandizie, ripn-

iayasi
in gloria il riceverle

, rispondea grazia con grazia ,
cortesia

con cortesia, piacevolezza con piacevolezza, e non pativa mai d'es-

ere seconda nel prevenire le compagrie in ogni affetluosa finezza :

<col Cacique era ossequente ,
coi giovani guerrieri composla ,

colle
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donne amorevole, colle fanciulle gioconda. Povcrina ! Essa ch' era

di animo cosi candido e schiello non potea dubitare no anco per

ombra cbe quelle carezze non fosser sincere
; eppure copriano una

perfidia la piu atroce die imraaginare si possa.

Dopo sei mesi di coleste cortigianerie e lustre menzogncre il

Grande Streyone ,
o come cola il cbiamano La Gran Medicina

,

mando intorno allc logge la grida ,
che la valorosa Tribu era per

fare una festa e im sacrifizio per onorare la Dacotha. La fanciulla

sora e non capcvole degli inganni di que
1

crudeli era tuita in gioli-

to. Una yecchia maghera, grinza, scarmigliata, dipinta di minio e

di biacca, colic braccia e le gambe ignude e in una tonachetla di

daino sino alle ginocchia ,
correa come una Megera ,

di capanna ia

capanna gridando die la Dacotha e consacrata al Signor della

Vita, ch
1

ei I'accelta volenticri, e che ciascuno dee apparccchiarsi

alia festa colla massima lelizia Ciascuno risppndcale con grida e

urli da lupi. Indi le fanciulle, ciascuna con una scure di selce affi-

lala in mano, presa nel mezzo la bclla pngioniera, conclusserla nei

bosco, e porlale una scure
,

le fecer tagliare due polloncelli di fag-

gio, che ridussero in due lunghe caviglic appuiilalc da infiggere

in terra.

La cara innocente non sa che oggi c il giorno del suo crudele

supplizio ;
e di certo Terra sacrificata crudelmente in onore dei

Manitu dai guerrieri e dallo Stregone. Noi, come udimmo dal Na-

soforato il crudele divisamento di que' mostri
,

volto il nostro cam-

mino, ce ne siamo venuli qui per tentare ad ogni modo di salvarla.

Se i selvaggi son pochi, (ancora che fossero bcne armali) noi otto

coi nostri archibugi confidiamo di mctterli in isbaratlo ed in fuga :

se poi volele aggiugnervi a noi colle vostre carabine a due canne
7

saremo dieci di numero
,
e avremo dodici bocche Ed io vi sono

per sei colpi, grido rErmcllina in francese, dacche ho una rivolta

a sei bolli. I Canadesi loclarono la fanciulla del suo generoso ardi-

menlo
;
indi seguirono Se poi fossero molti guerrieri, e prudenza

ci richiedesse di non avventurarci ad assalirli
,

ci rimane di offerir

loro un largo riscatto. Ouando per ultimo perfidiassero a voler sa-

crificare la donzella, li minacceremo d'altizzar loro addosso alia piii
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atroce vendetta la intera Tribu falDacothi, uomini valorosi e fieri,

che li porrebbero alF esterminio.

Mentre i Canadesi narravano a Martino il pietoso avvenimento

della misera giovinetta, gia cominciavano a entrar nel prato quat-

tro cavalieri d'antiguardo, che pareano i cavalieri della morte, tan-

to erano terribili a vedere
, poich

7

eran tinti il viso, il pelto e le

braccia di nero con istriscioni rossi
,
e il sopracciglio aveano di co-

lor bianco. Veniano appresso i sonatori dipinti di giallo ,
indi un

corpo di sessanta guerrieri coi capelli rabbuffali e cospersi d'una

bianca polvere, e fra i capelli eran commesse penne d'aquila, e due

gran corna di bisonte,. dalle quali pendeano due code di cavallo in-

sino ai piedi. Aveano tutto il yiso imbrattato di minio, le ciglia ne-

re e intorno agli occhi un cerchio giallo ,
che dava loro una vista

paurosa : aveano sulle spalle una villosa pelle di bisonte
;

afferra-

vano coll' una mano la clava, coll
1

altra 1'arco e le frecce : pareano

sessanta demoni deir inferno.

Dietro a costoro venia il coro delle fanciulle vestile a festa: quat-

tro baltcan le nacchere, e dodici intrecciavano una carola intorno

alia pulzelletta, che ignara della sua sorte procedea sorridendo, e

slimando die quella fosse una solennita fatta in suo onore prima di

renderla ai suoi genitori, come iniquamente aveanle fatto credere i

Capi della nazione. Essa era vestita nella maggior pompa che in

selvaggia si potesse vedere: perocche le fanciulle aveanle ben intrec-

ciata la chioma, sulla quale ondeggiavano bellissime piume d'airone

e di cigno inframezzate da nicchiolini bianchi d* una luce opalina

che dicea bene in sul nero dei capelli : aveva collane di palline di

crislallo a vari colori; braccialetti lucidi ai polsi; balasci agli oree-

chi; sandalini di pelle dipinta in gamba, e un guarnello di daino a

rotelle nere, lionate e bianche.

Venia per ultimo lo Stregone sacrificalore accompagnato dai Ca-

pi della Tribu. Coslui era tutto scialbato dinegrofumo, colle occhiaie

e le labbra tinte in color di fiamma
;
due gran corna gli sovrasta-

vano il capo c solto gli ondeggiavano scarmigliati i capelli spraz-

zali d'un polverazzo giallo ; pendeangli dal collo in sul petto quattro

granfie d'orso
;
e dalle spalle code di volponi ;

le gambe avea chiuse
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in un paio diussalli dipelle di bufalo col pelo in fuori, ed ai talloni

trascinava due gran code di lupo; parea proprio Tarcidiavolo sbu-

calo da quella tenebrosa boscaglia. Ma non si toslo cgli apparve in

sul pralo, le danzalrici, che menato aveano Dacotha, pianlaron la

viltimacola sola, e in un altimo si dileguarono nellaforesta.

Intanto i Canadesi con Martino, vedulo quella grossa mano di

guerrieri, e falli loro avvisi, dissero: ch'egli non era possibile d'af-

fronlarli e metterli in isbaraglio. Perche faltosi innanzi uno che sa-

pea il loro linguaggio, e vollosi allo stregone e ai dieci Capi, offerse

loro in cambio della giovkiella di mollo tabacco, una raannaia d'ac-

ciaio per ciascuno, grant di crislallo e specchielli per le loro donne,

e allo slregone di piu un manlello rosso.

Abbiti i tuoi doni, rispose ferocemente il ribaldo. I Dacothi ci

trucidarono parecchi guerrieri, chetu vediI5. rilli a'piedegli alberi,

i quali aspellano la loro vendetta : il sangue di coslei e poco a tanta

sele : io devo trafiggcrle il cuore, strapparlo dal petto, e darvi di

morso il primo. Capo de'bianchi, noi li rispelliamo, ma non impedi-

re il sacrifizio al Signor della vita.

Sara per voi 1'Autor della morte, ripiglio il Canadese con en-

fasi: voggo gia i Dacolhi venirvi sopra, e scannarvi tanli guerrieri

quante sono le ossa e i denti della laro fandulla Cos! delto rilras-

sesi ai suoi, e narro loro la crudele risoluzione dei selvaggi. In quet

mezzo lo Stregone strappo di dosso alia giovinelta tutti i vezzi, get-

tandoli in terra con terribili imprecazioni. La misera Dacolha s'av-

vide allora deU'esecrabile inganno, e alzate !e mani inconlro a'suoi

manigoldi li supplicava che avessero piela della sua giovinezzae del-

la sua innocenza; ma lo Slregone afferratala pei capelli, trascinava-

la verso il rogo, che i guerrieri aveano apparecchiato fra due cedri.

L/Ermellina, vedendo quella cara fanciulla tender le mani aquc-

sto e a quello, non si rallenne, ma vinta dalla piela scagliossi (ra

quegli orrendi cefli, e abbracciala la giovinella, li scongiurava in

sua lingua che la donassero a lei. A quella vista i guerrieri diedcro

un urlo ferocissimo, e gia aveano imbrandile le clave, quando Marti-

no avvenlalosi air Esquimosa, Fafferro per un braccio, e la ricon-

dusse al suo luogo; dal quale videro qucirinfelice giovinella essere
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streltamente legala i pie e le mani, e impcsa per le Irecce fra i due

cedri. Attorsero le funi alle due caviglic, da lei slessa porlale, e hi

in terra la raffermarono : indi le bruciaron da prima con facelle di

pino i fianchi, poscia le accesero intorno il rogo; e i sessanla guer-

rieri, incoccate le frecce sugli archi, la saetlarono.

Allora lo Stregone, accostatosele col suo dardo, le Irasverbero il

cuore, e con un coltellaccio spaccatole il pelto, quel cuor palpilante

le strappo: guardollo con un sorriso infernale, poscia Taddento come

un cane rabbioso e ne divelse un pezzo che divorossi ruggendo: ogni

guerriero ne morse un boccone
,
finche fu consumato fra le maledi-

zioni piu esecrande di quei cannibali, che parlironsi di la confusa-

menle urlando e nabissando a guisa di ferocissimi lupi 1.

1 Leggesi questa narrazione piii distesamente nel libro Missions de FO-

regon, el voyages aux Montagnes Rocheuses par leP. DeSmet. Gand 4846
dal quale traemmo le descrizioni e i costumi di varie tribu selvagge. Qm-
vi si dice, che in vero i Sciussi o Dacothi, ebbero vendetta plena sopra I

feroci uccisori di quella innocente loro fanciulla, passandoli al filo delle

spade, e bruciando 1'iniquo villaggio. II zelante, intrepido e dotto Missio-

nario De Smet vide egli stesso gli avvenimenti e le regioni che ci descri-

ve: abbiamo anche diquelle contrade sotto gli occhi varii altri viaggipm
recenti d'autori inglesi, francesi, russi e tedeschi.
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Le Lettere di S. Caterina da Siena, ridotte a miylior lezione e m
ordine nuovo disposte con proemio e note di NiccoL6 TOMMASEO.

-
Qualtro Yolumi in 8. piccolo, Vol. I. di pag. 14-CCX-272

Vol. II. di pag. 484. Firenze, Barbera 1860.

Non piccole ne pocke sono le cure che il sigrior Tommaseo va

spendendo in questa edizione. E ilsaggio copioso il quale n'abbiamo

sotto gli occhi nei due primi dei quattro volumi che essa deve com-

prendere, ci persuade che in punto d'ordine, di eleganza e di chia-

rezza non lasciera gran falto che desiderare agli ammiratori della

Eroina sanese.

L'ordine che vi ha indotlo di nuovo sta in cio principalmente, che

ha disposto le leltere non, come le colloco il Gigli, secondo ladigni-

ta delle persone alle quali furono indirizzale dalla Santa, ma, per

quanto gli era possibile, secondo la successione deglianni. Perocche

egli ha creduto, e con ragione, che cosi piu luce verrebbe allasto-

ria, piu lode alFAutore e piu frutto a chi legge l. La eleganza,

1 Vol. I, Arvertimento pag. 6. ';*<
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per non dire dei tipi die sono di paro nilidi e corretlissimi, si ma-

nifesta nella scella giudiziosa della migliore tra le varie lezioni o

dei codici o delle stampe antecedent!, e nel piu eletto uso delVorto-

grafia, massime della punteggiatura che egli molto bene ragguaglia

ad una logica e musica visibile; stanteche da lei risulta Tarmonia si

dei suoni e si delle idee. La chiarezza poi nasce in prima dagli argo-

menti che ha posto in capo di ciascuna leltera, emendando lo sbaglio

di un altro il quale in cambio di aiutare a intenderne Y assunto e a

gustarne la bellezza
,
fece disaluto : e poscia dalle note inserilevi a

pie di pagina. Inlorno alle quali, siccome a cosa di maggior impor-

tanza, ecco cio ch'egli scrive.

Yezzo de'nuovi editori (e non degli editori soltanto) e detrarre

alle benemerenze di quelli che li precedeltero. A me place il conlra-

rio; e m'e grato debito il dire che non solamente il Gigli accrescendo

il numero delle Ictlere, e stampandole piu conforme ai'manoscrilti,

fece opera degna di riconoscenza
;
ma il padre Burlamacchi lucche-

se ancora piu rese onore alia Yergine di Siena, illustrando esse let-

tere con note d'crudizione accurata, e in piu luoghi recondita. Egli

equelBurlamacchiautore della Geografia che corre\ra ancora in cer-

te scuole al principio del secolo che viviamo. E io schiettamente con-

fesso che senza F aiuto di questo Gesuita, non avrei osato por mano

a rioffrire le lettere di questa animosa consigliera di Principi e popo-

li liberi, giudicatrice sincera di preti e di frati .... Delle note del

buon lucchese io feci tesoro, compendiandole, tralasciando le minu-

ziee le^digressioni:
e mi tengo in debito d'avverlire che in questa

parte ci aggiunsi poco di mio; senza pero omettere quelle altre noti-

zie che mi venisse fatto di raccorre, le quali sotto a'vocaboli genera-

li facevano apparire una speciale intenzione e quindi un nuovo pre-

gio di pensiero o d'affetto. Le altre note piu mie dichiarano la dot-

trina teologica o la filosofica, agevolano ttnlelligenza di qualche con-

celto piu risposto o sentimcnto piu delicato : alcune poche additano

i pregi di facondia e di stile; che troppe a cio se ne richiedeyano, e

le troppe non servono a chi piu ne abbisogna. De'passibiblici ch
1

el-

la rammenla, non reco se non i meno evidenti ai piu delettori, e i

troppo remotamente accennati, che farebbero a taluni parere strana
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Ja locuzione usala da lei. E cosi di eerie apparenli stranezze di stile

rendo ragione, o reco eserapi simili
;
senza volere scusare, non die

lodare, ogni cosa; ma non soffrendo che i barbari di lingua e di

rsdenza e di religione, quel che non sanno, spregino stolidamente.

$\ii modi che nella Crusca hanno esempi, non mi soffermo. Lalocu-

-zioae dichiaratain un luogo, non ci ritorno piu sopra: maladichia-

razione, e quanlo a lingua e quanio a sloria, non sempre cade nel

luogo che quella voce si legge per primo. Procedendo innanzi, si

Irova, al possibile spiegato ogni cosa; acciocche le note non cadano

-tatle ne'primi fogli e non facciano ingombro. E ancopcrche Tordine

nuovo colloca tra le prime le leltere che nelle antiche raccolte son

aiUime; e perche Topportunila di certe annotazioni non mi si e data

A vedere se non via facendo 1. Sin qui egli con rendimento di ra-

:gione che rispondc in pieno aireffetto, siccome ne fanno prova inle-

rissima i due presenlivolumi.

Ci asterremo daH'addurrein confermazione gli esempi d'ognuna

-delle qualita di note che esso ha dianzi annoverate
; perocche si di-

aoaanderebbe uno spazio piu ampio che non abbiamo. Certifichiamo

nondimeno chi ci legge che le squisilezze lelterarie, e singolarmenle

le comparazioni con gli aurei scriltori lalini e loscani vi abbondano
;

-45 che non e possibile correre qualche nota con occhio eziandio fuga-

ce, e non approvare il critcrio e 1' eruclizione di chi le ha deflate.

Ne a do solo, che e pure assai
, restringesi il peso delle fatiche

,-durate dal Tommaseo
, per crescere pregio a questa novissima edi-

,zione. Ya innanzi alia raccolta un proemio di CLXXXVI pagine,

intilolalo Lo Spirilo, il Cuore, la Parola di Caterina da Siena:

'ed e lutto lavoro della sua penna ,
se pero non vogliam dire me-

^lio del suo pennello : tanto e vivo e leggiadramenle colorito Taf-

ifeituoso ritralto della celeste Yergine, che ivi ne porgc. Yalente

in conlemplazione e in azione; filosofante nella cella, nel mondo

^angiolelta; esempio di ardimenti santi, d'indignazione pietosa,

.d'animoso dolore, di raoli nella spontaneila meditati, tranquilli ncl-

3'impelo; e che congiunsc la franchezza delF-ani'ma con Tardenza,

1 Ivi pag. 9-10
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il fiore del pensiero coi frutti
;
donna di consolazione e di lagri-

me
,

fanciulla ed eroe. Clorinda ed Erminia del poema che sopra

Tltalia compone Dio. Grande cittadina
, grande anima, scrillore

grande 1. Tali sono le sembianze tra sloriche e liriche alle quali

si e divisalo di arieggiare la Santa in queste carte : e per vero, se-

gnalaraente rispetto alle liriche
,

la mano gli e riuscita ben docile

alFeslro. Ond'eche per questo lato il merito dell
1

Autore ci pare

notevole: e noi, il cui giudizio per lui difficiimente si tasserik di par-

ziale, il riconosciamo quanto allri mai de'suoi piu caldi encomialori.

II medesimo brameremmo asserire delle allre parti di questo com-

ponimento, e in ispecialta dejlla piu sustanziosa di tutte che e quel-

la dei principii; il cui lume
,
secondoche raggia alterato o puro,

si efticacemenle puo sopra il genuino valore dei detti o dei fatti

altrui che si tolgono ad illustrare. Ma per tal capo stiraiamo che

egli si sia esposlo a gravissime eccezioni, e lanlo piu disgustose a

fare, in quanto che avendo egli taccialo di triviale la curio-

.sila di taluni che ricercano nelle leltere vecchie scandal! nuovi, e

vogliono le loro rabbiuzze adulate anco dalla Bibbia e dai Santi 2;

sembrava che fin dall'ombra di un somigliante fallo avessadovulo

ojelosamente riguardarsi. Comunque sia, noi indicheremo con fran-

chezza alcuni dei parecchi luoghi dove il Tommaseo ha preso abba-

glio , senlenziando di certe materio con poca o equita o pondera-

zione
;

e scambiando i sensi troppo umani del suo private spirilo ,

oi sensi tutto divini della sublime Yerginella.

Non ci fermeremo in disaminare a punla di rigore crilico le

accuse di mal governo ond
1

esso incarica iteratamente i legali

papali nell
1

Italia, a
1

tempi della sede Avignonese 3. Staremo pa-

ghi ad avvisare col Capecelatro, dal cui libro il Tommaseo ha

pure attinto molte buone cose, che gntalianL i quali sentivano

al vivo i danni' della dimora del papa in Avignone ed abborrivana

1 Pag. CLXXXVI.

2 Avverlimento pag. 8.

3 Pag. XI-XII.

Serie IV, vol. VIII. 21 22 Ottobrc 1860
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la dominazione dei legali francesi
,
ne esagerarono grandemcnte i

difetti nelle loro storie 1.

Ma degno cbe si eonsideri e quel chc assevera dei consigli fe-

roci cbe isligarono il Pontefice Gregorio XI, dopo il sao ritornoia

Roma, ad accompagnare cogli analemi le stragi contro le cilt&

sommossegli da Firenze; e delle imperiose preghiere di Caterina

affinche la potesla spiriluale con Tuso della forza non si profa-

nasse 2. Sia die dalle soldatesche si disorbitasse quanto al modo

di guerreggiare : le leggi marziali di quell' eta erano rozze univer-

salmente; ne sappiamo che le milizie del Giglio rosso degli Otto

o del Biscione dei Visconti
,
ne praticassero di piu gentili che quel-

le del Triregno. Con lutlo do osserveremo che male si taccia

di feroce il consiglio di una guerra provocata e alimentata,

eziandio a dispetlo del Pontefice , dai ribelli e dai magistral! fioren-

tini
,

di cui il Tommaseo altresi mostra di riprendere c< le crudeli

asluzie onde sotto pretesto di reprimere gli avversi alia pace ,

sfogavano con pene indebite gli odii loro 3. Certo la Santa che

era non meno libera che calda nel suo parlare, e che si era falla

mezzana di ricondliazione fra le due parti ,
fin da quando il Papa

viaggiava alia volta di Roma gli scriveva rrconoscendo altamente-

la colpa dei rivoltosi : Pace , pace , santissimo padre , cosi ella
;

piaccia alia smitilh vostra di ricevere li vostri figliuoli che hanno

offeso wi padre; la benignith vostra vinca la loro malizia e su-

perbia 4. Ed alia Signoria di Firenze
,
assicurandola delle pietose

disposizioni di Gregorio, non si era peritata di rinfacciare: Per la

disobbedienza e per la persecuzione che avete falta .... -voi siete

taduti nella morte .... Levatevi su e correle alle braccia del pa-

dre noslro , che m ricevera benignamenle ; se il farete avrete ri-

poso spiritualmente e temporalmente voi e -fatfa la Tosc&na 5. Anzi

3w$j9^toB!^ :

'

1 Storia di S. Caterina da Siena e del Papato del suo tempo. Lib. IV,.

pag. 144 in nota. Firenze Barbera 1858.

2 Pag. XVII.

3 Ivi.

4 Lettera 11.

5 Lett. 198.
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pur egli il Tommaseo ci narra che le resistenze che al Papa fa-

cevano molte cilta d' Italia, essa (Caterina) condanna, chiaman-

do quelle citta membri putridi
1

. Come dunque osa biasimare di

feroci i consigli che determinavano il Papa a reprimere mem-

bri tali?

Maggiormente poi e strano mettere in bocca della pia Vergine

il detto falsissimo, che cioe la potesta spirituale si profani con

Fuso della forza. Questa sentenza, come giace, non e mai uscita

dalla penna o dal labbro di Calerina : e il Tommaseo si diligenie

in allegare a verbo le parole di lei
, qui non ne cita sillaba, ma di

suo proprio motivo si arroga di favellare quasi in nome della San-

ta. Ora noi risolutamente neghiamo ch'ella abbia mai profferita

questa proposizione, si perche nelle opere sue non se ne inconlra

cenno, si perche applicata al caso parlicolare di Gregorio XI sa-

rebbe stala assurda; e molto piu perche, pigliata cosi in gene-

rale, e opposla alle dottrine della Scritlura
; ollraggiosa ai diritti

della Chiesa; sofistica in filosofia, e proscritta, se non allro impli-

citamenle, dalle Bolle pontificie.

A stento pero si frena T indignazione ,
a vedere con quale ir-

riverenza e stravolgimenlo di concetti F autore discorra del potere

temporale dei Papi in tutto il paragrafo XVIII che ha in fronte :

Perche (la Sanla) richiamasse il Pontefice a Roma. Esso vuole

scusarla contro chi gliene fa quasi colpa ,
siccome di un impedi-

mento posto all
1

italiana unita . E giacche gli sapeva agro per

avventura di confessare, con tutti gli scrittori della sua vita, che

ella a cio si mosse per zelo della Cristianila e per onore delFapo-

stolico Seggio ; quindi e che si infolta in uno spinaio di formole

dubitative ossia di intenzioni
,
a cui converrebbe provare

- che

Gaterina avesse o non avesse mirato; concludendo poi con ragio-

ni di pretta politica, alle quali e provato che Fangelica Vergine

mai non miro
,
almeno per diretto e primario ,

e forse nemmanca

per indiretto e secondario scopo.

1 Pag. XLIX.
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Ondecha insipiente e il dubbio che 1'cgregia donna
,

riehia-

mando la Sede, inlendesss invocare la corle
; essendo manifesto

che volendo ella il Papa sciolto da ogni suddilanza a principi ler-

reni
,
non doveva esigere che mancasse di una corle

, rilbrmala

si degli abusi che non ncghiamo avere allccchilo in Avignone ,

ma pure corle di Papa e di Re. La qual cosa ci conferma il Tom-

maseo piu sollo
,
la dove dichiara che clla non poleva volcre che

al Papa fosse tollo ogni dominio temporale di qualunque sia for-

ma 1 . Dunque il voleva siccome Pontefice cosi Principe, e quindi

non senza una corte.

Fallace T asscrzione che la signoria de' Papi in origine fosse

di semplice titolo : risultando anzi dai monument! piu aulcnlici

ed accredilali i quali ci fornisca I'anticuita, che clla fu priraa di fat-

to e poi di litolo.

Insolente il presupposto che Calerina credesse questa signoria

non disperatamente insanabilc, e che ella a sanarla si accin-

gesse con cuore di donna e con piu cho virile coraggio : im-

peroccho la e cotesla un'opinioae che il signor Tomraaseo puo si

bene avere scoperta nella sloria ide-ale di Caterina, in quanlo &

Clorinda ed Erminia del pocma che sopra r Italia e' fa comporre

da Dio: ma no cerlo nella reale di quella Calerina divola e umi-

lissima, qual appare da'.suoi scritli e dalle sue operazioni si lodale

nella Chiesa dai Ponlcfici romani.

Stolla la insinuazione che clla fosse per sorte persuasa la do-

minazione de
1

Papi cssere delle division! cT Italia reffetlo; e che, se

grilaliani avesscro saputo cosliluirsi in repubblica o in regno uno,

il prete di Roma non lo poleva impcdire: mercecche il medesi-

mo signor Tommaseo poco dianzi dubita che al tempo di Cale-

rina polcssc pur sognarsi l'unila della inlcra nazione; ed inoltre

egli tcsle si accorge che la vera.o lemula scrvilu del capo, fa-

ceva o risicava di fare gli allri pastori della Chiesa tulti, o servi

o tiranni . E come dunque non doveva mcglio di lui accorgcr-

seno allora la Santa? E se accorgevascne, come doveva persua-

1 Pag. LXXI.
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dersi che gritaliani avrebbon potulo spogliare il prete di Roma

del dominio civile, e che la Provvidenza, a cui tanto preme che

i pastori non sieno servi o liranni
,

li avrebbe lasciali scapestrare a

senno loro ? Si cerlifichi T aulore che i Santi lianno sempre a\ ute

in questo proposito certe cotali persuasioni , che, se divcrsificano

dalle sue proprie, concordano pero alfunisono con quelle che da

oltra un anno sta professando runivcrso Ep'scopato cattolico, e la

cui verila non che offuscarsi dai contrast! si fa piu sfolgoranle. Nel

resto il grande equivoco dei moderni unitari, .si avvolge nella con-

fasione delle due unita di governo e di nazione. Ma non usciamo del

seminato.

Finalmonte notererao d'ambigua Taffermazione che Caterina

inlendeva ilalianure il Papalo e la Chiesa. Inlerpreteremo con

m'lezza
, pensando il significato esscre : che ella intendeva di con-

verlire in nazionali, non gia le isliluzioni del Papalo e della Chiesa

che Dio ha fatte mondiali
,
ma le persone dcll'uno in quanto ha

la Sede in Roma, e quelle dell'allra in quanto e slabilila intorno

a questa Sede, ed e pcculiarmente romana. Noi non ardiamo ap-

poi-re in lal senso quesla inlcnzione alia Santa, perche non dimo-

strata. Chccche ne sia, avvertiremo cosi di passala che, traltandosi

di cerli argomenii, la chiarezza non e dote solo dicevole, e neces-

saria: con cio sia che se in alcuni casi la reltorica fa lecito usare

Papa e Papato, cherici e Chiesa come sinonimi, il sig. Tommaseo,

buon maestro in queslo negozio, c'insegna che in molli allri la dia-

leltica lo vieta.

Senonche agli stolidi ccnsori di Caterina
, perche fu altivissima

cooperalrice alia restituzione della Sede di Pi.etro rielF Italia ed in

Roma, non arbitriamo che possa darsi risposla piu vcrace ed esi-

mia di quella die ci offre il monlovato P. Capecelalro in una sua

pagina slupenda, che trascriviamo per fame regalo ai lettori.

La Vcrgine Sanese non tanlo ai peculiar! beni di Roma c d
1

!1

lalia, quanto a quelli piu nobili c che abbracciano lulto Fun; ver-

so, avea avulo Tocchio nel mutamento delFapostolico Seggio in

Roma. Chi succede a Pielro nelPEpiscopalo di Roma ha il bene-

fizio della prinaa Sede, e le ragioni di capo sopra tulla la Chiesa:
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laoncle se la conclizione di Vescovo di Roma e non possibilc a se-

parare da quella di supremo pasiore, Taltra del dimorare in Ro-

ma (non cosi necessaria) precede da questo principio, che il pa-

store debba -d'ordinario viverfi tra le sue agnelle. Ben 6 vero che

il Papa, avendo reggimento sopra tutta la Chiesa, in qualunque

luogo risegga e sempre tra le sue pecorelle : ma nondimeno, poi-

che il Ponlefice e capo della Chiesa in quanto e Vescovo di Roma

e nella Sede romana succede a Pietro, ne seguita che egli abbia,

oltre la .potesta univecsale ,
un Seggio pecuiiare ,

nel quale risie-

de sempre che polcntissime ragioni non glielo divielino. Caterina

adunque, restiluendo la Sede romana a Roma, intese a mantener

vivo quel principio che unisce il pasloro al suo gregge, ed il pa-

dre ai figliuoli strettissimamente ravvicina. Ma Topera di questa

Santa dovea portare altri frutti
,
che non erano sfuggiti alfaculis-

simo suo sguardo. Reslituire a molle sedi i loro Yescovi,, che to-

glievano ;prelesto dalla dimora del Papa in Avignonc per lasciar

vedove le loro Chiese: riformare il costume dei fedeli, riclonando

ad essi i pastori: rendere piu libero -il Papato col salvarlo dalla

dominazione di Francia : impedire che all'eminenza della porpora

quasi unicamenle i Francesi fossero levati : ravvicinare nuovamen-

le il supremo pontiflcato al luogo delle sue glorie, per tal modo

crescendogli nerbo e decoro: santifiearlo vie meglio,'collocandolo di

nuovo tra il sangue dei martiri, le venerande reliquie dei testi-

monii della fede ed i gloriosi sepolcri di Pielro e Paolo aposloli:

suscitare in petto al Ponteflce con le nobilissime tradizioni od esem-

pii i nobilissimi pensieri e magnanimi : far si che il Papa si aggi-

rasse sempre in una terra dove tutlo grandeggia airombra del pon-

tificato, dove il Papato, se mi e lecito cosi favellare, si eleva smi-

suralamente ed altinge una forza cho mal si potrebbe raggiunge-

re altrove
; questi furono i frulti della grande opera di Cate-

rina 1.

Torniamo al nostro autore. II quale smanioso comve di avere a

lutti i palli nella Santa un conforto che sullVaghi certe sue brame, se

-oiitxi ii t,& Min.*ti ib oJiiifO'ir-
:

:

^vTli .Jii o'll'iH a ob'vnug it!

v

,(;aioH

1 Lib. V, pag. 230-31.
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ne vale ora ad un intendimenlo assai bizzarro. Imperocche aaiTatoci

eke Caterina al Papa richiede che aogni costo dia pace ne riporta

questo branello di una sua lettera a Gregorio : E quest dimand

per miserieordia . . . . eo/oro che m sono ribelli, voi glf invitiate ad

una santa pace. Oime", babbo
,.
non piu guerra pev qualumque

modo! Consevvando la vostra coseienza, si pud> mier la paee. Po-

scia egli to commenta cosi. Qu^ste parole prevengoflo sapiente-

mente una troppo trita obbiezione che certi uomioi pii colloeati ia

potesta, fanno a chi li consiglia di cedere, scusandosi con cio
,
cho

non lo consente la coseienza, che Tautorila riceYuta in retaggio e' la

devono conservare fedelmente, e a chi suecedera tramandare l.Il

velo dell
1

allusione e piu trasparente ehe un cristallo.

Passiamo in silenzio Y audacia
,
a dir poco, di UB sempliee laico

il quale non arrossisce di levarsi a consigliere pubblico, e non inter-

rogato, del Papa in malcvria di morale
;
o meglio a diretlore della

sua coseienza. La modeslia del signer Tommaseo e avvezza da tem-

po a mortificare alcune colali ritrosie. Qui pero con la petulanza ac-

coppia mirabilmente la leggerezza. Che del detlo di Caterina allora

solo potrebbe, con qualche logica, farsi rapplieazione che egli ne fa,

quando le congiunlure degli uomini pii a cui allude . ibssero a

identiche o uguali a quelle dell
1

Undecimo Gregorio-. Or e egli que-

sto Fandare del fatto ? Forseche la Yergine da Siena mandava eon-

sigli, o piuttosto suppliche, al Yicario di Cristo perche accomodasse

la coseienza con la pace a prezzo di cessioni ? Forsedie gli suggeri-

va che conserverebbe la coseienza col cedere, in* onta di giuramen-

ti solenni, le intere province della Chiesa? col cederle tradendo- la.

fede e le anime dei popoli? col cederle a una fazione perfida, Itcen-

ziosa, miscredente? col cederle ai danni eziandiod'allrilegittiffliSo-

vrani? col cederle in virlu di ragioni ,
ammesse le quali tutto 1'e-

difizio della societa cristiana crollerebbe in rovina'^col cederteadis-

petto del voto unanime di tulti i Yescovi
,
e del fior de

1

fedeli dotti

e indotti sparsi per Torbe catlolico? Eh ouorando signor Tommaseo I

\oi che siete d
1

occhio si perspicace ,
e con le leltere di Caterina
'

IPag. LXII-III.
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cosi domeslico, e tanlo saputo delle istorie, e cbe avele a mente le

convegne di pace fermate di poi Ira Urbano VI e Firenze ; \oi do-

yevate scernere 1' intervallo smisurato che corre Ira i due casi, e ve-

dere a luce di sole che la fervida Mcdialrice, nel passoaddoilo, non

implorava cession! dal Pontefice ma perdoni. E di questi ,
\oi non

ignorale che uno degli uomini pii
a cui fale cenno, e slalo si

generoso donatore, che parecchi amid voslri 1' hanno gridalo a piena

gola un miracolo di clemenza. Da cio dunque apparisce come a la

troppo trila obbiezione che vi figuravale prevenula . sapienlemen-

te dalle parole di una Santa, resli qual era: cioe solubile unica-

inenle conforme sui document'! de' suoi predecessor!, la sciolse quel-

1'altro gran sanlo di Pio V, scomunicando coloro die insinuantes vel

suadentes consigliassero al Romano Pontefice essere piu utile e spe-

dienle per la S. R. Chiesa e per la S. Sede, che in una maniera o in

un' allra cerchi di alienare piu o meno de' suoi dominii 1
;
e confor-

me la sta sciogliendo col falto Y immorlale Pio IX tanto piu eroica-

mente forte in Dio, quanlo piu felloncsca e la tracotanza de' suoi

consiglieri.

Pur no: Calerina ha da risolvere Y obbiezione a ritroso del Papi:

e se ella nol fece in vita, il fara clopo morle. Cosi vuole il suo-Nic-

colo Tommaseo, il quale offrelc percio rl sussidio dcll'ingegno e della

penna. Ed eccola che risponde in allra forma piu calzanle all' ob-

biezione 2. Atlenti; sono tulle sillabc di lei: Potreste dire, SanlQ

Padre: per coscienza io sono tenuto di consercare e racqwstare

quello della Santa Chiesa. Oimc, io confesso bene che eyli e la ve-

rila! Puo essere piu esplicita la risposla? Or se egli e la verita che

il S. Padre c tenuto per coscienza a cosi operare ;
1' obbiezione fa-

mosa, non che disnodarsi, arruffasi malamenle.

1 Quicumque alienalionis huiusmodi Romano Pontifici pro tempore exi-

Mcnti per se, vel alium sen alios, insinuantes vel suadentes, eo ipso senten-

tiam excommunicationis incurrant, a qua nisi nb ipso Pontificc, praetcr-

quam in mortis articulo absolvi nequeant. Pn V. Admonel nos 29 Hart.

1S67. Fu confermata da Urbano VIII, 30 Settembre 1623.

2 Pag. LXVIII.

.Ill- 117 J ireti
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Falso, riplglia tra parentesi il Tommaseo: Che eyli sia la veriia,

Caterina lo confessa con esclamazione di dolore, percbe scorge

Irarsi di qui indegno pretcslo a negare e conculcare la slessa veri-

ta 1. Questo lo dite voi di vostro capo, messer Niccolo; non lo di-

ce la Santa: la quale rompe in quell
1

esclamazione, Dime I per que-

slo die tocca con mano la trista necessila in cui per coscienza era il

Papa, di conservare e racquislare quello delta Santa Chiesa con

Fuso delle armi spiriluali e materiali : il die era a lei
,
siccome al

Ponlefice, condizione molto penosa.

Poi dalo ancora, e non concesso, cbe clla abbia esalato F oime I

per cagione delFabuso die iraaginate voi
,
F abuse della veriia, an-

nienta forse Fessere suo di verita? Nodi fermo: dunque, nullaostan-

ti gli abusi tutti possibili ed impossibili, per aperta prolestazione di

Caterina, rinian vero die il Papa e lenulo per coscienza a conserva-

re e racquistare quel della Chiesa : dunque la forma piu calzan-

te con cui la fate replicare air obbiezione, rincalza ancora piu al

vivo lo scioglimento die nella pralica le lianno data e le stanno

dando quegli uomini pii
di cui parlavate. E noi vi siamo grati

die al suffragio di tanli allri santissimi personaggi ,
i quali d' ogni

eta lianno promulgate: il Papa essere slretlo in coscienza di serbare

e rivendicare i dirilli eziandio temporali della Cbiesa
;
voi abbiate

congiunto ancora queslo non avvertito di S. Caterina da Siena: e

ce 1' abbiate somministrato limpidissimo, in quel die vi sbracciavate

a moslrare T opposite. Allri dica di voi in verso:

un frutto miete

Contrario al seme die net campo ha messo 2
:

noi ridiciamo in prosa ,
cbe mal vostro grade avete resa una bellisr

sima teslinionianza alia verilci.

Sarebbe impresa da non vederne il fine cosi presto, seguire a or-

ma a orma il descritlore nostro in tulli i luogbi dove o stiracchia,

o brultamente falsifica a voglia del suo cervello la santa parola di

1 Ivi.

2 Macchiavello capit. dell
1

Ingratitudine.
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Catorina. Un capitolo sano si chiedcrcbbc a rccare in mostra le slol-

tizie clie esso ha accumulate nel paragrafo XX, cuida per lilolo : //

Gvverno temporale depreli. Per grazia d'esempio egli sosliene che

fa Verginc chiaramenle insegna al Papa, comelesollecitudini del-

la potesla temporale, non che aggiungere al suo minislero liberla e

dignita, lo facciano dipendente dairimpero e dalle passioni degli

uornini capricciose. E in prova porta questo pcriodo di una lelle-

ra di Caterina al S. Padre: Parendovi aver Usogno diprincipi e di

signori, la necessita vi parra che m stringa di fare i pastori a modo

two. D'onde, sillogizzando con le premesse del Tommaseo, si ha da

infcrire che al Pontefice potrebbe sembrare di aver bisogno dei prin-

cipi, presupposlo soltanto che sia principo anch'egli, e non punto se

gli avvemsse di essere all' uno o a piu di quelli soggetto. he ne

pare a voi bttore non dolce di sale? Tulti i callolici si affannano a

mantenere ohe il Papa d^v' essere so\rano, per essere dai sovrani

indipendente: e il signer Tommaseo entra a propugnarc la con-trad-

dittoria, sfoderando per argomento un lesto di Caterina da Siena, H

qualc conferma per appunto cio che egli voleva conlraddire: e cosi

un
1

altra volta

. frutto

Alia semenza sua contrario colse 1. V

Quivi ancora e'ci racconta che Tamorosa Vcrgine scrisse a Papa

Gregorio XI : babbo mio dolce, Cristo in terra, swjuitate quello

dolce Gregorio : cioe il Magno. Poscia fantasticando sopra le ragio-

ni che ebbo la Santa di proporgli a modello qucslo Gregorio anzi

che il Sellimo
;

ella moslra al pontefice romano, dice esso, gli

esempi di un papa italianissimo insieme, e'lontano dall
1

essere prinoi-

pe 2. Or chi consulti quella letlera non si avverra pure in un iota

che fornisca appiglio a quesla ragionc ,
lutta parto imaginoso del

Tommaseo. Conciossiache avanli F inciso allegato, Calerina scri-

ve al Papa del conoscimento di se, dello spegnere I' amor proprio,

1 Macchiavello. 1. c.

2 Lett. 1.
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deircssere qnello vero e buono pastore che se aveste cento migliam

di vile, vi disponiate tutte'a dhrlc per onove di Dio ed amorv delfa

creature.. Meglib: la ragione che essa gF indfba delF avere proposto

quello dolce Gregorio, e questa la quale grammaticalmente e apodo-

si nel periodo di cui Fanzidetto inciso e proiasi : perocche cosi sarfc

possibile a voi come a hi, perocche egU non fu $ altra carne che

voi. Non altrimenti senza dubbio ella potcva scrivere e dtel Seconda

e del Terzo ambedue saoti
;
e anche del Seltimo, benche non fosse

allora canonizzato : ma era piii acconcio esibire in esemplare ad no

Gregorio quel Pdmo, clio fu il Grande nella serie degli ononimi.

E grande si come ponteCce e si come principe ;
rilevandosi dalle

istorie
,
e perfino dalle sue medesime scritture

,
che egli appunto fu

il primo Papa Re di falto
, avvegna che non ancora del titolo insi-

gnito. Giudichi poi il lellore come s'abbia a denominare questa nuo-

va foggia cfr chiosare i tesli che ticne il Tbmmaseo per TI travel la pa-

volai di Caterina.

Insomma per quanto egli abbia sudato a tormentare ogni punto ed

ogni virgola in ogni lettera dcirEroina, con Y intento di farla compa-

rire nemica al potere civile dei Papi, non, gli e sortito. Quindi, a ma-

niera di corollario, dedurremo essere falsita solennissima rimputazlo-

ne di cui Faaitore' aggrava la Santa, apponendole d'aver detto : che

i papi stessi, vedendo il pericolo della spirituale polesia, si privassero-

della terrena 1 . Ouesla
,

si scusi la proprieta del termine, e una

calunnia non giustificata da un solo motto della Yergine (e sfidiamo

il Tonimaseo a citarlo puro e mero) ;
anzi in luculentissimo- contra-

sto con tutta la sua dottrina, d'ella quale gia un saggio buono si e

avuto nella presente rassegna.. La lode di lasciare ai papi il nierito

delF annegazione 2 invitandoli a spogliare la corona di re
,
e lode

che il chiosatore deve serbare per se, e non fame disonore alia San-

ta. L
1

annegazione, caro signer Tonimaseo, non cdnsiste in dissipare

quel d'altri che si abbia in deposito, ma. in. ispropriarsi del suo ad

ossequio di Dio. Un Papa ii quale strappasse alia tiara il regio dia-

;

1 Pag. LXXI.

2Ivi.
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dema e ne fregiasse un ambi/ioso del sccolo, non farebbe gia alto

di annegazione per se, ma di frode alia Chiesa. Mercecche, siccome

hanno prolestato le millc volte i Ponlefici, deU'uffhio e non della

persona e quel diadema, della Chiesa e non dcH'uomo: il quale pe-

ro, nor. essendone altro die depositario, e tenulo per cosdenza di

conservarne e racquistarne i dirilti, conformesentenzia anche presso

voi Catcrina da Siena. E voi miglior senno fareste ad esercilare

Fannega'/ione sollomeltendo il giudizio a quesla sentenza catlolica,

invece di predicare , commendandogli lo spergiuro, al Vicario di

Crislo.

Ma e bisogno di raccogliere le vele. Ci passeremo pertanto ancora

del paragrafo XXII die ha per infestatura Giudizi della Monaca

sni preli e sui frali, e die comincia notificandoci come in giudicare

i sacerdoli, Calerina, a parer suo, avesse la mira a una Chiesa

piu alia del Vaticano, la Chiesa universale nel Verbo di Dio edifi-

caia. Quasi die il Verbo di Dio abbia edificalo in lerra un' altra

Chiesa, e piu catlolica, di quella cui sovrasta visibilmente il Vati-

cano, cioe il Successore di Pielro : e die quindi si possa dare un

corpo piu alto del suo capo. Del resto a chi conferisca questo suo

capriccio col disformamento che egli fa di una germanissima defi-

nizione della Chiesa lolta alia Santa, sara malagevole riputare che

il Tommaseo abbia su tal ptinto lucidissimi i concelli. Imperocche

avendo riferito die ella figura la Chiesa : il corpo universale di tulle

le creature che parteripano il lame della sanla Fede ; aggiunge

die cosi Caterina nella Chiesa abbraccia tulle le anime che per

qual sia modo ricevono pure in parte la fede del vero, pur col bal-

lesimo delPindeterminalo desiderio 1. Col quale commento egli

dapprima inlerpelra a sghimbescio il verbo participare, supponcndo

divisibile formalmen te il lume della sanla fede, che non e. Poi com-

metle ambiguilk grossolana equivocando dal lume della sanla fede

che e sompre e solo sopranaturale, alia fede del vero die puo es-

sere naturale. Per ultimo smorza il lume, valulando per ballesimo

un desiderio indeterminate, di cui nemmeno determina Y oggelto o

1 Pag. CXII.
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la natura. Se qucsto non e intorbidar T acqua chiara, dicaci chi puo

cbe altro sia.

Tanto basli circa il Proemio
,
die e la parle piu originalmenle

nuova di tulta qucsta collezione. Finircmo avvisando clie quanlun-

que lo note posle alle lellere del due presenti volumi siano assai

meno magagnale clie non il menlovato lavoro
;
tuitavia in queste

altresi, \enendo il bel deslro, Y annolatore scocca le sue frecce al

Papalo, alia prelalura, al chcricato ed al potere temporale in ispe-

cialla die par proprio essere il male del cuor'suo. Cosi in una di

quesle, clie egli col'oca solto una tal lellera della Santa al car-

dinale Pietro d'Estaing vescovo d'Oslia
, dopo asserilo clie dal

secolo XVI si comincio a graduare il cardinalalo
;

cbiude , a

proposilo della carica di decano
,
con Tironico epifonema : al

tempo di Caterina almeno la benemerenza non consisteva negli an-

ni clie si era slrascinata la porpora 1. Dove si osservi clie il

sarcasmo e una vera bolla di sapone ;
esscndo noto che il collegio

de
1

cardinali ebbe gradi iin da' primordi suoi
;
e cbe del decano di

esso, cioe del primo per ordine d
1

anzianila tra i Vescovi suburbica-

ri, e menzione sin dal secolo VIII, secondoche ne fanno fede il Plali,

il Bonanni, il Moroni sugl' indizi lasciatici da Anaslasio Biblioleca-

rio. Cosi ivi ancora
, postillando uno scherzo divolo della Vergine

che al medesimo cardinale, il qual era Legato pel Papa, csprimeva

il suo desiderio di vederlo legato nel leyame della carita ; egli ,
il

Tommaseo, nola opporlunissimamenle come cerli legali polreb-

bersi nella storia addilare piu leganli che legali ,
e piu eteganli

che obliganli . Facezia squisilissima, come ognun vede
,
e che

a fabbricarla non ci voleva meno di un raccoglitore di sinenimi !

Che piu? Questa smania indecorosa di punzecchiare tullo che sente

le preminenze eccles'asliche gli si e cosi naturata, che neHo slesso

Avvertimento d'introduzione
, essendogli occorso di nominare per

incidenza il mcllifluo S. Bernardino da Siena, ha voluto corne oc-

caslone di dardeggiare un frizzo
; soggiungendo fra due virgole

che non degno essere prelato 2. La scoperla e preziosa. Fin

1 Vol I, pag. 27. 2 Pag. 14.
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qui si credette il rifiuto del Santo esserc nato da umilta : ilk (epi-

scopi) munus invicta humilitate constantissime reiecit
, s(a scritta

nel Breviario 1
: ma ora in riverenza del Tommaseo converra cre-

dere che rifiulo per albagia.

Qual cosa voglia uscire nei due volurni die seguiranno ,
e che

debbono contenere le leltere di Caterina ai maggiori personaggi

della Chiesa, Iroppo e facile a indovinarsi: ab unyue leonem, Eppure

se air annotatore garbava di ricomporre un libello contro la dignita

temporale della Sede romana, mancavagli forse e arte e stile e pra-

tica da farlo
,
senza insultare allo Spirito, al Cuore, alia Parola di

una serafica Yerginella? Gran colpa e guastare un libro buono: ma

profanarne uno santo e pm che gran colpa, e sacrilegio.

II.

La Teodicea cristiana secondo i Padri delta Chiesa. Saggio filosofi-

co sul trattato De Deo del P. Thomassin dell' oratorio
,
di LIIGI

LESCOEUR dottore in lettere. Prima traduzione dal Francese

Firenze 1859.

Benche TAutore non faccia un semplice epilogo, m,a entri spesso

a discutere con molla saviezza delle relazioni tra la filosofia e il cri-

stianesimo
,
tra la fede e la ragione ;

tuttavia la parte principale di

questo libro si e di presentare come un ristretto del gran trattato

de Deo che forma il secondo volume dei Dommi leologici del P. Tho-

massin. L'Autore dice che dai numerosi scritti di queslo leologo si

saria potuto cavare un corpo compiuto di filosofia. Senonche, atleso

F enorme lavoro che a ci6 fare sarebbe slato mestieri
; egli si e limi-

tato alia sola Teodicea, tanto piu che in essa e come il punto centra-

le di tutta quanta la scienza filosofica.

Dare il sunto di un ristrelto c cosa assai malagevole, per non dire

impossibile ;
ne altrimenti si puo effeltuare che ricordando qualche

idea principale ,
lasciando indietro le altre. Cosi faremo in quesla

1 Breviarium Romanum. 20 Mali, lect. VI.
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rivisla, prirna di esprimere il nostro giudizio sopra lo scopo stesso

deH'opera.

Quel volume del Thomassin tratla di selle punti : I. Delia realta

di Dio; II. Delia sua unita e bonla; III. Di Dio considerate come es-

sere assoluto, verita, bellezza, amore e vita
;
IV. Delia semplicita di-

vina ;
V. Delia sua immensita, imniutabilila ed eternita

;
VI. Delia

visione divina; VII. Delia seienza e della volonla di Dio.

Da buon cartesiano il Thomassin comincia dallo slabilire la teori-

ca delle idee innate per cio die riguarda massimamente la conoscen-

za di Dio. Quindi egli cava principalmente la prova dell
1

esistenza

divina ; subordinando ad essa le altre due prove, psicologica e cos-

mologica, die egli crede essere meno evidenli, e in tanto aver forza,

in quanto suppongono quella prima. Ne contento delle idee innate,

egli ci attribuisce
,
non diversamente dal Malebranche

,
la visione

diretta delle stesse divine ragioni. Anima rationalis, egli dice, q-uum

finitima Deo natura sit, hoc est quum niillam intermediam naturam

aliam paliaiur ; aeternis rationibus connexa est, easque contem-

platur, quum ad eas se convertit. E perciocche non polrebbero di-

rettamente contemplarsi le eterne ragioni della rnente divina, senza

che si vedesse Dio stesso; il Thomassin ci regala altresi cotesla intui-

zione
;
e a tal uopo scopre in noi un senso sublime, che ci fa in certa

guisTtoccare e sentire esso Dio, e che egli distingue col nome di

senso divino. Qusla egli dice essere stata sentenza comune dei filo-

sofi patrizii, cioe dei non plebei, e dei Padri della Chiesa.

Platone e la sua scuola e mollo piu i Neoplatonici esagerarono

grandemenle il concetto di unita, volendo che esso fosse anteriore e

superiore al concetto stesso deir essere. Ma i santi Padri e segnata-

mcnte S. Agostino corressero una tale esagerazione. Secondo quesli

F idea di unita si confonde coir idea della realla
; giacche Tente non

sussiste se non in quanto e uno, e quanto piu ha di essere tanto piu

ha di unita. La somma unila dunque e la somma realta, e questa e

Dio. Quinci il Thomassin vicne ad esaminare la Trinita platonica,

nella quale riluce come un
1

ombra del mislero crisliano. Nel che ci

sembra ch'egli ecceda non poco; giacche giuuge a dire che se gli ,

Ebrei
,
islruiti dai profeli, ebbero il carico di preparare la fede del
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mondo all
1

umanita. di Cristo
,

i filosofi avevano ricevufo da Dio la

missione di preparare la credenza alia sua clignita ; sicche dove pure

abbiano conosciuto i libri sanli seppcro Irarne una conoscenza piu

esatta die gli slessi giudci ,
inlorno al Verbo figliuol di Dio.

Dio e il sommo bene; lo crealure non sono die partecipazioni del-

la bonta, e la loro limitazione e mulabi!i& c indizio chiaro della

esistenza del bene immulabile ed assolulo. II male non e che priva-

zione del bene, e nelle cose fisiche esso trova la sua spiegazione nei

limiti slessi delle crealure, finite e mutabili, e nella provvidenza di-

vina che sa convertire in bene generale tutli i mali particolari.

Piu difficile e la spiegazione del male morale; ma, S. Agostino,

il quale piu acutamenle d'ogni allro tratlo quesla maleria, dimostra

che T origine del male morale e dovula alia liberla difellibile della

volonla creata, e che esso nonche non opporsi ,
si concilia mirabil-

menle colla bonta divina; la quale non poteva non crear libera la

creatura razionale
,

e sa cavare il bene dal male slesso, che quella

commelle.

II primo e piu comprensibile attribute di Dio e Y essere
; ond'egli

stesso si defini a Mose: Qui est; Ego sum qui sum. Da un tale at-

tribulo come da fonte primitive deriva
,
a nostro modo d' intendere,

ogni altra perfezione divina. Perche Dio e Tessere assolulo ed altua-

lissimo, e menle, e verita, e bellezza, e amore, e vita. Non ostante

la troppa deferenza che il Thomassin professa pei Plalonici
;
non sa

temperarsi dal rimproverar loro roscurita e la poca consistenza delle

loro leoriche sopra quesli altributi divini. Coloro che troppo \i ade-

rirono, non andarono esenli dalla laccia di eresia. Teslimonio, non-

che gli Gnoslici, ma Taziano ed Origene.

Dio, consideralo come la stessa verila, racchiude in se le idee eter-

ne delle cose. Da esse ci viene la luce die illumina la nostraintdli-

genza. Ouindi e che noi vediamo le verila create nella verita increa-

ta. Ouesta teorica proposta primamenle da Platone, vuole il Tho-

massin che sia stata condolta al suo perfezionamenlo per opera mas-

simamenle di S. Agoslino. Egli si adopera con ogni sludio a fare di

queslo gran Padre un antesignano del Malebranche; e si scaglia con-

tro T origine delle idee insegnate da S. Tommaso con leggerezza di

conoscenza /e acerbita di stile.
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Le idee delle cose in Dio sono assai piu perfette die le cose slesse^

In conclusione csse sMdenlificano col Verbo divino. Le idee, cosl'

si esprime il Thomassin con en fasi platonica, non sono ragioni qua-

lunque, raa ragioni soslanziali
;
non sono solamenle alii dell' inteP

ligenza divina, ma soslanze e forme di cose sussistenli per se slesse
;

sono defmizioni della volonta divina, cause eflicienli. Nel linguaggio*

ordinario dcgli uomini si dice che avvi piu realta in una casa com-

piuta che nel suo disegno ,
il quale non sussiste che nella mento--

dell
1

architetto. Non e pero lo slesso delle idee divine. Al contrary

esse sono le sostanze, le forme principal'! delle cose, e do che n'c*

prodolto al di fuori non e che Tombra delle soslanze, il simulacra

verisimile delle forme vere. La rassomiglianza delle cose create coF

divini original! e necessariamente impcrfelta e scolorita, ed e ap-'

pun lo quale puo aversi Ira il mutabile e Y immulabile, Ira il tempo-

raneo e Telerno, Ira il corpo e lo spirito. Finalmentc le idee DOIP

sono divise, molliplicate e disperse, ma preesistenti nelF unita e dl-

stinte dalla sola ragione. Infalli Tidea unica dilulte le cose, Fumeo*

esemplare, e il Verbo di Dio .

La parola eTBcc;, idea, in greco signiflca ancora bellezza, e anchor-

in lalino la parola forma parlecipa di queslo doppio signlficato. Dio

per do slesso che e verita. e bellezza
;
anzi e la bellezza per se sus-

sistente
,

di cui non e che parlecipazione quella die ammiriamo

quaggiu sia nei corpi, sia negli spirit!. Ma in questi secondi essar

riluce assai piu vivamente. Che cosa amiamo ed ammiriamo noi y

domanda a se stesso S. Agoslino, in questo santo vecchio consumato

dal tempo, in queslo martirejl cui corpo solcato dalle ballilure non'

offre che membra insanguinale? E forse qua|che bellezza che possa'

colpire gli occhi? No; ma e V incorrullibile bellezza della giusftzia,:

della santila e della virtu
;
bellezza die T occhio . interiore puo sem-*

pre scorgere, e da cui tanto piu e colpito, quanlo e piu puro.

Propriela della bellezza e di far nasqere Y amore. Dio non sola-

mente e amabile, ma e il sommo amore. Giova anclie qui ascoltare*

S. Agoslino. Dio e amore, ed i fedeli si uniranno a lui nelFamore,.

richiamali dai rumori di fuori alle gioie del silenzio. Si, Dio e Tamo-

re. Ma perche andiamo vagando per 1'allezza dci cieli e le profon^

Serie IV, vol. VIII. 22 22 Ottobre 486
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dita deila terra in cerca di colui clie e con noi, se noi vogliamo csser

con lui ? Nessuno dica : io non so cbi araare
;
ehi ama il suo fratello,

amera lo stesso ainore. Percke conosce ancora meglio V amore, pel

quale ama
,
che il suo fratello che ama. Di piu , puo conoscere Dio

meglio che non conosce il suo fralello
;
lo conosce meglio , percke e

piu presente ;
lo conosce meglio, percke gli e piu mtimamente e piu

cerlamenle unilo. Abbracciale in Dio T amore stesso, ed abbracciale

Dio per T amore. E lo stesso amore associa tutti i buoni Angeli e

tulti i servi di Dio pel legame della santila
;
associa essi a noi, e noi

ad essi, e tulti soltomette a se.

L
1

intero quarto libro del volume del Tkomassin e da lui consacra-

to ad esporre la teorica dei filosofi e dei Padri intorno alia semplicita

di Dio. II seguente discorre della sua immulabilila e della sua eler-

nita. Dio e semplice, percke non e corpo, ma puro spirito. Non ba-

sta
;
c puro spirilo eke s' identifica col puro esserc

,
e pero non am-

melte mescolanza di sorte alcuna. Quindi egli e immutabile; giaccke

ogni mutazione si fa pel passaggio dair essere al non essere, dal piu

al meno o viceversa. Dio e onnipresente ;
e quesla sua onnipresenza

si manifesta per la sua azione ; giaccke egli mantiene e conserva

nell' essere lutto il creato. Dio e allresi elerno
;
e T eternita vien de-

finila da Boezio : uua vita senza fine e senza inizio, simultaneamente

posscdula tutta intiera e nella sua pienezza. L
1

clerni'ta esclude ogni

concetto di successione
;
una successione eterna non sarebbe T eter-

nila
;
Y eterno non cambia mai.

Dopo cio il Tkomassin ritorna nel suo sesto libro alia faccenda

della visione diretta di Dio. Egli stabilisce eke ripugna alia bonla

di Dio raver creato Tuomo qual e al presente. Oueslo stalo non

puo essere eke T effelto d
1

un fallo commesso dair uomo. L' uomo

nello stalo primitivo, senza la colpa, avca una visione diDio piu chia-

ra e piu perfella eke non ka oggi. L' uomo fu crealo in uno slalo di

beatitudine naturale
;
ora non kavvi beatiludine, ancke nel puro or-

dine di natura, senza contemplazione e godimenlo di Dio slcsso. Pel

peccalo originale si e perduto un tale stato, ma nondimeno un resi-

duo di quella diretta visione e soprastalo al naufragio, ed esso e eke

costlluisce il lume della nostra ragione.
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Da ultimo tratta della scienza e della \olonta divina. Dio nella

sua eternity ha tutto presente ;
T avvenire e il passato sono per

lui come se in atlo si eseguissero. La premozione fisica inlrodotta

da alcuni teologi per ispiegare la prescienza e la predestinazione

divina e da Thomassin acremente impugnata. Dio concorre agli

atti della nostra liberta
,
anche quando essi tendono al male-, ma

non vi concorre in maniera da determinare invincibilmente la YO-

lonta creata, in modo che Teterno decreto, da cui risulta questo

concorso, sia .in Dio il fondamento della prescienza. Nessuna mo-

zione di Dio, in noi ricevuta, e iirvincibile. La creatura libera puo

volgere al male il movimento che da Dio riceve pel bene. In cio

fare essa e causa deficiente non efficiente
; giacche il male consiste

in una prrvazione non gia in una posizione. Tulto pero ,
checche

avvenga, torna a gloriiicazione di Dio
;

il quale ordina sempre tutte

le cose secondo la sua eterna sapienza o a ricompensa o a gasligo

delle crealure libere.

Quesli sono alcuni piccoli cenni della Teodicea del Thomassin

epilogata con ordine ben inleso e limpidissimo in queslo libro del

sig. Lescoeur
;

e corredala da lui con acuti e giudiziosi commenti.

Noi abbiamo voluto fame una succinta menzione per comodo di quei

lettori che non avessero vedute le opinioni del Thomassin nel pro-

prio fonte. Veniamo ora a dir qualche cosa dello scopo a cui Y Au-

tore del Saggio indirigge questa sua esposizione.

II nostro Autore ha proposlo al suo lavoro un nobilissimo fine
;

quello doe di richiamare le menti alia iilosofia cristiana. II van-

taggio che ne risulla non e solamente specolativo ma altresi pra-

lico. L' esperienza di questi ultimi anni, egli dice con moltQ sen-

no
,

si feconda d
1

insegnamenti ,
ha potuto far comprendere ai phi

indifferent! che i pensamenti umani si dividono colla Provvidenza

il governo del mondo. Agli spiriti attenti essa ha rivelato di phi

che ove i pensamenti dominanti non sono eristiani
,

la societa

oscilla fatalmente tra Tanarchia e il despotismo
1

. Egli osserva

altresi esser questa la ragion principale ehe ha disgustati gli animi

1 Pag. 8.
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della filosofia razionalislica, la quale si va disfacendo sollo de'nostri

occbi. Ma non basla assislere alia cadula d' una filosofia erronea;

bisogna sostituirne un' altra 1
. E questa non puo essere chc la

filosofia crisliana, qual e fiorita nella Chicsa Ji Dio.

Niente polea dirsi con piu saviczza. Ma nel dare il giuslo Iributo

di lode air intenzione del noslro Autore; noi dubitiamo grandemen-

te se a quel nobilissimo fine sia consentaneo il mezzo da lui prescel-

,to. Imperocche la filosofia del Thomassin
,
a cui egli si volge ,

non

i sembra molto opporluna alFuopo ,
sia che si riguardi il suo lalo

Iradizionale, sia si che riguardi il suo lato razionale. Diremo breve-

,mente qualche cosa dell
1

un capo e dell
1

allro.

Allorche si tralta di ristabilire una filosofia veramente crisliana e

pensiero inesallo il volgersi unicamente ai Padri
,
facendo divorzio

dalla grancle epoca dei Doltori scolaslici
;
ed e pensiero in niuna

.guisa accettabile il porsi in opposizione con essi. Nei Padri non si tro-

va che il primo abbozzo di questa grande opera, la quale nelle ma-

<ai degli Scolastici fu condotta al suo vero perfezionamenlo. I Padri

,presero, e vero, le dollrine dei precedent filosofi pagani, e gitlandole

.quasi in una forma, nella dotlrina evangelica, colla polcnte forza del

;loro gcnio ne fecero uscire una filosofia crisliana. Ma questo non fu

,che il primo gello; il quale avea meslieri d' essere uiteriormenle la-

.voralo e limalo per condursi cosl alia sua convenevole forma e figu-

ra. A cio si accinsero i Doltori scolaslici, i quali raccogliendo dalle

-opere de' Padri, e massimamenie di S. Agoslino, glisparsi elementi

.pervennero a coslruire un bene iuteso sislema filosofico die armo-

_nizzasse pienamenle colla fedo, e per la sodozza delle dollrine, per

T acume delle vedule, per Tardilezza delle specolazioni, per la prc-

cisione del linguaggio soddisfaccsse allresl ai bisogni della ragione.

rGli Scolaslici sono, in cerla guisa, rispello ai Padri, quello che fu Ari-

.stolile rispello a Plaloae. Gia Cicerone avea osservato che il fondo

della dollrina dell'uno era loslesso che quello della dollrina delPal-

tro. La medesima osservazione fa S. Agosliuo ;
il quale aflerma che

.sebbene gr impcrili e meno accorli credono passare un gran divario

ir !f%orib

1 Pag. 4.
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tra gV insegnamenti di quei due sommi savii cleir antichila
;
nondi-

meno i piii diligonti indagatori e perspicaci vi trovano un grande

accordo. Aristotile rilenne i principii fondamenlali del suo 'maestro,

rigetlandone sollanto alcune parli false e non connesse con quelli.

La sua differenza da Platone propriamenle consisle in quisle), che

ridusse a forma e linguaggio scicntifico, do che quegli avca propo-

sto in forma e dicitura piullosto poetica; ed applico quei principii a

ttitle le parti dello scibile umano, cavandone un compiuto sislema

filosofico.

In modo analogo e da parlare degli Scolaslici a rispetlo dei Pa-

dri. S. Anselmo, Pietro Lombardo, Alberto Magno ,
Alessandro

d'Ales, S. Tommaso d' Aquino, S. Bonavenlura, Suarez
,
ed altri

di simil valore
,
non sono che continuatori dei Paclri. Ma conlinua-

tori che poterono giovarsi delle posteriori definizioni dolla Chiesa

nello schiarimcnto e neir applicazione dei dommi
;
oltre alia virlu del

proprio ingegno e delle profonde ed aculissime loro speculazioni. Cio

che i Padri aveano detto sparsamente, e bene spesso appena accenna-

to, e talvolta con linguaggio non del tutlo esalto, gli Scolaslici raccol-

seroin un sol corpo, ampliarono sollo tulti gli aspelti della scienza.

e ridussero a rigore di linguaggio filosofico. Onde abbandonare

gli Scolastici
, per volgersi ai soli Padri

,
e lo stesso che se nello

studio della pittura si lasciasse indietro Raffaello e gli altri che

gli tennero dielro per volgersi unicamente ai dipinti di Giollo e

del B. Angelo o al piii del Perugino.

Ma meno male
,

se la filosofia del Thomassin
,
a cui ci richia-

ma TAutore fosse imperfetta dal lato tradizionale. II peggio e che

essa e riprensibile dal lalo altresi razionale. Imperocche essa guasta

il concetto della filosofia patrislica rappresenlandocela come impre-

gnata di cartesianismo nella sua forma piu pericolosa ,
cioe nella

forma malebranchiana. Noi dimostreremo in apposilo arlicolo, to-

stoche il tempo eel perrneltera, quanto sia lontana dalla menle dei

Padri Tipolesi delle idee innate e mollo piu quella della visione

diretta di Dio. Ma ognuno puo trarne baslevole congellura dal ve-

dere che gli stessi lesti, scelti con tanta cura dal Thomassin, sono

lontanissimi dal provare T assunto suo. Imperocche quelli che dalui
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son riputati piii
1

dccrctorii, non dicono allro in soslanza se non che \&

nostre conoscenze procedono dalla sapicnza clivina, clic Iddio riluce-

al nostro intelletto, ed immette nel nostro spirito i raggi del suo splen-

dore. Ma la quislione non e questa; giacche cio si ammette da

lulti. La quislione e se la noslra coooscenza precede dalla sapien-'

za divina come da oggetto intuito
,

o come da causa effettiva ed

esemplare ;
se Iddio riluce al noslro intellello per visione imme-

diata, o per manifestazione che di se fa mediante Y universo
;
se

i raggi die vibra in noi sieno il suo slesso lume increaio o ua

lume crealo che di quello sia parlecipata simiglianza. Ora i Pa-

dri inlendono la cosa in questo secondo sense. La frasc slcssa di

S. Cirillo che e riputata dal Thomassin una delle piu perenlorie .,

10 dice abbastanza: Illuminal igilnir Films creative. II Verbo eterao

cMllumina, ma per via di creazione
,
non di visione. G'illumina

ereando in noi il lume della ragione, e creando nelle cose Fimpron-

ta de' suoi archelipi eterni. II Thomassin spiega i Padri in senso

tulto contrario torcendoli al mislicismo alessandrino e airontolo-

gismo malebranchiano. Quand'anche adunque per ristabilire una

filosofia veramenle crisliana
,
bastasse rieorrere ai Padri

,
senza*

tener conto dcgli Scolastici
;
non converrebbe mai cercar la genui-

na intelligenza della filosofia patrislica nelle opere del Thomassin.

11 nostro Autore adunque proponendo un ottimo iine
, suggerisce

un mezzo che non sappiamo approvare.

Ma quale e la cagione di queslo suo sbaglio? A quel che ci

sembra
,

la cagione ne e una poco giusta idea della filosofia sco-

lastica
,
e k debolezza comune a molti Franccsi di non sapersi

indurre a disdire Cartesio. Egli opina che la rivolmione filosofica

del secolo XVII non abbia fatto altro che dare una nuova forma

all' antico dommatismo della scuola 1. Ora la bisogna va molto al-

trimcnti
; perciocche il rivolgimento filosofico

,
di cui si parla ,

in-

tese di rovesciare dalle fondamenla la filosofia scolastica in falto sia

di metodo sia di dottrina. Noi non possiamo in una semplice ri vi-

sta moslrare la verita di questa nostra proposizione ;
ma. chi hft

odo>
f n^vi!fi'j{{'i

n

li;1) 6T1/M sJ*t!,i

'

(w ]\km f
Ho! iw.ote ir;i MI(-) -viob
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tenulo dietro ai nostri articoli filosofici, dettati fin qui, ne ravvisera la

giustezza, Non temiamo quindi di affermare die una miglior cogni-

zione di causa avrebbe falto ravvisare alFAutore nclla iMosofia sc0-

laslica T opera da lui delta di vila e di gmndezza, in cui lo spirito

umano proyredisce costruendOj e nelia filosofia del secolo XVII

t'iftizio deir^poca di decadenza in cui lo spirito umano e fecondo

per la decomposizione e per l& sfacimento. II suo amore poi per

Cartesio lo fa uscire in lodi sperticate del medesimo, nell' alto stesso

che il stio buon senso gliene rivela pecche gravissimc. Egli dice

espressanaente eke a Cartesio manco la conoscenza profonda o

piuttosto il rispetto alia grande tradizione filosofica ed anche cri-

^tiana
,
e che esso esagerando T indipendeaza del pensiero indi-

Tiduale trascuro un punlo d
1

appoggio essenziale ad ogni scienza u-

mana
,

la tradizione e il seso <x>rnune
;
e volendo tutto trarre da

se stesso, senz'altno sindacato che qucllo della sua ragione, diede

un'pericoloso esempio ai suoi successor! e prepare senza volerlo

^quella g^ran gucrra die poco dopo si suscilo, contro ogni buon senso

ed ognigiustizia., tra la filosofia e lareligioae rivelala 1. Egli ricorda

in tal proposilo lo giuslc apprensiomi di Bossuet allorche scriveva a un

disoepolo del Malebranche : Veggo . . . una gran lolla prepararsi con-

4ro la Chiesa sotto il nome di filosofia cartesiatia. Veggo nascere dal

suo seno e dai suoi pdncipii ,
*i mio avviso malamente intesi , piu

d'una cresia e preveggo che le conseguenze ch si trarranno contro

i-dommi che i. nostri Padri hanno creduto, la renderanno odiosa e

faranno perdere alia Chiesa tutto il frutlo che se .ne poteva sperare

per ristabilire nello spirito dei filosofi la certezza della readta <livina

* dell
1

immortaliia dell
1

aniraa. .Da questi siessi principid, malamente

inlesi, un altro .grave Lnconveniente guadagna sensibilmente terreno

negli spiriti. Perche sotlo prelesto che non bisogna ammettere ^se

non cio che chiaramente sMntende (che ridotto ne
1

suoi limit], e ve-

rissimo) ciascuno si prende la liberla di-dire : inteudo questo e non

intendo quello, e sopra questo solo fondamento si approva o si riget-

ia tulto cio che si \
7uolc

,
senza considerare che oltre all' idee jckiare

1 Pag. 9.
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e distinle ve ne sono delle confuse e dclle general! die non lascia-

no di racchiudere verita tanto essenziali, che negate, tutlo andreb-

be a soqquadro 1. L'Autore sosliene die Bossuet e Fenelon sono

stall Cartesiani
,
ma rivolgendo al bene ed al vero tutlo cib che

poleva dar luogo a furiesti errori; sicche essi si sono taholta ve-

duti con questa mira nobilmente inconseguenli moslrarsi pin fedeli

alia verita che alia loyica e nascondere a loro stessi le conclusions

erronee contenute nelle azzardose premesse.

Veramenle a noi pare non potersi definire piu radicalmente rea

una filosotia
,
che dicendo doversi per essa mancare alia logica

per esser fedele alia verita. Nondimeno T Autore nelf alto stesso

che fa del Cartesianismo una ccnsura si giusta aflerma che il me-

lodo di Cartesio nella sua novita era un rilorno ad una filosofia piu

antica nella Chiesa che non la slessa Scolaslica e nello stesso tempo

piu propria al suo spirito
2

;
e che il piu bel titolo della gloria

di Cai tesio si e d
1

aver dissipate le nubi che il lungo dominio delle

formole scolasliche e dei raziocinii aslratti sembrava aver addensato

allorno la coscienza urnana e di aver messo in chiaro le vere basi di

ogni certezza, di ogni filosofia, come di lutla la fede 3
. Non polea

al cerlo farsi panegirico piu esaltato. Come esso possa ammellersi,

slante le criliche riportate piu sopra, noi non cerchiamo. Solamente

ci limiteremo a notare che una filosofia la quale metteva in chiaro

le vere basi di tutla la fede e che era piu propria allo spirito

della Chiesa che non la scolastica , avrebbe pur meritato da essa

Chiesa
(
la quale dee certamente intendersi di do che e conforme al

suo spirilo e che pur tanli encpmii avea fatti della scolaslica) avreb-

be pur meritato, diciamo, da lei alcuna lode. Ora noi non troviamd

fin qui altra lode falta alia filosofia di Cartesio dalla Chiesa, tranne

quella di averla annoverata nell
1

Indice dei libri da lei riprovali.

1 BOSSUET t. X, p. 110 ed. Levevre.

2 Pag. 11.

3 Pag. 8.
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della romana Universita, gia professore di eloquenza e di filosofia mo-

rale nel Collegio Urbano di Propaganda Fide ecc. Roma tip. Salmucd

4860. Opusc. in 8. pice, dipag. 40.

Questa viterella, scritta con unalimpidez- za, e venuta a Roma, vive nascosta in un

7a, ingenuita ed eleganza di stile che ritrae vicoletto dei Monti, tutta in Dio : muora

dai Greci, c piena d'un sentimento cristiano consumata dalle fiamme di carita, RC il mon-

che t'innamora. Una contadinella, che vive do se n'avvede; ina essa comp il Deato La-

solitaria nel suo casolare, ignota al mondo, hre, che la precedette nclle stesse coutrade

pura e accesa di Dio come un angelo, pie- dei Monti, ora esultcra, lo speriamo, nel

tosa verso i poverelli. coi quali divide il suo seno dell' infinito Amore. Boma offre-ed of-

pan nero ed essa digiuna fra Ic incessanti ferira sempre di queste preziose marghe-

fatiche d'una vita servile, ecco la Giulia Na- rite che adornano la fronte dello Sposo ce-

poleoni. Niuno la conosce, niuno 1' apprez- leste.

BALDRAND Ab. BARTOLOMEO - L'anima interiore, o coudotta -spirituale

nellc vie di Dio, deli'Abate Bartolomeo Baudraod. Torino 4860. Tipo-

gmfia dir. da P. De Agostini Via della,Zecca,, 3-casa Birago. 'Un vol.

in 4 2. dipag. 200, che forma la dispensa 4 5.a anno XI della Collezione

di buoni libri a favore della Religione cattolica..^:,!:

BUSAEUS IOANNES S. I. Enchiridion piarum meditationum in Domini-

cas ac festa totius anni
,
nee non quadragesimae , quatuor temporum

aliasque praecipuas ferias
;
item de Christ! vita ac passione etc. Auctore

loanne Busaeo S. I. multis meditationibus auctum studio P. A. C. M.

Taurini ex typis Hyacinthi Marietti typographi bibliopolaeMDCCCLX.
Un vol. in 8. pice, di pag.
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COLOMME P. SEBASTIANO La vita cristiana, o principii della Saprenza

proposli alia gioventu, del P. Sebastianc Golomme Barnabita. Versione

da I fraucese. Torino I860. Tip. dir. da P. De Agostini Via della Zecca,

23, casa Birago. Un vol. in 4%.* di pag. 484, che forma la dispen-

sa 16." delFanno XI delle Collezione di buoni libri a favore della Reli-

gione caltoiica.

CONCORDANTIAE BIBLIORUM SACRORUM Prato, tip. Giachetli, a spe-

se di G. Maryhieri. Vol. in 4. a Ire colonne , fascicoli ,30 e 51 da

pag. 4 461 a pag. 4740, che giunge alia parola QUIMUS.
COPPI A. AnuaH dMtalia dal 1750 compilali da A. Coppi. Tomo IX

(1846.47) di pag. 280. Tomo X (1818) di pag. 816. Fire.ize tipografia

.
Galilnana 4859-60.

Dell' impress cui si e dedicato 1' cgregio che non conforti di prove e document!. Den

signor Abate Coppi, di coutinuare gli Annali e veru die lalvolta cita autori c monuiueiiti

del Muratori sino ai di nostri
, parlaimuo il cm credilo c scarso assai. Ma spcsso <jue-

aiiuuii/.iaiulo i suoi priini otto voluiui \. Im- ste cilazioni sono valevoli pel caso partico-

portanza e rarrito pari agli altri hiinno que- lare in cui confrrniazione le allqja.

sli due, che comprendono avvcnimenti fre- Chi non ha pratica della sonnna difficol-

schissimi e col!rg,ti con quelli che ci si di- ta che is giudicere dei fatti e dcjjli aomirii

spiegano ora diunanzi
;ij!i

occhi. Noi, dopo conliMiporanei, accuscra forse I'annalista di

csainiiiatili con altcnlo anitno, ahhiam vc- sovcrchia rilenutczza e quasi di aridita nel

Juto che I'Autore ha schivati con leale de- sentenziare. Ma, iltteehe e prudcnza aste-

slcrila jjli scojjli in cui urtano per ordina- ncrsi da giudizi rit-isi quando si tratla di

rii) nuilti scrittori di fatli sincroni. Non ha cose moderne o n<m chiare sullidei temcute;

panto violate !e due Icg^i sustanziali dello e
te{jj;e

i'ziandio del compilatnre di Annali

storico, cho sono secondo Ttillio : ne quid riferire i succcssi, c non ingnlfarsi in trop-

falsi dicere au'lcat, e ne quid veri non pc consichnizioni che speltano piuttosto ai

an leal. Ne a parer noslro
jjli

si puo rajjio- coniponilori di storie. A renderc piu grata

ncvoluienle apporre vcrunu delle ecci'zioni, la lezionc di quosli libri, manca soltunto

dal niedesimo chiaiuatc suspicio gratiac e uno stile a'quarto piu colto, SI qi ale iion

suspicio simultatis. V intreccio della nar- isceina pregio rua il cresce a queslo ge-

razione e ordinato, semplicc cd iutcro quan- ncrc di scritture.

to la hrcvita il comporta. Nicnte asserisce

DEL ROSSO Prof. FEDERICO -

Saggio di Dirilto privalo romano attuale.

Indice Generale. Pisa lipogr. di Lorenzo Citi 4860. Un fasc. in 8. di

pag. 74.

DE V1T VLNGENZO Totius lalinalis Lexicon , opera et studio Aegidii

ForceUini , Seminarii Patavini alumni
, lucubratum ,

et in hac editione

novo ordine digestum , amplissime auctum atque emendatum : adiecto

insuper, altera qu^si parte, onomaslico lotius lalinitatis; cura et studio

doct. Vincentii De-Vit
,
olim alumni ac Professoris eiusdem Seminarii.

Lexici Forcelliniani Pars altera, Tom. I. Distributio II. Praliapud Al-

bergheltum et Soc. in typographic^ Aldina MDCCCLX. Un fasc. in * da,

pag. 84 a pag. 460, che termina colla parola AGATHEMEB.

^ Seconda Serie Vol. X, pag. 86, ts.
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FABI MONTANI Elogio storico del Cardinale Chiarissimo Falconieri Mil-

lini, Arcivescovo di Ravenna, scritto da Monsig. Francesco de'Gonli Fabi

M .ntani. Roma, tip. delle Belle Arti i860.

Le insigui virtu di quell' cscmplarissimo timento dell' amore e delta vencrazione cbe

Pastorc cue Fa il Card. Falconieri, sono in a tutti, quanli il conobbero, inspirava ilde-

questo elogio vivainentc Iimicggiate con raol- fun to Porporato.

ta naturalezza d' eloquio e con grande sen-

FRANCIOTTI Yen. P. CESARE Osservazioni del Yen. P. Cesare Fran-

ciotti della Congregazione della Madre di Dio intorno ai sacri misteri

e feste delfanno che contengonsi nelle quattro parti delle meditazioni

da lui composte sopra i Vangeli ; correlte, illustrate e notabilmente ac-

cresciute dal P.Federico Serafbi della medesima Gongregazione. Opera
dedicata a S. E. Rilia Mons. Giulio Arrigoni Arcivescovo di Lucca. Lueca

tip. di F. Baroni i860. Un vol. in 8. pice, dipag. 830.

GATTI GIUSEPPE Principal'! fatti della Storia Sacra, dichiarati ad uso

degli irisegiianti da Giuseppe Gatti
,
Canonico Teologo Professore di

Sacra Sciiitura. Operetta deltata a commento dei Cento Racconti di

Storia Sacra approv.iti per le scuole elemental del Regno. Torino,

tip. scolastica di Seb. Franco e figli e C. i860. Un vol. in 8. pice, di

pag. 443.

II cli. Can. Gatti, gia nolo all'ltalia per ribattore i sofisini onde si anna 1'increda-

dotte scritlure tuoloirichu e poluiniclie, fi
jce lita,

die li fa pericolosi inverniciandoli d'u-

col presente libro nn'npcra utilissima, per- na tiuta di falsa filosoiia ru!>ala da tralta-

ciocche volta ad i .npedire i danni gravis- telli supcriicialissimi di geologia e cosmo-"

si mi cbc sog'iimo dcrivare da programme gonia, o da libercoti dell'empicta Volteria-

di cose religiose da inseguarsi per ordine na. II libro e scrilto con islile schictt'j e

di un Govorno per maestri scelti da autori- con lingua piultosto accuratu e tcrsa, o do-

ta laiche e senza veruna dipeiulenza dal ve r.e viene il destro
,

vi si trovano 'nine-

magisterio santo e sicuro dc!!a Cliiesa. I fall! stati dall'Aulore buoni consigli e precetti

succiatamentc esposti dal Galti a commento moraii cbo sgorgano naturalmento dalla sa-

dei Cento Racconli approval! per le scuole stanza del fatlo
,

e perci6 meglio s' impri-
elemeatari

,
sono sessanta tratti dall'Aiitico mono nell'animo. Di cbc ci cohjjratuliaino

Testaaiento, e quaranta dal Nuovo. Senza col cb. Teologo Gatti
,

si Lencmerito dn
larvi pontpa di crudizione o di polciuica ,

buoni sludii per varii allri ca^i.

vi si tocca sobriamcntc quanto occorre a

GIORGINI GAETANO -- Sulla insalubrita delFaria delle maremme e su>

mezzi di toglierla, Memorie tre del Com. Gaetano Giorgini, uim dei XL
della Societa italiana delle Scienze, e Direttore generate delle acque ecc.

Firenze } tipografia delle Murate. 4859. Opuscolo in 8. grande' di

pag. 80.

GRAVINA E BELUGA Giornale di giurisprudenza teorica e pralica.

Roma, tipografia piazza Rondanini n. 47. i860. Vol. I, fascicolo I di

pag. 442.

Va innanzi a questo primo fascicolo una compito della legislazione Giustinianca
,
e

breve e sugosa prefazione del sig. Aniceto 1'opera benefica della Cbicsa cbe col cristia-

Contini per cbiarire lo scopo a cui inten- neggiaria satisfece alle esigenze deila vera

dono i compilatori dell'annunziato Giornale civilta
,

tocca dei vantaggi the provenncro
di giurisprudenza. Accennato in prinia il all'Europa dal gius canonico ricevuto da pr
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tutto come Icgge oLbligatoria e correttoria inoltre presso noi sovrabbondano uomini dot-

del gius comune. Mostra quiudi conic tra tissimi nella scienza del TestO ed in tutte

nli effi-tti dclla riroluzione francese^ allar- quelle discipline clie si rifcriscono alia co-

natosi poi a tutto il mondo civile, crollassc gni/ione dell'antichila e sua storia . Pro-

1'impcrio universalc del gius comune, e sot- pone quindi il Contiui il mctodo e 1'incess*

tentrasso quello speciale dei Codici , sonza dell'opera impresa e ne ragiona la conve-

pero chc si creasse una nuova scienra. In nien/a.

questa condizione di cose reputammo oppor- La contencnza poi di qucsto primo fasci-

tuno un gioruale, che iulendesse a ravvivarc colo e la scguenU
1

. Giurisprudenza foren-

in Italia lo studio del gius civile nella sua sc : Del diritto di edificarc e dcgli impd-

fonte ed a svilupparlo nella pratica 5
cere- dimcnti provenienti dai vicini. Partc -I.*

demmo non potesse siffatto giornalc altrove Capo 4.
; Giurisprudcnza storica. Delia

riuscir nieglio ehe a Roma, perche qui piii lex rcgia de impcrio riconlala nel corpo

che altrovc c vigente la giurisprudensa ro- del diritto
; Giurisprudcnza tcslualc : \.*

mane, base di ogni altra; ed e viva la ca- Do' patti succcssorii
,

articolo primo. 2.

nonira, chc e 1'clemento cristiano corretto- Delia moneta e sue fuozioni nci paga-

rio del pagano e dell'etcrodosso
;

e perche nicnti.

HUGUET P. A. M. Potere di S. Giusteppe, ossia Esercizii di pieta e nuo-

ve meditazioni per onorare S. Giuseppe in ciascheduna delle sue feste,

nel mese di Marzo e in tutti i mercoldi dell'anno
;
con raolte preghie-

re, pratiche divoti ed esempii. Del P. A.M. Huguet Marista, autore

delle Glorie e Virtu di S. Giuseppe ecc. Prima Iraduzione dal francese,

da Giuseppina Pellico. Milano , tip. e lib. Arcivescovile , Ditto, Boniardi

Pogliani di E. Besozzi ; Torino, presso Giacinto Marietli 4860. Un vol.

in 8. pice, di pay. 552.

LETTURE CATTOLICHE L'Eremita di Hyeres, piccola citta nella Pro-

venza. Roma, nella tipogr. Forense, in Via della Stamperia n. 4. 1860.

Un vol. in 42.* dipag. 418, che forma il fasc. XXIII delta prcgevolc

Collezione di Letture Cattoliche.

- La forza della buona educazione. Fasc. XXIV della predetta Gollezione,

dipag. 404.

MARIN P. MICHELANGELO Virginia ovvero laVergine cristiana ecc. ecc.

del M. R. Padre Michelangelo Marin, religiose Minimo. Volume primo.

Torino 4860. Tip. dir. da P. DC Agostini ,
Via della Zecca

, 25, casa

Birago. Un vol. in 42. di pag. 360, che forma le dispense 47 e 48 della

Collezione di buoni libri a favore della Religione cattolica.

MURENA SALVATORE Lezioni di Diritto araministrativo per Salvatore

Murena
, Regio professore del Diritto medesimo ecc. ecc. Napoli dalla

stamperia reale 4860. Due fasc. in 4.", dipag. 452.

NICOLAS AUGUSTO La Vergine Maria vivente nella Chiesa. Nuovi stu-

dii filosofici sul Cristianesimo, di Augusto Nicolas. Nuova edizione rive-

duta e corretta, approvata dairAutore. Milwo, tipografia e libreria Ar-

civescovile Dilta Boniardi Pogliani di E. Besozzi 4860. Due vol. in 8.

dipag. 358 e 496.

REGNAULT P. A. Le armi del cattolico
,
ossieno prove filosofiche del

cattolicismo. Opera deirAbate P. A. Regnault, versione del Prof. Ab.

Giuseppe Teglio. Milano , tipografia e libreria Arcivescovilc
,
Ditta Bo-

'

niardi-Pogliani di E. Besozzi; Torino presso Giacinlv Marie tti 4860.
Due vol. in 46.* dipag. 245 c 450.
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RENDU MONS. LTJIGI II Prete catlolico. Pastorale di Monsignor Luigi
Rendu Vescovo di Annecy con alcuni document! ed opuscoletti. Torino,

tip. dir. da P. De Agostini, Via delta Zecca, 23, casa Bira-go 1860. Un
vol. in 12. di pag. 133, che e la dispensa 44 a dell'anno XI delta Col-

lezione di buoni libri a favore della Keligione cattolica.

Oltre alia eccellente Pastorale di Mons.

Rendu sopra i doveri del Sacerdote, contie-

ne questo volumetto il dotto ed eloquentis-

simo Mandamento di Mons. Luigi F. Pie

Vescovo di Poitiers a' suoi diocesani nel co-

muaicare 1' Enciclica di S. S. Pio Papa IX

del 49 Gennaio 4860
; quindi le Letterc

Apostoliche del SS. nostro Signore Pio Pa-

pa IX, colle quali s'infligge la pena di Seo-

munica Slaggiore agli invasori ed usurpa-
tori di alcune province dello Stato Ponti-

ficio. Da ultimo viene un sugoso e popolarc

catcchismo sopra la Scomunica
,

in cni se

ne determina la natura, gli effetti, P uso

fattone da Santissimi Pontcfici per difende-

re le ragioni temporal! della Santa Sede.

RIPANDELLI CARLO Ritratti poetici dei Roman! Pontefici
,
corredati di

note storico-critiche, di Carlo Ripandelli. Roma, stabilimenlo tipogr.Au~

relj e C. Piazza Borghese, n. 89. 4860, fascicoli 4. e 5. da pag. 241
a pag. 400, in 8.

ROHRBACHER Storia universale della Chiesa cattolica
,

dell' Abate
Rohrbacher. Prima traduzione italiana sulla terza edizione

, contenente

moltissime correzioni
,
variazioni ed aggiunte dell'Autore

,
in seguito

agli appunti fatti alle due precedent! edizioni della sua opera. Volume
sesto di pag. 824, formato dalle dispense 16. a, 4 7.a e 18.a; e fasc. 1 .*

del volume settimo, di pag. 288. Torino per Giacinto Marielti, tipografo
libraio 1860. II volume sesto forma pure le dispense IV, V e VI di que-
sta pubblicazione fatta dalla Biblioteca Ecclesiastica.

SANGUINETTI PIETRO -- Florae romanae prodromus alter, exhibens

plantas circa Romam in cisapenninis pontificiae Ditionis provinces et

in Picaeno sponte venientes, auctore Petro Sanguinetti, in romana stu

diorum Universitate Botanices professore. Romae ex typographaeo Bo-
narum Artium MDCCCLV.

certamente alia solerzia e diligenza del prof.

Sanguinettij cbe con questo bel saggio onora

ta cattedra da lui tenuta in qucsta Romana

Universita.

La parte gia stampata di questa labor! osa

raccolta della Flora romana, contenuta in 476

pagine in 4, classified e descrive non me-

no di 4254 piantc diverse. I cultori di qne-
sta parte degli stndii natural! plaudiranno

SAl ZET PAOLO Doveri dell
1

Europa verso Roma. Estratto deH'opera
Roma al cospetto dell' Europa del sig. Paolo Sauzet. Versione dal'fr'an-

cese. Roma 1860. Opusc. in 8,'dipag. 64.

La bell'opera del sig. Sauzet, Roma al

cospetto dell'Europa, uscita da poco tempo
in Parigi coi tipi del Lecoffre, fu accolta con

tal favore, che in breve la edizione fu esau-

rita
,

e 1'Autore dovette fame uua seconds

a cni mando inaanzi qualcbe nuovo cap! to -

lo rilevantissimo per le attinenze cbe ha coi

fatti correnti. Per satisfare al desiderio che

ne fu desto in molti dalle todi con cui ne

parlo teste la Civiliet CtiMblica
(
vol. VII.

pag. 67 ) fu volto iu italiano 1' ultimo oape
di questa bellissima opera, aggiungendovi

alcune note atte a chiarire ineglio i fatti e

gli argomenti addotti dall' ill us t re Scrittore.

questa e la contenenza del fascicolo qui
annunziato. -
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SILORATA PIETRO BERNABO I libri poetici della Sacra Bibbia, versio-

ne del professore Pietro Bernabo Silarata, socio della R. Accademia

delle Scienze di Torino (seconda serie). AA/J, coi tipi del fratclli Paglieri.

Vol. 1. dispensa 5., da pug. 225 a pag. 256 in 8

SPADA FRANCESCO (romano) Ottava Rima Un Sog;io, ossia La slraor-

dinnria Pompa trionfale oude fu solenmzzato il giorno VIII Settembre

MDCCCXLVI. Roma, lip. delle Belle Arti I860.

I,a vena poctica clell'Autore tra gli altri straro la prima tlellc duo Epigrafi ch'egli

|>regi
clie la rcnilono cara a' Romani, ha que- mando innan/i al Sonelto stesso. uico-

{<) sinijnlarissimo th'e sempre rivo'ta a cc- SOSCENZA GLOUIA E RBINKDIZIONE A QUEI

Jebrare soggetti nobili, sacri c pietnsi. Que- FROIM CUB VENLTI GE^EUOSAMENTB A DI-

ste Ottave son belle, ma bcllissimu ci c pa- FE3DEUE I SACROSAMI DIK1T1I E LA LI-

ruto un Sonctto che in quest! j;ii)rni lo Spa- IfEKTA DELLA UOMA\A CHIESA I\ PIO IX

Ja stosso ha pubblicato intitolato : La Ve- AUniiRAliONO DI POTER LAVAI'.E COL PHO-

dora di Giorgio Pimodan alia onorata c pnioSANGUE LE COYTAMIIUZIOM D' ITALIA

cara memoria di tanto Eroe. Dalle nostre E COMBATTENDO iis FATTI DA EROI si

consuetudini noil ci c consentito tli recarlo I'ECEIJO ESEJHPU) AL MONDO DI UELIGIONE

<jui per disteso
j

ci contcntercmo di rcgi- UI GlL'STlZlA Di ONOHB.

TONINI P. GABRIELLO Istituzioni di teologia morale, ossia breve e fa-

cile metodo per apprendere le necessarie cognlzioni di essa, e con pan
facilita richiamarle alia memoria. Opera del M. R. Padre Raffaello da

Brandeglio, ricompilata ,
accresciuta e corretta dal P. Gabriello Tonini

Min. Oss. Prato, tipografia di G. Pontecchi 4859. Un volume in 8. di

pag. 620.

VALLAURIUS THOMAS Epitome historiae romanae ab Urbc condila ad

Odoacrem, in usum studiosorum concinnavit Thomas Vallaurius. Accedit

lexicon lalino-italicum. Angnslae Taurinorum ex officina rcgia. An

MDCCCLX. Un vol. in 8. di pag. 255.

II nome del ch. Vallauri, aulore clclla
ni't'jjli

non imprcnd<; a rifaro il gia falto* Sc-

prosento opera, ci ilispcnsa dal dime punto puc poscia 1' Epitome diviso in seltc libri,

nulla quanto al mcrilo dell'uurca lutinita oil chu toccano i punti principal! della^Sti.ria

al candorc di lingua die e uno dei pregi, di Roma duli'aimo I 179 avanli G. C., e 429

.omle si racroiuainlano di
pi-r

se le scridure prima dull' epoca asscgnnta alia Ibnila/ionc

!cl valente Ictteralo. Quauto alia conteneuza della citta slessa; iino all'anno 558 dell'cra

del libro, havvi in prima una pnTa/ione cristiana. Un lessico lalino italiano, di pag.

dell' A u tore in cui spiega il suo infcnlo, da 91 a due colorine, tompii- qursto elegante ed

ragione del divario cbe passa tra qursta o- utile vnlumctto, onde cos'i i giovani posson*

pcretta e quella del Lhomond DC tin's il- attingcre e sufficientc notizia delle cose ro-

lustribus Urbif Romae; onde apparisce co- ma no antiche, e gusto di squisita latinitii.

VERCELLONE D. CARLO La tradizionc e la Bibbia. Dissertazione letta

in Roma nelPAccademia della Religione caLt., adcli V Luglio MDCCCLY
dal Padre D.Carlo Vercellone Barnabita. 8ieUa t tip. di Giuseppe Amosst

MDCCCLX. Opusc. di pag. 32.

VIGL1ERCHIO LEOPOLDO Imprecazioni di Public Ovidio Nasone con-

tro Ibis, liberamente volgariz/ate dal teologo ViglSerchio Leopold
da Ceva. Mondovi , dalla tip. di Pietro Rossi 1860. Un vol. in 8. pice,

-dipag. 421.
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CRONACA j?

CONTE?fIPORANEA

Roma 27 Ottobre I860.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Arrive di S. E. il Generale De La
Mqriciere, e sue di-

chiarazioni 2. II presidio francese e la ristaurazione del Governq
Ponlificio 3. II denaro di S. Pietro in Roma. 4. Come trattati i

prigionieri di guerra pontificii.

1. Giunse in Roma la sera del 14 Ottobre S. E. il sig. Generale de La

Moriciere, comandante supremo delle
truppe pontificie ;

ed un conside-

revole numero di persone si condussero alia
staziqne , malgrado la nnttc

gia innoltrala, per dare segni di affetto e di ammirazione all' illustre ed

erqico Generale, non meno grande nella difesa di Ancona che nella con-

quista di Costantina. Atteso il gran discqrrere che faceasi da ffcgli uffi-

ciali ed ufficiosi intorno alle assicurazioni e guarentigie, date dal Goyer-
no francese, epartecipateal Grenerale deLamoriciere, controuna invasione

Sarda, a richiesta del Generale stesso si stampo quanto segue, nel Gior-

nale di Roma del 24 Ottobre. E yero come dice il Moniteur francese

del 15 ottobre 1860, che, durante 1'invasione delle MarcheedeH'Umbria

per parte delle truppe piemontesi, il Generale comandante 1'armata Pon-
tificia non ha ricevuto alcuu

dispac^cio
di S. E. 1'Ambasciadore di Fran-

cia a Roma : una comunica/ione di tale natura sarebbe stata d'altronde

completamente anormale. Ma il 10 settembre, giorno in cuifu notitkata,

nei termini che senza dubbip sono ancora preseati alia memoria, la di-

chiarazione di guerra del Piemonte, il Generale de Lamoriciere riceyeva
in Spoleto un dispaccio telegrafico di Mons. Pro-Ministro delle Armi,an-
nunziando che era pervenuta all'Ambasciata di Francia la

nptizia
che

1'Imperatore aveva scritto al re di Piemonte per dichiarargli che se esso

attaccasse gli Stati del Papa, egli vi si sareboe opposto colla forza . II

16 settembre facendo sosta a Monte Santo, fra Macerata e Loreto, il Ge-
nerale de Lamoriciere ricevette dal

Prq-Ministro delle Armi comunicazio-
ne del dispaccio seguente diretto anteriormente da S. E. il duca di Gra-
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mont al Console di Francia in Ancona: L'imperatore ha scritto da Mar-

siglia al re di Sardegna, che se le truppe piempntesi penetrano ncl ter-

ritorio Pontificio, egli sara forzato ad opporvisi :

prdini sono gia dati

per imbarcare
truppe

a Tolone e questi rinforzi arriveranno senza dila-

zione. II governo dell'imperatore non tollerera la
colpevple aggressio-

ne del goyerno sardo. Come yice-Console di Francia yoi doyete rego-
lare la yostra condotta in conseguenza. Firm. Gramont.

Appena arrivato in Ancona il 18 seltembreil Generate deLamoricie-

re si assicuro che il signor di Courcy, console di Francia in quella citta,

ayeya riceyulo questo dispaccio ;
ed allora soltanto ne fece publico il con-

tenuto per mezzo di una Notificazione. Questo dispaccio era stato man-
dato dal Console di Francia al Generale piemontese Cialdini, che era in

marcia da Sinigaglia sopra Ancona. Questo Generale si limito ad accusar-

ne ricevuta e continuo la sua marcia ! Questo fattp
ha dato luqgo a di-

versi comment! : ma come essinulla hanno d' officiate, noi crediamo (k)-

yerli passare sotto silenzio. Checche ne dica il Moniteur, le espressioni
stesse del Dispaccio di Sua Ecc. il Duca di Gramont proyano che gia da

queU'epoca crayi questione d'inyiare truppe Francesi negli Stati Pontifi-

cii: ^ia
il 62 di linea era sbarcato a Civitavecchia il 6 settembre, e Sua

Ecc. il Geucrale di Goyon era aspettato per il 17. Infine molte persone,

compresoyi il Console di Francia in Ancona, erano convintc che uno dei

bastimenti di guerra della stazione Francese nel mare dclla Sicilia sareb-

be spedito in Ancona per impedire, se non il caimoneggiamento contro i

forti, almeno il homhardamento dclla Citta, che ha durato non meno che

10 giorni. Sarebbc difficile il sostenere che dal 10 al 28 settembre que-
sto bastimento non avrebbe avulo il tempo di arrivare.

. 2. II sig. Generale Gonte de Goyon giudico di dover allargare 1'occu-

pazione militare franccse ad alquaiite miglia
fuori dalla cerchia di Roma

e di Civitavecchia ;
dov'e chiaro che due mticre division! di fantcria, con

tutto il corredo ncccssario all'entrare senza piu in guerra, doyeano stare

troppo stipate c a disagio. Per altra parte le milizie della rivoluzione,

tanto rcgolari che irregolari , aveano ncevuto ordine da' loro padroni di

ritirarsi ossequipsamcnte di la, ove si presenterehbero quellc del potente
alleato di Yittorip Emmanuele. Di che avvenne che in piu luoghi fosse

ristaurala la legittima autorita della Santa Sede per opera delle popola-
zioni stesse

,
come prima furonp liberc dalla violenza dclle masnade fo-

restiere che vi aveano eseguita la rappresentanza dell'
insurrezipne.

I quali fatti sono cosi narrati dal Giornale di Roma. II giorno 9 giun-

feva
una colonna di truppe francesi di 800 uoniini a Castel Nuovo di

orto diretta a Civita Castellana. Al suo appressarsi furono da quella

pppolazione rialzali gli stemmi di Sua Santita
,
e la Magistratiira Cpmu-

nitativa
,
dimessa pochi giorni prima dagli invasori ,

ripiglip
subito le

sue funzioni
;

il che pure si e verificato nei Comuni tutti del
Circondarip

che spontaneamente hanno ripristinato il goyerno legittimo. Mentre il

Comandante della truppa francese trattenevasi per qualche ora nella re-

sidenza Governativa di Castel Nuovo, il popolo dalla piazza non cessava
di dar segno della generale csultanza colle grida unanimi di Viva Pip IX.

La stessa colonna di truppe francesi, sulla mezza notte del 10 agli 11
,

giunse a Civita Castellana
;

fu incoritrata dalla Magistratiira comunilati-

va, ed arriyando sulla piazza pubblica vedevansi gia rialzati gli stemmi
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del Pontificio Governo per fatto di una popolazione lietissima di poter
fare palesi i yeri sentiment! dai quali e animata .

Nel giorno 11 fu spontaneamente ripristinato lo stemrna ed il Governo
Pontificio dalle popolazioni di Nepi ,

Sutri
, Vignanello, Soriano, Orte,

Bagnaia e Campagnano, mentre la truppa francese entrava in Ronciglio-
ne

,
dove gia gli abitanti tutto da se

, allpntanati
i sediziosi

,
aveano con

entusiastiche acclamazioni e fuochi di gioia ,
fra lo scoppio de' mortari

,

rialzato lo stemma pontificate. La sera vi fu splendida e generalc illumi-

nazione pel fausto avvenimento, dando i cittadini i piu manifesti segni
di sincera esultanza. Intanto una colonna mobile di truppe francesi en-

tro a Yiterbo, che fu trovata non solo tranquilla,. ma popolatissima. Di

che saranno rimasi ammirati oltre modo codesti Francesi , posciache il

Polidori ed il Cesarini aveano protestato essere pronti a mandare in

fiamme la citta piuttostoche lasciarla tornare in soggezionc del Governo

pontificio ,
e che se i Francesi vi volessero a forza entrare

,
ad ogni mo-

do la troverebbero deserta. II vero si e che il Delegate apostolico rioc-

cupo la sua sede, e che alcuni ribelli per Ipro meglio se ne andarono, ed
alcuni ufficiali pubblici, infedeli o traditori, furono tolti di carica. II che

fece loro dire per telegrafo che da Viterbo y'
era emigrazione in massa,

,

e che il Governo clericale con atti arbitrarii inferociva contro gl' impie-

gati.

Oh si davyero! Che si doveano rimeritare con la Crocc di saa

regorip Magno i felloni, i quali, mangiando il pane della Chicsa, si era-

no valuti del loro ufficio per tradire a man salva
,
o almeao s'erano vi-

gliaccamente messi a servigio dei traditori.

II giogo demagogico, dice il Giornale di Roma del 23 Ottobre, che
ad alcune citta e borgate della Comarca e della provincia di Viterbo, era

stato imposto dalle orde riyoluzionarie,
che le aveano hivase, yiene og^i

scosso dalle stesse popolazioni, non appena lasciate libere dai faziosi.

Nel giorno 21 di Ottobre quando un distaccamento di truppe francesi
,

composto di tre compagnie ,
entro in Montetiascone , trpvp gia lo stem-

ma
pontificio

rialzato fra le dimostrazioni festose di quei cittadini. 11 so-

migliante avvenne ,
senza concorso di forza armata

,
ad Ac^uapendente

ed a Ponzano in Comarca
,
ove fra il suono dei sacri bronzi, le armonie

dei concerti
,
lo sparo dei mortari ,

ed altri segni di vivissima esultanza,
si applaudi alia ristorazione dell' Ottimo e Massimo Sovrano Pontefice.

E queste sonp le piu belle risposte che nossano darsi alle frottole, che si

spacciano dai promotori dell opera iniziata coll' opuscolo Le Pape et le

Congres, per dare a intendere che le popolazioni , per abborrimentp del

Governo Pontificio
, emigrano e intanto sottoscrivono a furore indirizzi

a Napoleone III ed a Vittorio Emmanuele , per far loro sentire il grido
di dolore.

Chi poi fosse curipso
di sapere per qua! miracolp avvenga che quei

medesimi furibondi italiani
(
contro cui dichiaravasi impotente uno dei

piii potcnti sovrani d'Europa ,
e per guardarsi dai quali mostravasi di

creder necessaria la forza di due o tre Diyisioni d'esercito
,
anche solo

per difendere Roma ed una parte deir antico patrimomo+) quelli stessi

si ritraggano con tanta mansuetudine e con prontezza somigliante a fu-

ga, come prima sentono qualche rumore dell' avvicinarsi un drappel-
letto francese

; potra averne spiegazione dai giornali del Governo sar-

do
,
e da certe paroline dell' Independence Beige. Quelli dicono chiaro
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che il Governo ordino di non entrare in venm conlrasto
, neppur mora-

le
,

co' benemeriti alleati francesi. Questa poi
ci fa sapere che riesce

molto gradito ai Piemontesi lostendere che si fa dai Francesi il loro Cor-

po d'occupazione ; appunto perche ,
senza perdere nulla del sostanziale,

i Piemontesi hannp cosi tullo 1'agio di poter vicmmeglio concenlrare le

loro forze, e liberi dalla necessita di
sperperarle

in presidii di niuna im-

portanza, le possono volgere tulle conlro il Regno di Napoli. Sono dun-

que pienamente d'accordo fra loro
;
ed

pllre
il piacere di veder ciascuno

eseguiti i proprii disegni, c'e quellq di conservare viva e calda la giu-
rata amicizia. La Francia per soprapiu vi ha il vanlaggio di apparire lu-

Irice fedele e saldissima della Spvranita Papale.
3. L'Opera del Denaro di S. Pietro, che in tulto FOrbe Cattolico servi a

rannodare piii che mai streltamenle con vincoli di de\ozione e d'allelto

gli sparsi fedeli al loro capo, il Vicario di Gesu Cristo, riijsci
di soinma

consolazione al cuqre del Santo Padre, non tanto pel sussidio che ne ri-

ceve per le urgenti necessila della Chiesa Romana, quanto perche in es-

so scorgesi quel tribulo di spontanea suddilanza ed'amoreche dev'esse-

re il carattere piii cospicuo delle bblazioni dei fedeli in cui Y'IYC lacarita.

crisliana. Inlornoache leggesi nel Giornale di Roma del 15 Ottobre quan-
to segue. La generosa \olonta dei fedeli a soccorrere nelle strettezze

erariali il Somnio Pontefice ha fatto ridestare Topera del Danaro di S.

Pietro, che I'antiche eta, nella espressione della vivezzadi lorofede, ave-

vano fondalo presso le estere nazioni. Roma, che tante dimostrazioni di

deyotq affetto ha dato al suo Padre e Sovrano nelle presentilutluosecon-
dizioni dello Slato, ha teste ricevuto un

appello
da alcuni suoi cospicui

cittadini, perche \oglia anch'essa associarsi a quest'opera, rinata per di-

venire mondiale. La citta eterna rispose prontamente aH'invito, non appe-
Da si fece conoscere come una commissione erasi formata allo scopo ; di

cui fu creato presidente il sig. principe Orsini, e tesoriere il sig. march.

Patrizi, e che per tulte le parrucchie eransi stabilili deputati a ricevere

alia propria abilazipne
le ollerte, essendosi la commissione falta leggc di

non mandare i suoimembri al domicilio di \eruoo. Apriremp le colonne

del nostro giornale a riprodurre, secondoche ne avremo ropportunita, le

note che registrano queste pnoritiche
oblazioni. E

iutantp
cominciamo

dalla prima, che daremo a piu riprese. Essa, toccando all'epoca del 20
del passato settembre, novera 739 otFerte .

Difatto le oblazioni vennero succedendosi con maravigliosa prontczza
e gencrosita, anche del minuto popolo, di che si ha bella proya nelle lit-

te lisle gia pubblicale.
4. Abbiamp gia accennalo nel precedenle quaderno, come fosscro tratta-

li i
prigipnieri

di guerra deH'csercito della Sanla Sede da'Ioro niente gene-
rosi vincitori. Or ne rice\iamo novella alleslazione nella seguente lettera

indirizzala al giornale il Cattolico di Geneva. Sig. Direllore. Nelpre-
gialissimo di lei giornale, all' articolo 5 della convenzione fra il luogo-
tenenlc generale Cialdini, comandante il 4. corpo di Sua Maesla il Re
di Sardegna e 'I colonnello conic Cpudenhove dell'annata ponlilicia, co-

mandanle superiore delle
fprze

riunile aLoreto ed'intorni,si lec;ge quan-
10 segue: Le Iruppe ponliticie cosi disarniale e rinchiuse in Hecanali,

saranno ivi sorvegliale da Iruppe sarde che permettcrannp ai soli uflicia-

11 di uscire; s'intende che soslcrranno in lali condizioni sino a che il go-
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verno di Sua Macsta il Re Yittorio Emanuele
trqvi

mezzo di mandare

ognuno al paese cui apparliene. II generate Cialdini impegna la sua pa-
rola d'onore di valersi di tutta la sua influenza per accelerare la parten-
za delle truppe capitolate per la loro rispelliva palria: ufficiali e soldali .

L'articolo echiaro abbaslanza. Ora noi tulti sappiamq che mqltissimi di

quelli ufficiali e soldati capitolati sono tuttora ritenuti prigioni nelle no-

stre caserme di S. Benigno. Sappiamq cbe
furonq

soltanto rilasciati gli

slranieri (non pero gli Irlandesi) obbligandoli a tirmare una nuova con-

venzione. Sappiamo che un colonnello, forse lo stesso conte Coudenho-

ve, che ricuso di firmare dicendo che per lui valeva la prima convenzio-

ne, fu cacciato per una nolle in dura prigione con sentmelle alia porla.
Ricordo le parole di Mons. de Merode lelle recentemente nel Giornale di

Roma; cioe, che dopo una tale
inyasione, egli e ben naturale che non

siano piu osservate. le piu semplici leggi d'onore, ecc. Tuttavia mi

permella la S. Y. 111. d'inlerpellare brevemenle il Goyerno in forza di

qual nuovq dirilto le suddelle Iruppe capilolalc siano lullora, ufficiali e

soldati, prigioni : e che cosa, a scansq di equivoci , dobbiamp inlendere

per parola d"onore del generale Cialdini. Anlicipandole i miei ringrazia-

menli, ho 1'onore di rassegnarmi, ecc.

REGNO DELLE DUE SICILIE. 1. Letlera e bando d'un fedele Minislro di Sta-

to 2. Quunto pa^asi
il Iradimento 3. Un ingresso trionfale e atti

di divozione 4. Largizioni e confische 5. 1 ladri si accapigliano

per la divisione della preda 6. Falti d'arme 7. Generosila del Re
8. Aiulo pieloso alia pericolanle rivoluzione 9. Leltera delGavpur

per ispaccbirsi dello ambasciadore napolelano 10. ftuovi principii di

diritto pubblico 11. Lellere di prolesta del barone Wiuspeare 12.

11 termine della commedia e viciuo; bando del Re sardo 13. Osser-

vazioni, e giudizi liberaleschi 14. Parlili e reazione nel Regn 15.

Plebiscilo per I'annessione 16. Mirabili esempii di fedella 17. Pro-

testa cuntro il blocco di Gaeta 18. La confisca delle proprieta regie
19. Apoleosi del ilegicidio 20. Falti d'armi ed invasione sarda.

1.
Ripigliando

la sposizione ordinata dei falli piu rilevanti che accad-

dero nel Regno delle uue Sicilie, dacche il Re Francesco II uscidi Napo-
li a campeggiare coll' esercito tra Gaela e Capua, ricorderemo in pnina
che il sig. Liborio Romano avea saputo dare di se e della sua fedella e

deyozione cqsi
bella moslra al proprio Sovrano, che ne avea carpila la

inliera fiducia. Avvaloralo da questa, egli dispose tutto per forma, che il

Re giudicasse prudcnle e savio partilo il commettere la guardia della sua

Capilale alle milizie cilladiue, sollo la direzione dello stesso Liborio Ro-
mano. Or veggasi come rispondesse coslui al nobile, ma forse Iroppo ge-
neroso sacritizio, che il Re voile fare al suo amore verso i proprii suddili,

abbandqnando la melropolidelsuoreame,anziche poilaa pericolo di san-

gue e di guasli per lenerla in sua fede e soggezione. Appena parlito il

Re, il devoto Ministro spedi al Garibaldi la seguenle lettera. All' invit-

tissimo General Garibaldi Dillalore de!!e Due Sicilie ,
Liborio Romano

Minislro dell' Inlernq.
Con la maggiore impazienza Napoli altende il suo

arrivo per salutarla il Redenlore d'llalia, e deporre nelle sue mani i po-
teri dello Slalo ed i proprii destini. In quesla aspeltaliva

io
slarq

saldo a

tulela dell' ordine e della tranquillila pubblica : la sua \oce , gia da me
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resa nola al popolo ,
e 11 pni gran pcguo del succcsso di tali assunti. Mi

attendo gli ulteriori ordini suoi e sono con
illirnitatp rispetto. Napoli, 7

Scttembrc 1860. Di lei Dittatpre Invittissimo Liborio Romanov.

Quindi, senza porre tempo in mezzo, promulgava il seguente bando ai

cittadini di Napoli. Cittadini. Chi Yi raccomanda I'ordine e la tranqull-
lita in quest! soleuni moment! e il liberatore d'ltalia, eil General Garipal-
di. Osereste non esser docili a quella voce, cui da gran tempo s'inchina-

no tutte le genti Italiane? No certamente. Egli arrive fra poche ore in

mezzo a noi, ed il plauso che ne otterra chiunque avra concorso nel su-

blime intento, sara la gloria piu bella cui cittadino italianqpossa aspirare.

Ip quindi, mici buoui cittadini, aspetto da voi quel che il Dittatore Ga-
ribaldi vi raccomanda ed aspetta. Napoli, 7 Settcmbre 1860. II Ministro

dell' Interno e della Polizia Generalc. Liborio Romano . Cosi nel Paese.

Codesta voce, innanzi a cui doveano iuchinarsi (e s' inchinarono pur

troppo )
i Napoletani, diceva loro che essi erano un nobile ed imponen-

te centro di
popolazipni italiane, che mplti secoli di dispotismo non han-

no potuto umiliare ne ridurre a piegare il ginocchio al
cpspetto della ti-

rannia. Fattili cosi conscii della prppria loro magnanimita e pptenza,

proclamaya Padre della Patria il Re
Yittorip

Emmanuele
; eperviemme-

glio fare illusione al minutp popolo di Napoli, di cui ben conosceva 1'ani-

mo inclinato a sensi di religione, il Garibaldi pomposamente gli annun-
ziava che i Sacerdoti italiani consci della loro missione hanno per ga-
rantia del rispetto, con cui saranno trattati

,
lo slancio, il patriottismo, il

contegno veramente cristiano dei numerosi loro cont'ratelli, cbe, dai bene-

meriti monaci della Gancia ai generpsi Sacerdoti del continente
napolita-

no, noi abbiamo yeduti alia testa dei nostri militi sfidare i maggiori peri-

cpli
delle battaglie . Per tal modo pretendeasi dare colore di santa

crp-
ciata e di religiosissima impresa ad un

%

opera tutta di perfidia, di tradi-

raento e di violenza manifesta contro il diritto delle genti. Niuno vorra

credere che il popolo napolitano, si sveglialo ed accorto, si lasciasse acca-

lappiare ad art! cosi grossolane. Ma lo scandalo d'alcuni apostati Sicilian!

attecchi pur troppo, e dietro all' energumeno Gavazzi si yidero alquanti
altri infelici, che smessa ogni yerecondia, e prostituito il sacro loro ca-

rattere a tristizie di setta, si diedero a predicate sui trivii e nelle piazze,

profanando il Crocefisso e maneggiando indistintamente il pugnale y la ca-

rabina e i sacri arrcdi.

2. II modo con cui il Garibaldi rispose alle cortesie del Liborio Romano,
fu degno d'amendue. Questi avea usato i poteri di Ministro di Re Fran-

cesco II, per lastricare la via e spalancare la porta al Garibaldi, che ve-

nisse a pigliarsi la corona e il trono di Napoli. Quegli, appunto come se

gli fosse stato detto il quid mdtis mihi dare et eyo eum vobis tradam, non

entro senza
prima

rimeritare il gran fatto del Liborio con la doyuta mer-

cede; la quale fu qualche cosa meglip d'un trenta denari, giacche il Ya-

lentuomo fu confermato nella sua carica di Ministro Segretario di Stato

per gli affari intern!
, essendp il nuoYO Gabinettp composto nel modo se-

guente. Liborio Romano Ministro degli Interni ; Enrico Cosenz
,
della

Guena; Giuseppe Pisanelli della Giustizia; confermati al loro posto i Di-

rettpri
delle Finanze, Carlo De Cesare e Michele Giacchi ;

Direttore della

Polizia Giuseppe Arditi
;
Direttore al dipartimento della Guerra, sotto gli

ordini del Cosenz, il Tenente Colonnello Guglielmo De Sauget Onde si
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yede che parecchi di coloro che aveano accettato il carico di Ministri fe-

deli di Francesco II
,
aveano usato si bene della fiducia in lorb posta dal

loro Sovrano ,
che ne eraaq reputati degni di premio singolare e pronto

da parte dell' usurpatore. Cio non ha bisogno di comment!.

Ma, quattro giorni ,dopo, la direzione deila Polizia fu tolta al Romano,
che in realta la teneva e la

esercitaya ;
e data all'Aw. Rafaele Conforti,

forse per non gravare di troppa fatica 1' ex Ministro di Francesco II, e
fors' anche perche la prudenza insegnava a non confidare soverchiamente
in chi ayeainostrato

a fatti d'essere capace di rispondervi con quella pne-
sta e delicatczza, che il Romano adopero verso il proprio Sovrano Segktinio.

3. II Garibaldi entro a Napoli ii di 7, con pochi compagni e scnza trup-

B3,

il che fu piuttosto eifetto di necessita che ostentazione di sicurezza.

ilatto le sue masnade cosmopolitiche di francesi,migheri, svizzeri, scoz-

zesi ecc.
(
che di stranieri principalmente e conippsto il iiore e il nerbo

dell' esercito Garibaklino
)

erano ancora a sessanta raiglia lungi da

Napoli, affrante dalle faticlie e in tale stato che, dove la vigliacchena e la

pertidianon si fossero messe d'accordo per tradire il buon Francesco II,

questi ayrebbe potuto , aspettandole di pie fermo a Salerno
, agevol-

mente vincerle e steraiinarle. L' ingresso trionfale fu festeggiato da qual-
che migliaio di raairone e veslali da trivio, da ciolti lazzaroni ben pa-
sciuti quel di perche potessero gridar forte, e da alquanti frati apostati.
II March, di Yillamarina, Ambasciadore Sardo, facea yiemeglio spiccare
con la sua presenza lo splendore di quel nobilecorteggio. II Garibaldi an-

do, scimraiando le imposture del Gharapionaet, a velierar'e S. Gennaro ,

dove un frate Pantaleo o il Gavazzi che si fosse, aperto colla violenza il

sacrario, profano i riti piu augusti deila religioae. La caitcdrale allora

rimbomba\7a degli urli di plauso del predetto corteggio.
II giorno seguente poi, 8 Settembre, Garibaldi fu tratto dalia sua ben

nota pieta a visitare, con regio rito, il santuario di Nqstra Signoradi Pie

di Grqtta; e vi fu accompagnato dal divotissimo Liborio Romano, da que-
gli ediilcanti cappellani che sono il frate Pantaleo, il Gavazzi ed alquan-
ti altri, e da elette schiere di lazzaroni.

4. Dopo cio si pose mano senza indugio a disiruggere tin le ultime ve-

stigia degli ordini precedenti, e
cpstituire

i nuovi. E si comincio, come
suol farsi in questi casi, col gratiiicarsi le nioHitudini e le plebi, sazian-

done 1'
ingqrdigia con largizioni, per sopperire alle quali si

fecerq
dall'al-

tra parte diluviarc i decreti di coniisca. Percio si mandarono rilasciare

tutti i pegni, dcposti presso il Monte di Pieta ed iBanchi succursali, che
non oltrepassassero D. 3. Furono istituiti dpdici asili infantili gratuiti a

spese del municipio, per accogliervi iigliuoli deH'intiraa plebe. Fu aperto
un Collegio gratuito, con disciplina militare, pei 'figiidel popolo eco. ecc.

Al tempo stesso furpno confiscati i beni della Gasa reale, ed in lin allora ri-

servati alia disposizione del Sovrano; quelli deiMaggioratiReali edell'Or-

dine Costantiniano, amministrati gia sotto la dipendenza del Presidente

dei Ministri, e tutti quelli che il Re avesse donato altrui, i quali fu decre-

tato che si dovessero reintegrare allo Stato. Poi, abqliti
i Gesuiti con tut-

te leloro dipendenze e diramazioni, i
lorq

benimobili ed immobili furono

dichiarati proprieta nazionali. Le case c i luoghi dove erigere i mentoya-
ti asili e collegi pel popolo, furono tolti dai beni ecclcsiastici e regii in-

camerati. Tutto cio fu decretato ed eseguito fra i plausi cordial! de' pro-
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fessori di liberta, secpndo i-santj principii
dell' 89. Presspche ncllo stessq

eiorno si mandava distribute ai ienemeriti lazzaroni dei dodici quartieri
di Napoli un gran numero di boni

per imrololo di pane a ciascimo, da pa-

garsi in gran parte a spese del Municipio; e si decretava che tutti i beni del-

JemenseVescovili ed Arci\esco\ili sono dichiarati nazionali,assegnandosi
un congruo manlenimenlo, che nonpolra mai oltrepassare i 2000 ducati,
ad ogni Vescpvo ed ArcivescoYO. La delicatezza ed il rispetto al dirit-

to di proprieta furono spinti tino a contiscare le rendite in cedole sopra il

debito pubblico dello Stato, che antichi
servitpri

e consiglieri del Re si

aflrettarpnp
di rivelare essere, per la somma di oltre a 30 milioni di fran-

chi, iscritti per membri della famiglia reale solto altri nomi.

5. Sarebbe cosa da non finirla in cento pagine il
rogistrare

i nomi e le

cariche degli ufficiali pubblici destituiti, e dei novelli a
lorp surrogati,

per la sola ragione del doversi pur dare la dovuta mercede ai comphci e

fautori della trionfante rivoluzione. II Dott. Bertani fu creato colonnello

e
Se^retario generale di Stato; cipe factotum del Dittatore, con tanta ple-

nitup'ine
di podesta, che i Ministri si \edeanp passare sul capo e cadere

in piazza decreti e bandi, de'quali neppure diceasi loro pa*rola;sicche fu-

rono al punto di gittare i
portalbgli

e andarsene: ma poi si rabbonirono.

Un Sirtori fu create Pro Dittatore, quando il Garibaldi fu in casp di rico-

rninciare la guerra yiva contro le truppe re^ie.
11 Crispi, non piii \oluto

in Sicilia, dove tumultuavasi contro lui dagli annessionisti, fu caramente

riceyuto a Napoli e nominate segretario di Stato per gli aflari esterni. II

Ministero stesso fu ancora rifatto c rimpastato ; ed ognuno pup intende-

re da se quale cppia di nuo\i ordinie di ri forme dovesse grandinare ogni
di, ingegnandosi ciascuno di meltere a protitto il tempo per

effetluare le

sue idee. Le cose andarono cosi rapidamenle, che tin
p"al

18 Settembre,
si prpmulgava come legge fondamentale delle Due Sicilie lo Statute sar-

do, riserbandosi luttavia ad altro decreto il determinare 1'epoca in cui si

dovrebbe attuare. Perche. sebbene si volessero usufruttuare gli aiuti pie-

montesi, e percio convenisse satisfare in qualche modo alle esigenze di

Torino
; pure

non voleasi ancora 1'annessione cosi pronta, poiche in tal

casp un
ailrp partito

sarebbesi recata in manola prcda, di cui i Garibal-

dini e Mazzimani non erano ancora satolli. II Cavour insisleva per mezzo
de'suoi messi e

giprnali
: il Garibaldi ondeggiava tra il si e il no

;
(inche

temendo di Yedersi scappar di mano la Sicilia tulta in
sobbpllimento, e

recando i tumult! cola scoppiati e il discacciamento del Crispi ad artiticii

del Cavour, la ruppe a mezzo (se pure non fu una pretta scena di corn-

media!) e scrisse all'Avvocato Brusco a Genova, sotto il 15 Setlcmbre,
che

e^li,
non solo non era d'accordo col Cavour, ma non potrebbe mai

riconciliarsi con uomini che hanno umiliato la dignita nazionale e yendu-
ta una provincia italiana. Quindi ratio parti verso Palermo, e vi giun-
se il 17. Quivi, menando altorno la falce, mise in terra 1'opera del par-
tito piemontese. II Depretis, come

troppp Cavpuriano,
tolto di carica e

sostituito^li
come Prodittatore un Mordini; e rifatto un Ministcro sccondo

il cuore di Mazzini, che intanto soffiava il
fupco

a Napoli, dove fu cara-

mente inlraltenuto col fiore de'suoi dal Garibaldi. II quale fulmino da
Palermo alquanti proclami , giurp che solo a Roma si protlamerebbe il

regno italico, e che coloro i quali promoveanoa Napoli 1'annessione im-

raediala col Piemonte erano tradilori
,
che cosi operavano per impedire



CONTEMPORANEA 361

lui, invitto campione d'ltalia, dal passare il Yolturno. Dopo dichepron-
tamente si ridusse di bel nuovo in terraferma.

6. Reduce da Palermo il Garibaldi , e stanco forse di codesti pettegp-
lezzi politici, si volse tutto alle faccende guerresche, sperando di poter piu
facilmente

trpncare le questioni d'un sol colpo, dove gli venisse fatto di

impossessarsi di Capua e stringere il Re entro Gaeta. I priini combatti-

menti, che furono piiittosto sanguinose scaramuccie che ordinate batta-

glie, avvennerp sotlo Caiazzo e presso Capua ,
nei giorni 19 e 21 Set-

tembre. Dapprima Caiazzo venne in potere dei Garibaldini che vi si as-

serragliarono fortemente
; poi fu ripreso a viva forza e con moltp valore

dai Regii, che ne li snidarono, prcndendovi prigionieri parecchie centi-

naia di nemici. E cosi di giorno in giorno si vennero continuando le av-

visaglie e gli scontri tino al di 1.' di Ottobre, nel quale si combatte dal-

1'una e daH'altra parte con molte forze e con grande accaniQiento, re-

stando la vittoria ai Regii, e perdendpvi i Garibaldini, per loro cqnfes-

siqne stessa, non meno di 4500 uomini. La Gazzetta di Gaeta
,
diario uf-

ficiale, ne fece la seguente sposizione.
1 felici successi delle nostre armi sotto le mura di Capua, e lungp il

Volturno decisero il generale Ritucci a riprendere la offensiva, ed a spin-

gere forti ricognizioni verso S. Maria, S. An^elo, e Maddaloni, sia per
giudicare dclla forza e de'raezzi di difesa dell'inimico, sia

per occupare
le sue posizioni, qualora se ne fosse offerto il destro. A. tale oggetto si

disposero Ire colonne. La priraa sptto gli ordiai del generale Won-Mechel

composta di tre baltaglioni Carabinieri, e di alcuni battaglioni di fanleria

di linea, con competente artiglieria e cavalleria, formando 1'ala sinistra

dell'
esercitp,

muover doveva per Dugento e Maddaloni
,
affin di ricono-

scere Tinimico da quel lato. Delle altre due colonne,Tuna composla del

battaglione cacciatori comandato dal maresciallo Afan da Rivera, e dai

due comandanli di brigata Generale Rarbalonga e Colonnello Polizzi, ri-

conoscer doyea le fortificate allure di S. Angelo in Formis, ed il sotto-

ppsto yillaggio : V altra composta da' reggimenti della Guardia, battaglioni

Tiragliori e da poche compagnie del 9 e 10 di linea, comandata dalGe^
nerale Tabacchi, avea ordme di minacciare sulla fronte Santa Maria e di-

strarre 1' inimico da qualunque operazione militare che avesse potuto fare

il Generate Won-Mechel. La cavalleria in seconda linea dovea sostenere

le colonne che procedevano innaazi, in caso di positive combatlimentq,
ed in

pari tempo guarentire 1'ala dritta del nostro esercito. Alle 2 anti-

meridiane del 1 Ottobre uscirono le truppe da Capua, liete e fidenti nel

loro valore, per la
porta di Napoli. All' alba aprironoil fuoco i cacciatori

dell' ala sinistra ed il battaglione Tiragliori della Guardia che per la pri-
ma volta combatteva e con valore. Allo avvanzarsi dei nostri, uscirono

gli avversari da S. Maria e discesero da S. Angelo; ma in breve t6mpo-

lurpnp vigorosamente respinti ed obbligati di ritornare alle loro forti po-
sizioni. La colonna de' cacciatori della sinistra, con vivo fuoco di fucile-

ria protetta dalle artiglierie di montagna si spinse risolutamente innanzi,
e giunta sulla domiuante posizionedi S. Angelo, conquisto alia baionetta

tre batterie cola piantate, i

pezzi
delle quali, parte furpnp inchiodati, al-

tri rovesciati nei sottoposti burroni, e sei pezzi di artiglieria da campo,
e di montagna furono trasportati nella piazza ;

e prpcedendo sempre in-

nanzi supero la priraa e la seconda barricata del villaggio di S. Angela
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in Forrais, fece molti
prigipnieri, prcse armi e munizioni in gran copia,

cavalli c muli
;
e
poscia

si ristorava colla zuppa preparata cola pei nemici,
vinti e messi in fuga. Non e a

descriyersi
1' encrgia e 1' ardore dimostrato

dagli uffiziali e soldati de' cacciatori, e dalla poca cavalleria di questa
colonna nella ricognizione di S.

Angelp, e la bravura degli uffiziali c sol-

dati di artiglieria, i quali colla precisione de'loro tiri furono di possente
aiuto alia infanteria. Ne altrimenti potea avvenire, poiche la presenza di

S. M. il Re in quel puutp animava e sosteneva il coraggio de'prodi ch

combattevano e coi quali in seguito diyise la gioia del successo.

La colonna destinata a minacciare S. Maria riconobbe 1' inimico e

tento un attacco, nel quale alcime cpmpagnie del e 10
9

di linea, ed
nitre dei

tiragliori,
con islancio incredibile giunsero nel paese superando

le prime barricate sotto il fuoco micidiale di molte batterie. Le AA. RR.
Conte di Caserta, e Conte di Trapani non

lasciaronp dal guidarc quelle

colonne, e divisero colle
truppe

le fatiche ed i pericoli. Meritate lodi si

debbono all' artiglieria, la quale perde diyersi umziali, sott' uffiziali e sol-

dati nello attacco delie prime barricate di S. Maria, ove si vidde obbli-

gata di lasciar due pezzi, sol perche, feriti e morti il maggior numero dei

cavalli, tornava impossible di ritirarli sotto il vivo fupco della mitraglia
nemica. Eguale onoreyole menzione meritarpno i cacciatori a cayallo pel
loro splendido modo di combattere. Sulla diritta della linea il brigadiere

Sergardi con meno di due squadroni lancieri, ed un distaccamento di

zappatpri
e i pezzi attacco il

yillaggio
fortiticato di S. Tammaro, supero

le barricate
,
se ne imposseaso , prese una barxdiera , c tolse al nemico

molte armi, munizioni e prigionieri. II Generale Colonna, rimasto sulla

sponda dritta del Volturno, impedi al nemico di passare il fiume a Tri-

frisco, pve si presento con forze imponenti, le quali furono respinle nel

bosco di San Vito, e poscia da brayi cacciatori snidate e
disperse. Erano

allora le 3 pomeridiane e, poiche si era raggiunto lo scopo di riconoscere

perfettamente 1' inimico su tutta la sua linea di difesa, fu ordinato alle

truppe di ricntrare nella piazza e tanto venne eseguitp con calma, ordine,
e tempo senza che si fosse lasciato un soto uomo indietro. II nemico non
ardi nattaccare le nostre truppe, e

cip prova di quale effetto fossero state

le nostre
pffese ;

solo pochi drappelli tentarono di spingersi innanzi
,
e

furono caricati e distrutti da uno squadrone di carabinieri a cavallo egre-

giamente comandato dal colonnello Puzzo, e tenente colonnello Termine.

Tra i prigionieri falti al nemico nel combattimento del 1 Ottobrc come
nei precedent, molti feriti ora si trovano ne'nostri ospedali; essi hanno
le stesse cure, gli stessi aiuti che ordinariamente son prestati a' soldati

dell' esercito .

7. Ufficiali del Garibaldi furono poi ammessi in Capua, affinche pptesse-
ro

co'lpro proprii occhi accertarsi della cristiana generosita, con cui erano

assistiti e curati i feriti della loro parte cacluti in mano de' Regii, e come
fossero fcdelmente eseguite sopra cip

le volonta del Re Francesco II; il

quale pochi giorni innanzi avea indirizzate a' suoi soldati queste nobilis-

sime
parole.

Soldati ! Poiche i favorevoli eventi della guerra ci spin-

gpno innanzi e ci dettano di
cspugnar paesi dall' inimico occupati, obbligo

di Re e di soldato m' impone il rammentarvi
,
che il coraggio ed il va-

lore degenerano in brutalita e ferocia, quando non sieno accompagnati
dalla virtu e dal sentimento religioso. Siate adunque tutti generosi dopo
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la vittoria
; rispettate i prigionieri che noa cpmbattonp, ed i feriti ;

e pro-

digate lorp,
come il 14 cacciatori ne ha dato nobile esempio, quegli

aiuti, che e in
vostrp poterc di prestare. Ricordatevi pare che le case, e

]e proprieta ne'paesi, die occuperete militarmente, sono il ricovero, ed
il sostegno di molti, che combattono nelle vostre file : siate adunque
urnani e caritatevoli con quegli infelici e pacifici abitanti, innocenti cer-

tamente delle present! catamita. L'obbedienza agli prdini
de' vostri su-

periori sia costante e decisa; abbiate inline innanzi agli occhi sempre
Fonore ed il decoro dell' esercito napoletano. L'Onnipotente Iddio bene-

dira dall' alto il braccio di procli e generosi, che combattono, e la vittoria

sara nostra. Gaeta 29 Setterabre 1860. FRANCESCO .

8. Certo e, a detta d'un Corrispondente dei Debats da Nappli ,
che in

guesto cpmbattimento le cose volsero tanto male pei Garibaldiai
,
che sc

i Regii il giorno appressp fossero tornati all' assalto ed avessero incalza-

to vigorosamente il nemico, Favrebbero intieramente disfatto. Certo e

ancora che nel vivo della mischia
, quando la prevalenza dei Rcgii era

gagliardo delle artiglierie. Certo e per
mancando a questi copia sufficientc di artiglieri, il coraandante della

nave da guerra inglese ii Renown fu solle'cito di fornirpe largamente con

suoi marinari i pericolanti araici : di che il Garibaldi gli rendctte poi sen-

tite e pubbliche grazie. Cosi i Piemontcsi, senza dichiarazione verunadi

guerra, entravano in battaglia contro il Re di Napoli ,
mentre questi te-

neva a Torino presso Yittorio Emmanuele, suo cugino, un suo Ministro e

rappresentante.
9. Non era possibile dissiniulare e tollerare piu oltre, e il barone "VYin-

speare, avesse pur voluto tacere, era tratto di viva forza a far richiami

e andarsene, per la seguente Nota indirizzatagli dal sig. di Cavour, pub-
blicata poi dal Times, e ristampata da tutti i giornali. Signer Barone.

Gli avvenimenti che hanno avuto luogo a Napoli durante questi iiltimi

mesi hanno gia determinato il Governo del Re a spedirvi
dei bastimenti

per la protezione dei stidditi sardi. D'allora in poi la situazione non ha
fatto che peggiorare. Francesco II ha abbandonato la sua Capitale, ed ha
in tal raoap, in faccia alia

popplazione,
abdicate al suo tttHio. La guerra

civile che infierisce negli Stati Nappletani e 1' assenza del Governo re-

golare mettono in gran pericolo i principii, sui quali riposa 1'ordine so-

ciale. In questa cpngiuntura i cittadini e le autorita del regno di Napoli
hanno fatto pervenire a S. M. il Re Yittorio Emraanueie degli indirizzi

cpperti di
numerpse firme, imploranp'o

1'aiuto del Spvrano,
a cui la Prov-

videnza ha contidato il coiupito di
paciiicare

e di ricostituire F Italia,

Dietro ai doveri che gli sono impost! da questo' mandate il Re, mro au-

gusto padrone, ha ordinato che s'inyii un corpo d'armata a Napoli. Que-
sta misura che porra fine ad uno stato di cose che potrebbe degenerare
in anarchia, preservera 1' Italia e 1'Europa, ed evitera maggiori spargi-
menti di sangue. Colgo questa occasione per presentare a Vostra Eccel-

lenza, ecc. ecc. Firm. CAVOUR .

10. Ecco pertanto il nuovo diritto europeo promulgato da Torino. Si ec-

cita una sedizione nella capitale d'uno Stato. Da un potentc Sovrano stra-

niero si fa pregare e consigliare il tradito Principe a non ostinarsi in san-
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guinosa difesa de' suoi diritti, i quali saranno per altri mezzi mantenuti

salvi ed integri. Poi si dicniara chc il Principe essendo uscito dalla sua

Capitale, ed avendo cosi abbandonato il sup reame all'anarchia, lo Slato

divenne nullius, p, per meglio dire, di chi sa procacciarsi un ccntinaio

di aderenti, i quali mandino indirizzi e deputazioni a nome del
popolo.

E
cio ottenuto, lo Stato diviene proprieta di chi ha forze da pigliarseio. Con

questi mezzi non farebbe stupore se il Cavour riuscisse ad eiTettuare la

sua prpmessa di fare lloma capitale del nuovo Regno Italico. E chi fosse

inorridito di tale teorica, ascolli il signor Cavour che in pieno Parlamen-
to di Torino dice deH'impresa nientemeno iniqua, gia compiuta contro

la Santa Sede, appunto cosi: Forse i rnezzi non furono rcgolari (ossia

giusti) : ma lo scopo santo giuslifica in gran parte la irregolarita dei mez-
zi adoperati Cosi appunto egli disse nel Senate del Regno, il di 16

Oltobre
,
come leggesi negli Alti ufpziali. Ecco quali sono davvero i

professori della scellerata dottrina che il fine giustipca i mezzi!
11. Ricevuto codesto singolare documento del cinismo, con cui procede

la rivoluzione italiana, il signor Winspeare dovea pur rispondere qualche

cpsa t e partire Cosi egli fece sotto !a data del 7 Ottobre, con la corte-

sissima lettera seguente Eccellenza. L' occupazione del regno delle

Due Sicilie per parte dellc truppe piemonlesi , della quale io ebbi notizia

mediante la comunicazione di Vostra Eccellenza, in data di ieri, e un
fatto tanto apertamente contrario alle basi di ogni legge e di ogni diritto,

che sembrerebbe quasi inutile che io mi dilungassi a dimostrarne la ille-

galita ;
i fatti che nanno preceduto questa invasione ed i vincoli di ami-

cizia e di parentela, tanto intimi quanto antichi che esistevano tra le due

corone, la rendono tanto straordmaria e tanto nuova nella storia delle

nazioni moderne, che lo spirito generpso del re, mip augusto padrone,

pon sapeva risolversi a crederla possibile ;
ed infatli, nella protesta che

il generale Casella, suo ministro degli alTari esteri, indirizzava il 16 Set-

tembre scorso da Gaeta a tutli i rappresentanti delle potenze amiche r

era chiaramente dimostrato che S. M. aveva la fiducia che S. M. sarda

non avrebbe mai potuto dare la sua sanzione agli atti di usurpazione

compiuti sottp all'egida del reale suo nome, nel seuo della capilnie delle

Due Sicilie. E parimente c-jsa superflua per me il cercare di dimostrare

a Vostra Eccellenza che questa protesta solennc, unita a vari proclami
del mio augusto sovrano ed agli eroici sforzi fatti sotto le mura di Capua
e di Gaeta, rispondono in modo incontestabile alia strana argomentazione
deirabdicazione di fatto di S. M. che io fui sorpreso di leggere nella co-

municazione summenzionata di Vostra Eccellenza.

L'anarchia ha trionfato negli stati di S. M. Siciliana in conseguenza
di una rivoluzione invaditrice (ddbordante) della quale, tino dal primo
momento, tutti presentivano manifestamcntc i disordini futuri, cd alia

quale il re, mio padrone, proponeva gia da gran tempo, ma invano, a

S. M. il Re di Sardegna, di
opporre,

con un comune accordo, una diga

flffjnche
essa non potcsse tranparc,

e non potesse mettere in pericolo,
coi suoi eccessi, la vera liberta e l'indipendenza d' Italia. In quest' ora

fatale, in cui uno Stato, che conta 10 milioni di anime, difende colle armi

in mano gli ultirni avanzi della
istprica

sua autonomia, sarebbe cosa vana
il ricercare da chi questa rivoluzione sia slata sorretta, tanto da diven-

lare un colosso
,
ed in qual maniera essa abbia potuto arrivare a tanto
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da effettuare tutti quegli sconvolgimenti che essa aveva progettatq.

Quella Provvidenza divina della quale Vostra Eccellenza ha invocato il

santissimo nome pronunciera, prima che scorra gran tempo, le sue de-

tisioni all'ora del combattimento supremo ; ma, qualunque sia per essere

<juesta suprema decisione, la benedizione del cielo non discendera sicu-

ramente sopra coloro che si apprestano a violare i grandi principii del-

Fordine sociale e morale, facendosi credere gli esecutori di un mandalo

di Dio.

La cpscienza pubblica,
dal canto suo, quando sovra di'essa non pe-

sera
piu

il giogo tirannico delle passioni politiche, sapra determinare la

vera indole di una impresa usurpalrice, cominciata coirastuzia e termi-

oata colla violenza. La cortese accoglienza fattami da questa popplazione
generosa e leale, accoglienza della quale sara seinpre viva nel mio cuore

la rimembranza, mi vieta di addentrarmi piu ancora nella critica severa

degli atti del governo di S. M. Sarda; ma Vostra Eccellenza vorra bene

intendere le ragioni per cui un piu lungo soggiorno a Torino del rappre-
sentante di S. M. Siciliana sarebbe incompatibile cpl!a digaita di S. M.

,

comf pure colle usanze internazionali. E per questi motivi, protestando
solennemente contro I' occupazipne mill tare sopraindicata e contro qua-

luncjue usurpazione dei sacri diritti di S. M. il Re del regno delle Due
Sicilie, gia intrapresa e che sia per essere tentata, per opera del governo
di S. M. il Re di Sardegna; riservandq, inoltre, nello stesso tempo al Re
Francesco II, mio augusto padrone, il libero esercizio del

pptere sovrano
clie a lui spetta, di opporsi con tutti quei mezzi che egli stimera piu op-

portuni, a queste aggressioni ed usurpazioni ingiuste; come pure di fare

gli atti pubolici e solenni che egli stimera esser piu utili alia difesa della

real sua corona
; per questo, io dico, io mi appresto ad abbandonare que-

sta residenza, appena avro tertninato di porre in ordine alcuni affari par-
ticolari di S. M., relativi alia successione deH'augusta sua madre, di

santa memoria. Prima di
partire,

io avrp 1' onore di presentare a V. E.

il signer De Martini, il quale sara semplicemente incaricato di trasmet-

terle le comunicaziqni che il governo del Re, mio padrone, trovasse piu
tardi convenience di iridirizzare ancora al governo di S. M. Sarda. Mi

permetta, signor Conte, di prendere congedo da V. E. ringraziandola

aegli atti cortesi che ella ha ben voluto usare con me nelle nostre rela-

zioni personal!, ed aggradisca ecc.

12. La commedia oggimai toccava il suo lermine, ed era giunto il mo-

mento, in cui dovea svelarsi T intrigo e gittare al tutto la maschera. 11

Garibaldi avea bastevoli argomenti per essere persuaso che da se solo

non verrebbe a capo di espugnare Capua e Gaeta
;
e per altra parte il

Cavour ed il Farini intendevano a meraviglia che I'indugiare ancora per

pochi giorni avrebbe potuto recare un colpo fatale all' impresa
comune.

imperocche i regii falli animosi dalle ottenute vittorie ed incuorati dalla

presenza del Re
,
ben poteano da un momento all' altro fare uno sforzq

supremo, sperdere le rnasnade che
lorp attraversayano

la via , spingersi
a Napqli e

tqrnarla
alia dovuta soggezione del legittimo Principe. Quindi

che il Garibaldi accetto di gran cuore le ofTerte fraterne del Cialdini
,

che gli si esibiva pronto a varcare le fronliere dello Stato Napolitano con

un 25 mila uomini
;
e il Cavour, lambiccatosi indarno il cervello per tro-

Tarequakheprctesto di orclinare manifestamente 1'impresa, e non trovan-
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done alcuno altro meno irragionevole ed iniquo, si gitto, come vcdemmo r

a
quello

del far cosi perche se ne avea la forza in raano
;
e si iece firmare

dal Re Yittorip
Emmanuele il segucnte Manifesto indirizzato ai

popoli
dell' Italia meridipnale.

In un momenta solenne della storia nazionale

dei destini italiani, rivolgo la mia parola a voi, popoli dell'Italia Meri-
dionale

,
che mutato

Ip
Stato nel nome mio

,
mi avete mandato oratori

d'ogni ordine di cittadini, magistral! e deputati de' municipii, cliicdcndo

di essere reslituiti nell' ordine, confortati di liberta, ed uniti al mio Re^

gno. lo vpglio dirvi quale pensiero mi guidi ,
e quale sia in me la co-

scienza dei doveri chc deve adempiere chi dalla Provvidenza fu posto

sopra un trono italiano.

lo salii al trono dopo una grande sventura nazionale. Mio padre mi
diede un alto esempio ,

rinunziando la corona per salvare la propria di-

gnita, e la liberta de' suoi popoli. Carlo Alberto cadde coll' armi in pur
gno ,

e mori nell' esiglio : la sua morte accomuno sempre piu le sorti

della mia famiglia a (juelie del
popolo

italiano che da tauti secoli ba dato

a tutte le terre straniera le ossa cle' suoi esuli, volendo rivcndicarc il re-

taggio di ogni gente che Dio ha posta fra gli stessi contini, e strctta in-

sieme col simbolo d'una sola favella. lo mi educai a quello cscmpio, e la

memoria di mio Padre fu la mia Stella tutelarc. Fra la Corona e la parola

data, non poteva per me essere dubbia la scelta mai. Rafl'crmai la liber-

la, e volli che esplicandosi, essa gittasse radici nel costume dei
popoli f

non potendo io avere a spspetto cio che a' miei popoli era caro. Nella

liberta del Piemonte fu religiosamente rispettata la eredita
, cbe 1'animo

presago del mio Augusto Genitore aveva lasciato a lutti gli italiani. Col-

le franchigie rappresentatiYe,
colla popolarc istruzipnc,

colle ^randi opere

pubbliche, colla liberta dell'industna e dei traffichi, cercai di accrescere

il benessere del mio popolo ,
e yplendo si rispettata la Religione cattoli-

ca
,
ma libero ognuno nel santuario della propria coscienza

,
e feniia la

civile autorita, resistetti apertamente a cjuella pstinata
e procacciante fa-

zione ,
che si vanta la sola arnica e tutrice dei troni

,
ma che intende a

comandare in nome dei Re ed a frapporre fra il Principe ed il popolo la

barriera delle sue intolleranti passioni.

Questi modi di Governp non potevano essere senza effetto per la ri-

manente Italia. La concordia del Principe col popolo nel proponimento
dell' indipendenza nazionale, e della liberta civile e politica ,

la tribuna

e la stampa libera, lo esercito che aveva salvata la tradizionc militare

italiana sotto la bandiera tricolore, fecero del Piemonte il vessillifero , e

il braccio d'ltalia. La forza del mio principato non derivo dalle arti di

un' occulta politica ,
ma dallo aperto influsso delle idee e della pubblica

opinione. Cosi potei mantenere nella parte di popolo italiano riunita sot-

to il mio scettro il concetto di una egemonia nazionale, onde nascer do-

veva la concorde armonia delle diyise province di una sola nazione.

L'ltalia fu fatta capace del mio pensiero , quando vide mandare i miei

soldati sui campi della Crimea accanto ai soldati delle due grandi poten-
ze occidentali. Io volli far entrare il diritto d'llalia nella realta dei f'atti

e degli interessi europei. Al congresso di Parigi i miei legati poterono

parlare per la prima volta all'Europa dei vostri dolori. E fu a tutti ma-
nifesto ,

come la preponderanza dell' Austria in Italia fosse infesta al-

1' equilibrio europeo ,
e quanti periooli corressero la indipendenza e la
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liberta del Piemonte, se la rimanente Penisola non fosse francata dagl' in-

flussi stranieri. II mio magnanimo alleato, 1'Imperatore Napoleone III ,

senti che la causa italiana era degna della grande nazione sulla quali
impera. I nuoyi destini della nostra patria farono inaugurati da una giu-
sta guerra. I soldati italiani combatterono degnamenle accanto alle in-

vitte legioni della Francia. I volontarii accorsfda tutte le province e da
tutte le faraiglie italiane

sqtto
la bandiera della Croce Sabauda addimo-

strarono, come tutta Tltalia mi avesse investito del diritto di parlare e
di combattere in nome suo.

La ragione di Stato pose fine alia guerra ,
ma non a' suoi effetti

;
i

quali si andarono esplicando per la inflessibile logica degli avvenimenti
e dei

popoli.
Se

iq
avessi avuto quella ambizione che e imputata alia

mia famigiia da chi non si {'a addentrp nella ragione dei tempi ,
io avrei

potuto essere soddisfatto dallo acquisto della Lombardia. ma io aveva

speso il sangue prezioso dei miei soldati non per me, per 1'Italia. Io

aveva chiamato gl' italiani alle armi
;
alcune provincie aveyanq subita-

mente nmtato gli ordini intcrni per concorrere alia guerra d'indipenden-
za

, dalla quale i loro principi abborrivano. Dopo la pace di Yillafranca ,

quelle provincie dimandarono la mia
protezione contro il minacciato ri-

stauro degli antichi govern!. Se i fatti dell' Italia centrale erano la con-

seguenza della guerra alia quale noi avevamo invitati i popoli ,
se il- si-

sterna delle intervenzioni straniere doveva essere per sempre sbandito
dall' Italia, io dovevo conoscere e difendere in quei nopoh il diritto di

legalmente e liberamente manifestare i
yoti

loro. Ritirai il mio Governo;
essi fecero im Governo ordinato

;
ritirai le mie truppe ;

essi ordinarono
forze regolari , ed a gara di civili virtu vennero in tanta riputazione e

forza, che solo per violenza d'armi straniere avrebbero potuto essere

yinti. Grazie al senno dei popoli dell' Italia centrale 1'idea Monarchies fa

in modo costante affermata, e la Monarchia modero moralmente quel pa-
cifico moto

popqlare. Cosi 1' Italia crebbe nella estimazione delle genti
civili, e fu manifesto all'Etiropa come gl' italiani sieno acconci a gover-
nare se stessi. Accettando la annessione, io sapeva a quali difficolta eu-

ropee andassi incontro. Ma io non poteva mancare alia
parola

data agli
italiani nei

proclami della guerra. Chi in Europa mi taccia
d'impruden-

za, giudichi con anirno riposato ,
che cosa sarebbe diyentata ,

cne cosa

diventerebbe 1'Italia il giorno ,
nel quale la Monarchia apparisse impo-

tente a soddisfare il bisogno della ricostituzione nazionale ! Per le an-

nessioni
,

il moto nazionale
,
se non muto nella sostanza

, piglip
forme

nuove : accettando dal diritto popolare quelle belle e nobili province, io

^doyeva lealmente riconoscere 1 applicazione di quel principio, ne mi era
lecito il misurarla

cplla
norma de' miei affetti ed interessi particolari. In

sudragio di quel principio iq feci, per utilita dell' Italia, il sacriticio che

piu costava al mio cuore, rinunziando due nobilissime province del Re-

gno avito.

Ai Principi italiani che han voluto essere miei nemici
,
ho sempre

<lati schietti consigli, risoluto, se vani fossero, ad incontrare il pericolo
che Facciecamento loro avrebbe fatto correre ai troni ,

e ad accettare la

volonta dell' Italia. Al Granduca io aveva indarno offerta 1'alleanza pri-
ma della guerra. Al Sommo Pontefice, nel quale venerq il Capo della

Heligione de' miei avi, e dei miei popoii ,
fatta la pace ,

indarno scrissi
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offerendo di assumere il Yicariato per 1'Umbria e per le Marche. Era ma-
nifesto che queste province- conlenute soltanto dalle armi di mercenarii

stranieri, se non ottenessero la guarentigia di Governo civile che io
pro*

poneva, sarebberp tosto o tardi venute in termine di rivoluzione. Noa

ricorderp i consigli dati per molti anni dalle pptenze al Re Ferdinando

di Napoli. I giudizii che nel congresso di Parigi furono proferiti sul suo

Governo preparavano naturalmente i popoli a mutarlo ,
se vane fossero

le querele della pubhlica opinione e le pratiche della diploraazia. Al gio-
vane suo successore io mandai offerendo alleanza per la guerra dell' in-

dipendenza. La pure trovai chiusi gli animi ad ogni affetto italiano e gli

intelletti abbuiati dalla passione. Era cosa naturale che i fatti succeduti

nella Italia
settentripnale

e centrale solleyassero piii
e piii gli animi del-

la meridionale. In Sicilia questa inclinazione degli animi ruppe in aperta
rivolta. Si combatteya per la liberta in Sicilia , quando un prode guer-
riero devoto all' Italia ed a me

,
il generale Garibaldi

, salpava in sua
aiuto. Erano italiani, io non poteva, non doyeva rattenerli ! La caduta

del Governo di Napoli
raffermo quello che il mio cuore sapeva , cioe

quanto sia necessano al Re 1'amore, ai governi la stima dei popoli ! Nel-

Je Due Sicilie il nuovo reggimento s' inauguro col mio nome. Ma alcuni

atti diedero a temere che non ben interpretasse per ogni rispetto quella

politica che e dal mio nome rappresentata. Tutla 1'Italia ha temuto che

all' ombra di una gloriosa popolarita e di una probita antica tentasse di

riannodarsi una fazione pronta a sacrificare il vicino trionfo nazionale al-

]e chimere del suo ambizioso fanatismo. Tutti gli italiani si sono rivolti

a me perche scongiurassi questo pericolo. Era mio obbligo il farlo per-
che nell' attuale condizione di cose non sarebbe moderazione, non sareb-

be senno, ma fiacchezza ed imprudenza il non assumere con mano ferma:

la direzione del moto nazionale, del quale sono responsabile dinanzi al-

1'Europa. Ho fatto entrare i miei soldati nelle Marche e nell' Umbria di-

sperdendo quell' accozzaglia di genie di ogni paese e di ogni lingua, che

qui si era raccolta, nuova e strana forma d'inlerveiito straniero, e la peg-

giore di tutte. Io ho prpclamato 1'Italia degli italiani
,

e non permettero>
mai che 1'Italia

diyenti
il nido di selte cosmopolite che vi si raccolgano

a tramare i disegni o della reazione o della demagogia universale.

Popoli dell' Italia Meridionale ! Le mie truppe si avanzano fra voi

per ratfermare 1'ordine. Io non vengp ad imporvi la mia volonla, ma
a far rispettare la vostra. Voi potrete liberamente manifestarla: la Prov-

Tidenza che protegge le cause giuste , ispirera il voto che deporrete
nell' urna. Qualunqui$ sia la gravita degli eventi, io

attendp tranquillo

il giudizio dell' Europa civile e quello della storia , perche ho la co-

scienza di compiere miei doveri di Re e di italiano ! In Europa la mia

politica non sara forse inutile a riconciliare il progresso dei popoli colla

stabilita delle monarchic. In Italia so che io chiudo 1'era delle rivoluzionii

Dat. da Ancona add! 9 Ottobre 1860. Vittorio Emmanuele. - Farini.

13. Non e qui luogo, ne ci basterebbe Io spazip a toccare, anche solo di

passata, e mettere in evidenza gli assurdi
principii,

le falsita di fatto, la

perversita del nuovo dirittp pubblico e le ahbominevoli conseguenze che

ne derivano, onde e tutto intessuto questo inqualificabile documento. II

sig. Farini
(
che a lui solo

puo legalmente imputarsi questo manifesto y

cssendo il Re non risponsaoile degli atti pubblici anche muniti di sua
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firma) ha renduto servigio alia causa della giustizia con qneste sue espr-
Litanze mostruose. Solo noteremo che la ragione, con cui si prctende giii^
sliticare il

latrpcinio
e I'usurpazione degli Stati della Chiesa

, cioc che it

Papa rifiuto di accettare il propostogli Vicariato delle Marche e dell'Um-

bria, vale per appunto quanto il dire : il Papa non voile contentarsi che
10 mi

apprppriassi
i suoi Stati

,
lasciando a lui nulla piu che un nome c

titolo u'ttizio
; dunque e tutto colpa sua se pra glieli rubo colla forza.

Muove poi a stpmaco il sentire che in nome di un Re si insult!
,
col

titolp

epntumelioso di accozzaglia, a quei valorosi ,
molti dei quali per nobilta

di natali e chiarezza di sangue possono competere con Yittorio Emma-
nuele , e che dopo inaudite prove di valore soggiacquero per la difesa

della piu giusta e santa delle cause. Chi insulta al yinto copre se stesso

d'ignominia I Or che dovra dirsi quando i vincitori sono merccnarii d*

quella stampa che un Fanti ed un Cialdini, usciti fuori dal brulicame della

rivoluzione, e cresciuti agli stipendii di essa dovungue ppterono servir-

la ? Che dovra dirsi quando chi fa proferire tali vituperi e un Farini ?
Si direbbe che il sig. Farini

,
il quale passo tutta la sua gioventu in

mezzo alle cospirazioni delle sette
,
abbia

portatp gl' istinti e le abitudi-

ni del cospiratore anche al Governo ! Cosi il Diritto, giornale Garibal-

dino, del 14
Ottpbre. Dove pure lagnasi che in tale Manifesto siasi do-

vuto ricorrere principalmente a quella ragione che 1' avanzarsi del Re e
dell' esercito nel regno di Napoli fosse prodotto da inviti di ogni ordine-

di cittadini chiedenti di essere restituiti neir ordine, quasi che fosse vera
che a Napoli e in Sicilia regnasse 1'anarchia, e dice : anche delle arm!

diplpmatiche (doe delle bugie) non devesi abusare, poiche tulti gli ec-

cessi finiscono per tornare a danno di chi li commette . E pertino al Di-

ritto mette sdegno la forma data dal Farini al suo bando, perche il lin-

guaggio iroso e provocatore disdice alia dignita di un manifesto reale #v

14. Da eoteslo bando reale, messo fuori inAncona,come a
suggellp della

usurpazipne compiuta degli Stati Romani, ed a solenne annunzio di
quel-

Ja che iniiiavasi sopra il regno delle Due Sicilie, si potrebbe quasi infe-

rire che veramente questo smaniasse per ottenere T onore di diventare

piemontese sptlo
il ^overno Cayouriano. Or il

fattp
e pienamente falso;

Tre fazioni diyidono il popolo di cjuel reame. La prima ,
e la minima, e*

di repubblicani aderenti del Mazzini ;
e questa e si scarsa di partigia-ni ,_

che il Diritto affermo, forse non trovarsene died : ma pochi o molti ch^
siano, certo non tengono pel Cavour e sua compagnia. La seconda e di

liberali die vpgliono Taulonomia napoletana, e questi si passavanp volen-

tieri di Vittorio Emanuele; e se ora 1'accettano, gli e solo per uscire dalle

branched! Garibaldi e della sua consorteria di avventurieri. La terza e
di coloro che vendettero al Piemonte la loro persona e le loro idee poli-

tiche, e questa e si scarsa che dovette farsi aiutare dall' esercito regola-
re sardoper paura di essere sterminata. Resta la immensa maggioranza
del ver popolo, che e per 1'ordine e per la dinastia legittima ,

e che se

fosse lasciato fare e ne avesse i mezzi , certo in poco d'ora sbratterebbe

11 regn) di tutti i felloni delle precedent! categoric. Cio e si vero, che i

liberal son sempre in affanno contro la reazione
,

la c|uale ad ogni poco

scpppa qui e cola, ed a cui reprimere si mettono fuori, da chi tiene 1'ar-

mi ec
1

i cannoni, band! pieni di fetocia
;

i quali poi sono eseguiti coo
atroata e spietatezza ancora piu grande. Eccone uno, per saggio de-

Sere IV, vol. VIII. 24 J27 Ottobre 186&
I
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gli altri
, pubblicato eel

Giprnale Ufiiciale. Qualunque cittadino pren-
dera le arm! per avversarc in qualsiasi modo il presente movimcnto ita-

liano, sara dichiarato nemico della patria ,
e come tale condannato alia

fucilazione. Una commissione militare permanente procedera immedia-
tamente con rito sommario alia

punizione del colpevoli . Cosi alii 8 Set-

tembre a Teramo. Cosi a un dipresso da per tutto altrove. Malgrado
cio 1'opprcssione libertina e tanta, che in molti luoghi i popoli ne vollero

scnotere il giogo. Ad Avellino, ad Ariano, alsernia, a Monteodorisio,
a Gissi, a S. Buono, nella provincia d'Aquila, a Tagliacozzo, in Rocca
di Mezzo, a Civitanova, a Carovilli

,
a Pietrahbondante ,

a Pescolacia-

EO, a Chianci c in cento altre citta o borgate la reazione scoppio come
un vulcano, e fu spcnta nel sangue sparsovi largamentc e con inaudita

crudelta dai sicariiGaribaldini guidati daUngheri, daScozzesi, da Inglesi
e da Francesi. Basti accennare che a S. Ant imo ne furono arrestati 60, e
tratti con ogni manicra di atrnci trattamenti a Napoli per esservi puniti, e

sappiamoilcome, senza escludere 9 donne. InCanosa fu fattopeggio. In

Arzano fu, come reazionario, arrestato un Capo nrbano, e si spinse
la barbaric fino a recidergli d'un colpo di forbice il labbro con cui avea

gridato Viva il Re ; e cio fu fatto a sangue freddo, in Casoria, dove era

stato condotto prigioniero. Sono racconti che -si possono leggere, da chi

nc ha il cuore, nei diarii liberaleschi, che li raccontano con tuono tra lo

scherno e la gioia, e con dignita da cannibali. Questo e il metodo tenu-

to in centinaia di citta e borgate per creare I'unanime suff'ragio di annes-
sione al Picmonte, 1'entusiasmo per 1'Italia una. Or venga il sig. Farini,

metta in bocca al suo Re che, andando ad usurparc il reame di Napoli,
cede a un dovere di

^iustizia
ed al yoto dei popoli !

15. Questa unanjmita e cosi fittizia, che
yolendpsi dagli uni 1'annessio-

jieimmediata, dagli altri condizionata, daquesti rautonomia, daquelli la

repubblica, e trapassando la discordia dal Ministero alia piazza, dalle cit-

ta al!e borgate, 1 anarchia era imminente. II Garibaldi non sap^a piu
do-

TC vol tarsi. II Bertaai fu tolto da segretario della Dittatura, e torno a To-
rino. Fu accomiatalo il Sirtori, e sostituito aluicomePro Dittatore il Pal-

lavicini Trivulzio. Questi yoleva 1'annessione immediata ywplebiscito;
il Crispi Segretario di Stato sostenea doversi fare per Assembled, il che

1'avrebbc ritardata. Quindi un cozzare, un mgiuriarsi a vicenda, uno

smascherarsi con cinismo schifoso, mettendo in luce la rapacita,lavena-
lita, gli pdiosi arbilrii di cui ciascuno trovava onde accusare gli altri. II

fame qui la storia trarrebbe troppo in lungo, c ci riserbiamo ad altra vol-

ta ii recarnc i particolari e i documenti. In fine dei conti il Crispi fu so-

Terchiato; il Pallavicini, che s'era dimesso, rirnase: Garibaldi si tblsedat-

tornp i Cattaneo, i Mario cd altri cotali; ma non Mazzini che rifiuto di

partire da Napoli e fulasciato stare. Finalmentecpnquestimezzi
ruyinto il

partito di chiamare tutto il popolo delle Due Sicilie a votare conplebtici-

to, nel di 21
Ottpbre,

1'anncssionc al Piempnte, con un s\ od unno, imi-

tando gli csempii
dati dal maestro del 2 Dicembre. In

Sicijia gro?si guai
yiolenze orribili pareano imniincnti

?
volendo questi un' Assembled, e

quelli no. Fu
tplto

il Pro Diltatore, furono cambiati i Ministri, funno fu-

cilati o scannati i piu renitenti. E cosi si ottenneil mirabile consent una-

nime del popolo in immolarsi allltalia.

16. In questo frattempo il Re Francesco II trovava nella fedelta
dt'supi

soldati e nel valore, con cui presero a combattere sotto gli occhi tuoi
,
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un gradito compenso a tanti
dolpri.

Un 3500 di quest! bravi soldati erano
rimasti a Napoli quando ne parti 11 Re. Snidarli dai forti colla violenza

avrebbe potuto costar
carp.

Al sppraggiungerc delle truppe piemontesi,
furono i napoletani lasciati liberi di raggiungere il Re se fosse Joro pia-
ciuto. Tutti, eserapio mirabile di devozione, tutti accettarono

;
e colle

armi brandite, a band iere spiegale, a tamburro battente marciaronp a

Gaela, dove sapeano dover trovare, piu che altro, privazioni, stenti e

battaglie pel loro Re. Altri, in numero di parecchi centiuaia, usciti dalla

cittadella d' Augusta per capitolazione, ebhero a
scegliere tra 1' andare a

Gaeta, il tornare alle loro case liberi, o 1' accontarsi col Garibaldi
;
es-

sendo queste condizipni
loro proposte e guarentite dalF ammiraglio fran-

cese. Ora di tutti essi circa 360 vollero raggiungere il loro Re a Gaeta;
un 150 incirca, gia affranti dalle fatiche, accettarono di ritrarsi alle case

loro
;
un solo fu tanto vile da cedere alia seduzione e rimanere tra i fel-

loni col Garibaldi.

17. II Re a Gaeta avea nominate un suo.nuovp Ministero, presieduto
dal Generale Casella, Ministro della Guerra e degli affari esteri

;
e compo-

sto del Cavaliec Ulloa per gT Interni , del Rarone Carbonelli per yarn di-

casteri, e del retro Ammiraglio Bel Re per la marina. Quando il Garibaldi

ordino il blocco di Gaeta, codesto governo del Re Francesco II diramo
subito ai suoi rappresentanti presso le corti straniere una nota in cui leg-

gesi quanto segue. Non sa il Goycrno di S. M. che alcuno de'Ministri,
e dei Consoli abbia riconosciuto una disposizione cosi contraria al diritto

delle genti. Ma in o^ni modo crede necessario protestare nella forma la

piu energica ed esplicita contro questo nuoyo attentato a'-principii che
lormano base della esistenza delle nazioni. II legittimo Soyrano del Re-

gno delle Due Sicilie, ridotto dalla piu scandalosa inyasione a difendersi

nella linea militare di Capua e di Gaeta
,
e non sol tanto assalito in terra

dalle forze della rivoluzione, ma si rivolgono contro lui i bastimenti della

sua propria marina per bloccarlo. Le Potenze Europee non possono rico-

noscere un blocco decretato da un potere illegitiimo per iraoorre alle al-

tre nazioni il sagrifizio della liberta marittima e 1' interruzione del loro

commercio
; bisogna essere Goyerno pubblicamente ed officialraente ri-

conosciuto dagli altri. Garibaldi non rappresenta un Goyerno; Napoli ri-

voluzionata non e nazione. La sola nazione riconosciuta dai trattati e ii

Regno delle Due Sicilie
;
ed il sovrano di questo Regnp, riconosciuto da

tutti gli altri, si troya adesso a Gaeta. Essendo cosi, il blocco di Gari-

baldi e
illcgittimp,

e nessuna nazione puo accettarne le conseguenze. Ma
gli atti illegittiini di ostilita marittima, la interruzione arbitraria del cpm-
mercio de' neutri

spno, secondo il
drittp

delle genti, atti di manifesta pira-
teria. Non e credibile che V Europa inciyilita del secolo decimonono possa
tollerare la pirateria nel Mediterranep, ne si puo ammettcre per un mo-

mento, a che le Potenze marittime assistano impassibili a questi fatti,'che

royesciano i
principii

di dritto pubblico ed internazipnale
assicurati a

costo di tanti ripetuti sforzi. E con questa confideuza che il sottoscritto ecc.

ha 1'onore di dirigersi a S. E. ecc. per ordine espresso del suo augusto
Sovrano, e pregandola a voler mettere questa nota sotto gli occhi di Sua
Maesta.ecc. ,

si attende una risposta, che egli si augura concorde coi

rincipii del diritto delle genti e della giustizia. II sottoscritto pro-
itta ecc. ecc. . A questa protesta fu fatta ragione ,

e le varie Potenze
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ifiiitarono di riconoscere il blocco. Navi Frances! e russe da guerra git-

&:ono I'ancora nel porto di Gaeta.

18. Rispetto alia conlisca delle private proprieta del Re e della famiglia

reale, piii sopra gia mentovata, emanp da Gaeta la nota seguente. Do-

po aver spogliato il Re N. S. dei suoi Stati
,
la rivoluzione trionfante lo

spoglia pure della sua privata e legittima fortuna. Con essa sono stati

^onliscati i maggiorati djei Principi , le doti delle Principesse, il prodotto
'delle loro

particolari economic, tutte le proprieta in somma che, costi-

tuile dalle leggi civili, sono in tutli i paesi iuciviliti, e dai piii anarchic!

govern! rispettate. Ma questo attentato non merilcrebbe altro che lo

sdegno di S. M., che avrehbe credulo al di sotto di sua dignita farvi at-

3cuzione, se allo spoglio non si accompagnasse la calunnia. II giornale
'di Napoli del 20 Settembre N. 5, nel rendere conto di questo fatto al

pubblico, prpcura raccomandarlo o scusarlo dicendo che, sapendo il Mi-

nistro di polizia di Garibaldi come grandi ricchezze avessero a sca-
r
pito del popolo accumulato i Principi di casa Borbone, si diede a veder
modo onde una parte ahneno di esse fosse reintegrate al tesoro dello

Stalo . Raccontando poi la trasmissione violenta di una somma di

184,608 ducali di rendita, ed aggiungendola a un'altra di ducati 317,186

prodotto annuo dei maggiorati ed economic private della Casa reale,
calcola il capitale di questa doppia rendita in undici milioni , legittima-

inente, aggiunge, rivendicata alle Finanze dello Stato. Mentre che negli

^"nqualilicabili atti , che hannq luogp nell' invasione del rcgno, s'invoca

spltanlo il dritto della rivoluzione, il Gpverno di S. M. lascia alia Prov-

videnza, all'opinione pubblica e alia giuslizia dell'Eurppa il giudizio di

uno stato di cose che opponendosi a tutli i principii sociali , non pup es-

sere ne accettato ne diirevole. Ma quando si
parla

di legge e di diritto,

oello stesso tempo che si conculcano lutti i diritli e tutte le leggi ,
il Go^

r

yerno di S. M. non crede dover lasciare agli invasori e ai rivoluzionarii

il benelicio deU'impunita e delle calunnie.

^Le rendite occupale violentemente dal sig. Conforti e violentemente

confiscate dal governo di Garibaldi si compongonp di quelle due partite
accennate nel suo giornale di Napoli.

La prima, cioe, c[uella di 184,608
ducati rappresenla I'eredita lasciata ai suoi dieci tigli ed ai poveri da]
defunto lie Ferdinando II. Questo e il frutto delle economic personali di

30 auni di regnp ;
e dichiarare illegiltima questa eredita val tanto che

attaccare la legittiniita della lista civile e del patrimonip che hanno pos-
seduto tutti i monarch! delle Due Sicilie. L'altra partita si compone,
nella maggior parte, dei maggiorati dei reali Principi, e delle doti delle

reali Principesse, costituili in virtu di antiche e linora semprc rispettale

'Jeggi. La slanno pure piccole economic fa tie in f'avore di
prfani durante

la loro infanzia, come puo rilcvarsi dalla lista stessa pubblicata nel gior-
nale della rivoluzione, trovandosi due sole partite appartenenli al Re

(N. S.), una di 5,415 ducati
,
economic della sua assegpazione di prin-

cipe ereditario, e un'altra di 67,509, interessi compost! ed accumulati

durante venture anni , della dote ed eredita propria della sua illustre e

'Tenerabile madre Maria Cristina di Savoia. La dote di questa Principes-
sa piemontese e stata contiscata dal governo di Garibaldi ,

in nome del

fte del Piemontc , c si contesta al
tiijlip

il dirilto a questa santa e legit-
tima eredita di sua madre, dovutagli in virtu di u:i traltato colla Sar-

-degna !
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Nel permettermi, dopo le istanti mie preghiere, di trasmetterle que-
ste neces^arie spiegazioni ,

mi ha ordinato il Re (N. S.) di prendere per
base la pubblicazione stessa fatta dal governo rivoluzionario che si e

impadrqnito de' suoi Stati in nome del Re di Sardegna. Non e certo 1'a-

Dimo di S. M. di lagnarsi dello spoglio di tutta la sua fortuna particola-

re; S. M. ne aveva fatto il sacrifizio quando costantemente
,
anche nei

giorni i piu minaccianti della lotta e dell'invasione, si ritiulo ostinatamen-

te a far vendere le sue rendite di Napoli per piazzarle con piu sicurezza

in fondi di aim e piii
fortunati paesi. Potrebbe si compiangere la sorte

di nove fratelli e sorelle condannati, senz'altro delitto che il loro nome a

vedere confiscati dalla rivoluzione tutti i loro mezzi di fortuna
,
ma qua-

lunque sia il loro avvenire, sia la loro sorte vivere nell'esilio e nelle piu
dure privazioni ,

S. M. e sicura che sapranno sopportare 1'avyersita
con

eqstanza degna della loro stirpe e del rango in che, per esempio degli al-

tri, li fece nascere la Provvidenza. In mezzo a queste miserie della rivo-

luzione, splende piu alta e piu gloriosa la magnanimita del
nqstro augu-

slo Sovrano. 1 palazzi, i musei che ha lasciato, nel parlire, pieni dei te-

sori delPinestimabile eredita de'suoi antenati, attestano al mondo il com-

pleto disinteresse e la generosita d'animo di Francesco II. Unita la sua

causa a quella de' suoi
pqpoli ,

non ha voluto il Re trasportare fuori del

paese neanche la sua particolare fortuna , come si sdegnasse salvare per
se una lavola nel naufragio generale del Regno. La sua indifferenza pei
beni materiali della vita e proverbiale ;

ne pure i grandi dolorosi avve-
nimenti che hanno avuto luogo nel breve ma difficile periodo della sua
ascensione al Trono avrebbero permesso queste cure ad uno

spirito
esclusivamente occupato della pace e della prosperila dei suoi sudditi.

Non sono necessarie quesle spiegazioni per quelli che conoscono lo

stato delle cose in Napoli ;
ma come potrebbe avvenire che trovasse ecq

in codesti paesi la calunnia, credo del mio dovere tenerla al corrente dei

falti , percne sia in grado di smentirla. Non sono tesori che la casa di

Borbone porto seco neirabbandonare la capitale ;
sono i suoi palazzi , i

suoi musei e la santa eredita dei suoi antenati che lascia come monu-
mento della sua generosita nel suo sempre amabile regno ,

senza curarsi

dell'avvenire. La dote della madre del Re, l'eredita particolare di suo

padre, i
maggjorati ,

le economic dei Principi e delle Principesse ;
tutto

quanto costiluisce la fortuna privata della farniglia Reale, quanto assicu-

rano le leggi Civili
, quanto rispelta il diritto comune de' popoli ,

tutto e

stato contiscato dal Groverno rivoluzionario di Napoli ,
senza che il Re si

degnasse neanche protestare contra questo scandaloso spoglio, trovando
al di sotto della sua dignita occuparsi dei suoi interessi particolari ,

quando cadono in rovina i grandi interessi dello Stato. Ne avrebbe an-
nuito alle rappresentazioni rispettose e ripetute del suo Governo, se non
fosse dovere dei suoi Ministri

respingere con indignazione le false inapu-
tazioni che possqno agire sugli spiriti prevenuli od ignoranti.

Ella e autorizzata a fare di questa comunicazione 1'uso che stimera
nella sua prudenza convemente, e a rilasciarne copia a cotesto Ministro

degli affari esteri .

19. Ma un fatto anche piu obbrobrioso erasi compiuto dal Garibaldi in

name di Vittorio Emanuele, Re e consanguineo di Francesco II. Una ri-

compensa nazionale decretavasi in onore del regicida Agesilao Milano.
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L'orrore eccitato da tale nefandezza dcsto il brivido in ogni uomo onesto

d'Europa. II Governo di Francesco II la Idenunzio ai Sovrani tutti delle

nazioni civili con la seguente nota. II giornale pfficiale
del Governo ri-

Toluzionario di Napoli pubblica, nel numerp corrispondente al 28delme-
se ora scorso, il decreto seguente .... Italia e Vittorio Emraanuele. II

Dittatore dell'Italia meridionale. Considerando sacra al paese la memo-
ria di Agesilao Milano, che con eroismo senza

pari s'immolo sull'altare

della Patria per liberarla dal tiranno che 1'opprimeva: decreta. Art. 1.*

E accordata una pensione di ducati trenta al mese a Maddalena Russo
madrc del Milano, vita durante. a contare dal 1 ottobre prossimo. Art.

t 2. E accordata una dote di ducati due mila per ciascuna delle due so-

relle del detto Milano. Questa somma sara investita in fondi pubblici a

t titolo di dote inalienabile e consegnata alle sorelle nel corso del prossi-
c
simp ottobre. Art. 3. II ministro delle Finanze e incaricato della ese-

cuzipne del presente decreto. Napoli 25 Settembre 1860. Firmato

Garibaldi . Nel portare a conoscenza di S. E. il
signqr ecc. il soltoscrit-

to Ministro ec. si crede dispensato da pgni commentario intorno a questa

inqualificabile disposizipne. La
riyoluzione

non era arrivata mai in alcutt

paese a questo grado di perversita e di anarchia. Ganonizzare come san-

tita il regicidio, premiare pubblicamente 1'assassinio, eccitare ofticial-

mente con questo esempip
aU'esterminio dei Sovrani; questo non si e fat-

to fino adesso, e si fa pero in una citta occupata dalle truppe Piemonte-

si, da un condottiere che agisce in nome del Re di Sardegna, e chepren-
de da quattro mesi, e senza essere smentito, la sua bandiera edil suo no-

me. Un uomo che tenta di assassinare un'altro uomo; unsoldatocheesce
dalle tile per uccidere il suo generale; un suddito che vibra la sua baio-

netta contro il suo Re, e un martire degno di lode, di pianto e di premio
per il Governo di Garibaldi 1 E questa apoteosi si fa pubblicamente nel

Giornale officiate di Napoli 1 e in nome del Re Vittorio Emmanuele si

danno, e si offrono ricompense ai regicidi ! Tale esempio parla piu alto-

che tutte le declamazioni sul miserabile stato morale in che e caduto il

Regno, sull'anarchia che si e impadronita de'suoi destini dopo il trionfo

dell'invasione. II sottoscritto non crede "n,ecessario protestare contro que-
sto scandalpso decreto, percheprotestano per lui tutti i sentimcnti di morale,
di onore, di

religione
che esistono nel cuore umano. II sottoscritto lo de-

nunzia alia giustizia dell'Europa, come la pruova la piu chiara, e fratante,
delle tendenze degli uominiche colla forza straniera, e protittando d' inau-

diti tradimenti, hanno usuroato 1'autorita, ed occupato la piu considere-

vole parte del Regno delle Due Sicilie. Per questo prega 1'E. S.di portare

questa nota a conoscenza del suo Governo c prolitta di questa opportu-
nita ecc.

20. Addi 8 Ottobre avvenne una nuova fazipne
con qualche vantaggio

deiregii, che addi 15 fecero toccarc nuove e rilevanti perditeai Garibaldi-

ni; di che forse provenne 1'afTrettarsi deH'csercito piemontese ad accorre-

re per mare e per terra, stando il Garibaldi con gran pericolo
d'essere al

tutto
disfattp, malgradp dei soccorsi di denaro e mumzioni e di migliaia

di volontarii speditigli dalla Inghilterra. Di
questi

fatti d'armi si ha suf-

ficiente notizia dalla Gazzetta di Gaeta cosi compendiaia. Nella pri-
ma di qucste fazioni, le artiglierie regie, sotto lo sguardodei Reali Prin-

cipi, fecero gran danno al neraico che soffri gravi perdite in morti e feriti,,
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mentrc il
cplonnello

de Liguori ,
colle sue truppe rinforzate dai tiragliori

della guardia, occupo una posizione del rieinico, e v'inchiodo un canno-

ne. La seconda fazione del 15 fuimpresa dai regii nello scopo di ricono-

scere le forze del neQiico e di distruggere talune case rural i, dai cui co-

perto erano molestatc le sentinelle avanzate, e per assicurarsi se per av-

ventura si fosse lavorato per approccio
verso la piazza. Questa ricogni-

zione fu affidata al colonnello Vecchione con due battaglioni di
cacciatpri,

ed un distaccamento di artiglieria. Alle case rurali suddettela lotta s'im-

pegno vivissima e d'esse furono talune prese e riprese fin tre a quattro
volte. La fazione duroduc ore. Valutabili perdite toccarono ai garibaldi-

ni, tra quail (iguravano truppe regolari piemontesi. Ingrossatesi pcro le

loro file, il colonnello Vecchione ordino la ritirata che feeesi in perfetto
ordine. Al ritirarsi dei cacciatori regi gli avversarii audacemente sispin-
sero al campo di San Lazzaro, ma quivi le artiglierie della piazza cagio-
iiarono loro perdite gravissimc Da parte dei regii si denunzia in que-
sta fazione la morte di un Alfiere, di un Sergente ed un circa 40 feriti.

II Re Yittorio Emmanuele
,
avuta la notizia della resa di Ancona, parti

il 30 Setterabre da Torino, giunsc il 2 Ottobre a Kayenna, e il giorno

appresso fu ad Ancona
,
d'onde passo poi a visitare alquante altre citta

per mietervi gli allori seminati dai Farini cd irrigati dai sangue del
iiqre

della nobilta francese e belgica. Quindi ricevette le deputazioni allestite

dai Comitato annessionista di P^apoli, con cui lo supplicavano di andare

presto a metterU nell'ordinc: e com' era pattuito ,
accetto. Furono man-

aati fuori parecchi bandi firraati col nome di Vittorio Emmanuele, e tutti

degni del Farini che raccompagaa.il giorno 13 Ottobre, yarcata la fron-

tiera del Regno di Napoli ,
entro a Giulianuova, giunse a Chieti alii 17 ,

ed a Popoli nel giorno 19. Quivi doveano attestarsi parecchie division!

-dell' esercito safdo che da piu parti aveano invaso, senza verun pretesto
di guerra , gli Stati del Re Francesco II stretto congiunto di Vittorio

Emmanuele. Altre divisioni furono portate per mare a Napoli ,
d' onde

mossero subito verso Iscrnia
, per congiungersi con quelle gia accolte

verso Popoli, e quindi assalire le difese preparate dai Napoletani, tra il

Yolturno e il Garigliano , appoggiandosi a Capua e Gaeta.

STATI SAUDI (Nostra corrispondenza) 1 . Cavour nega i documenli al Parla-

mento 2. Unpreterivoluzioaario smascherato nella Camera 3. Ri-

sulta da un' interpellanza che gli italianlss'iaii cercano d'ingrossare per
far Pltalia 4. La legge sulle annesslpni future

;
osservazioni del dpu-

tato Ferrari 5. Altri Oratori: Bertani , e suo processo contro VEspero ;

6. I deputati non rappresentano Y Italia 7. La legge per le annes-

sioni nel Senato : discorso del SenatoreBrignole: il Senato rappresenta
Cavour. 8. II Re: che cosa pensa?

1. Poiche Garibaldi ebbe mandato alle stampe la sua famosa lettera al-

1'Avv. Brusco dove dichiarava di non essere amico di Cavour perche gli

avea venduto la patria ,
il Conte di Cavour voile rifarsi dello smacco con-

vocando il Parlamento in mezzo al quale gli e cosi facile trionfare. Chia-

mati adunque i deputati a Torino
pel giorno 2 di Ottobre, propose loro

una legge che facesse facolta al Mmistero di accettare quante province
italiane volessero annettersi allo Stato nostro

, aggiungendo che i Mini-

stri terrebbero tale facolta in conto d'un attestato di fiducia. II deputato
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Cahclla il 3 di. Oltobre domando al Presidente del Consiglio II deposito
di quei documcuti , che scnza danno della cosa pubblica potessero essere

comunicati al Parlamento . E diceva: se nqi dobbiamp giudicare il si-

sterna del Conte di Cavour e i disegni suoi, ci e mestieri dapprimacono-
scerli. Ma essi dipendono da cause che ci possono essere ignote: sono

1'esecuzione di disegni che hanno bisogno d' essere rivelati. E se il Mi-

nistero, continuava il dcp. Cabella, ha deciso di entrare in una via,
dalla quale non puo piii ritirarsi, e ch'egli deve forzatamente percorrere
a qualunque costo fino ad un finale risultamento , egli ha dovuto avere

tali argomenti di sicurezza da potervisi, senza grave pericolo dello Stato,

ayventurare. II Conte di Cavour rifiuto di somministrare i document!

richiesli, perche non possiam dire che la questionedeirUmbria e delle

Marche sia terminata, perche le Potenze non hanno ancor detto I'ulti-

ma parola ,
e concluse: lo dichiaro che conscienziosamente io stime-

rei di far cosa nocevole e
pericotosa,

se venissi a comunicare quali sieno

intorno a quest' impresa (1'invasione degli Stati Pontificii) i documenti
scambiati fra il Governo di Sua Maesta e le Potenze estere . (Atti uff.

N. e

HOpag. 546).
2. Nella stessa tornata del 5 Ottobre venne mossa un'allra

interpellan-
za al Ministero dal deputato Turati. Ricorderete come nel Maggio del-

1'anno corrente pretendesse il nostro Governo che in Toscana, in Roma-

gna e nelle altre province annesse si festeggiasse lo Statute e si cantasse

il Te Deum. L' Arcivescovo Card. diPisa, come tutti gli altri Vescovi,

proibi a' suoi sacerdoti di cantare. Ma in quella Diocesi trovossi un prete

sgraziato, di nome Gigli, che ascoltando piu le voci dell' interesse che quel-
le del dovere entro audacemente nella Cattedrale di Pisa e canto. L'Arci-

vescovo lo spspese a divinis, ed egli ricorse alia Camera che nella tor-

nata del 21 di Giugno invito il Ministero a provvedere i sacerdoti sospesi
dai loro Vescovi dando loro pensioni e

principalmente
caltedre nei Col-

legi, pel buonesempio, e per la buona eaucazione della gioventu. Iptanto
il Gigli scriveva ultimamente al deputanto Turati : Ho il dolore di dirvi

che nulla e stato fatto finora di quanto yenne stabilito a mio riguardo, e
mi trovo sempre sospeso da questo Cardinale Arcivescovo, senza aver

giammai avuto indennita. Percio il Turati chiedeva,se proprio non si

fosse fatto niente, perche fosse tolta al Gigli la spspensione ,
o per dar-

gli almeno un' indennita. II Ministro Guardasigilli risppndeva quanto alia

spspensione di dover rispe'tare 1'autorita ecclesiastica nelle cose spi-

rituali, nelle cose che la riguardano ;
e quanto all' indennita, di avere

scritto tin dal 21 di Lu^lio al Barone Ricasoli perche volesse soccorrere
il prete Gigli. Dietro Tinterpellanza, continuo il Ministro, che sapea do-
versi in oggi fare alia Camera, scrissi al Barone Ricasoli per telegrafo,
e n'ebbi la se^uente risposta:

II Governo locale avea provvedutp al

sacerdpte Gigli , ma egli aspirando a cose maggiori respinse
il sussidio

dalogli , e
pertino

un impiegp nel Ginnasio di Campiglia. Allora il Go-
verno locale, nella sua dignita, non si

pccupp piu di lui, ed informa
di tutto il Ministero . A tale risposta tutti fischiarono il prete Gigli che
della sospensione a divinis facea una speculazione come disse il depu-
tato Boggio. E il deputato Turati scusossi cosi : Io ho fatto in buona
fede e per buon fine cjuesta interpellanza ; ma vedendo che mi si e taciu-

ta la verita, mi dichiaro soddistatto della risposla del sig. Ministro , e
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ritiro la mia istanza . (Atti Uff. N. 140, pag. 458). Cosi la slessa Ca-

mera ebbe a conoscere
quali

sieno quei preti che servono la rivoluzicne,e
come procedano con giustizia i Vescovi quando sospendono a divinis

qualche membro indegno del Clero.

3. Nella tornata del 6 di Ottobre ebbe luogo un'altra interpellanza ;
da

cui risulto che I'ltalia degli Italianissimi in tin dei conti e la propria bor-

sa. II napoletano Poerip interrogo il Conte di Cavour sopra un disgrazia-
to contralto conchiuso in Sicilia dal Goyerno rivoluzionariocoirilalianis-

sima Casa dei signori Adami e Lemmi; contralto che concedeva a que-
sta casa tutte le strade ferrate da costruirsi nel regno di Napoii e di Si-

eilia. La quale concessione, osservava il sig. Poerio vincola per lunghi
anni I'ayvenire

di quelle province ,
le soltopone all'onere immenso di

650 milioni di lire, poicne tale e la spesa presuntiya delle linee desi-

gnate, ed assicura inoltre alia casa concessionaria Futile netto del 7 per
cento senza sborsare un obolo del proprio. 11 Cpnte di Cavour rispose
d'aver bensi letto questo nei

fpgli
di Napoii, ma di non saperne nulla

pf-
ficialmente. Mille altri sospetti gettaronsi intanto su coloro che slettero in

Napoii ed in Sicilia aH'amministrazione della cosa pubblica, si deplor6
che dopo aver maneggiatp tanti danari, non dessero mai un resoconto

t

si parlo di parecchie centinaia di lire che spendeya al giorno il deputato
Bertani segretario di Garibaldi ; breve : gli stessi rivoluzionari confessa-

rono di non ayeregran fede nell'onesta de'propri colleghi, e come tutti

questi risorgimenti, rinnovamenti, rigenerazioni vadano a fiuire coH'im-

poverimento de'popoli, e colla rigenerazione di mestatori che diventano

ricchi a spese altrui.

4. L'8 di Ottobre incomincio la discussione del disegno di legge per le

annessioni future, e circa la fiducia da decretarsi al Ministero. IS'era slato

relatore il dep. Andreucci, il quale conchiudeva: Merita d'essere appro-
Tata la legge proposta per ogni ragione, non solo di convenienza edi uti-

lita, ma veramente ancora di necessila e di urgenza. 11 deputato Giu-

seppe Ferrari fu il primo a parlare contro questa legge, e disse nel suq
discorso parecchie buone \erita, chiamo artificiale la concord!a quasi

unanimede'subalpini; grido contro il disordine massimo del Piemonle,
chevuol sovrapporsi agli Stati Italiani

,
avvertiche tutti i ribelli in Ita-

lia hanno omai diritto di comandare, perche ogni ribelle puqdire al Con-

te di Cavour: lo eseguiva gli ordim del signor Ministro, io intendeva

la sua voce; e perche debbp io immolarmi ed egli comandare?
;
entro a

iavellare della Capitale e disse: nonv'ha cospirazione, non v'ha concor-

dia iittizia che possa stordirci al punto di farci dissimulare, o da farci

ignorare che Torino si dee soprapporre a tutte le altre citta per la forza

stessa del sistema regnanle, qualunque sia la sorte cheravvenire riserba

a questa metropoli; avverti che le leggi Napoletaiie erano migliori delle

piemontesi: le leggi delle due Sicilie sono ottime paragonate con quelle
delle altre nazioni incivilite

;
dichiaro che il partito annessionista del-

le due Sicilie e composto in gran parle di avventurieri e siccome co-

teste verita eccilavano rumore nella Camera, cosi il Ferrari disse: lo

parlo nella profonda indipendenza delle mie opinioni, hoconsacrato la vi-

ta alia patria; non vengp qui a chiedere impieghi . La quali parole de-

starono vivissimi rumori, e grida all'ordine, all online ! Ferrari continue

rispondendo al Conte di Cavour che aveaipocritamente annunzialodi vo-
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ler chiudere Fera delta rivoluzione. Come mai il signor Conte di Cavourr

cheattende la rivoluzione di Roma e quclla della Venezia, vuol cgli chiu-

dere 1'era della rivoluzione? Osservo die omai 1'Italia era tutta in ma-
no di

Napoleone
III e nel proclamare, disse egli, la vostra gratitudine

al capo della Francia voi
ayete

concentrate nel solo Luigi Bonaparte la ra-

gione dell'Italia attuale. Soggiunse che la Pcnisola tolta ai Tedeschi era

passata sottq I'influenza capricciosa d'un uomo, c
avyerti i deputati che

respinto 1'impero ledesco voi ricadetc nell'impero rivolgendovi al Ce-
sare Francese. (AW. uff. N. 445 pag. $38.)

5. Altri oratori parlarono di poi, pochissimi contro. II deputato Ber-

tani, segretario di Garibaldi, nella tornata del 9 di Ottohre disse al Pre-

sidente del Ministero : Vada il Conte Cavour il piii presto possibile a

Napoli : meco se il consente, giacche fui accusato fautore del dissidio, e

la tbrhita e abile manq dell' illustre diplomatic^ stringa quella Tittoriosa

del Generate Garibaldi . Ma a delta dei maligni, il Bertani parla cosi,

perche gli rivedono le buccie, e 1' obbligano a rendere i conti, che se-

condo Y Espero non sono guari in regola. Pero il Bertani ha girato al-

V Espero im processo per calunnia, e aspcttcremo la sentenza de' tribu-

nali. I deputati Chiayes, Minghctti, Galeotti, Carulli, La Farina, Pareto r

Turati, parlarono in favore dell' annessione. La Farina descrisse le mi-

serande condizioni della Sicilia dove fn disciolto tutlo 1' ordine giudizia-
rio

;
dove regna il comunismo, e s' uccide a man salva e nellc quotidiane

dimostrazioni contansi da 30 a 40 morti; dove nessun vuol pagare, nes-

suno obbedire, e regna ana.rchia perfetta. Pareto si dolse di queste rive-

lazioni dicendo non isveliamo ai forastieri le nostre vcrgogne . Dopo-
molti altri discorsi e rumori e ciancie, fiDalniente 1' 1 1 di Ottobre si venne
alia votazione, la quale riusci favorcvolissiaia al Conte di Cavour ch'ebbe
soli sei voti contro, e ben 299 in favove.

6. Ma voi domanderete : cotesti deputati, che danno cosi facilaiente al

Conte di Cavour la facolta d' impossessarsi delle terre altrui , rappresen-
tano davvero 1'Italia? Rispondo alia domanda con im cenno sul!a tornata

del 4di Ottobre, nella quale si convalidarono 33 elezioni nuoye. l)a que-
sta tornata e dai processi verbali delle elezioni apparve chiarissimamente

che i deputati non rappresentano i loro Collegi, ma una minima parte d;

questi.
Difatto il Collegio d' Ales conta 1325 elettori

;
V eletto signor cava-

lier Grixoni raccolse voti 282. II Coliegio di Senorbi comprende 1060 vo-
tanti

;
80

suffragi elessero il signor cavalier Cugia Einsio. Ivrea con-

ta 705 elettori
;

il signor cavalier Brida, sindacp locale, fu eletto cop
voti 278. Montechiaro di Brescia ha 496 elettori inscriui sulle liste

;
il

signor Avvocato Botturi fu eletto con voti 68. II 4 Collegio di Milano
conta 722 elettori

;
alia seconda votazione il signor Garibaldi ottenne

yoti 239, e quest' elczi one sebbene non riunisca il terzo degl' iscritti
,

yenne vivamente applaudita dalla Camera. Al Collegio di Brqni il signor
Avvocato Conforti m eletto deputato, raccogliendo 159

yoti
in 473 elet-

tori. A Crescentino il protessore Lignana ebbc 189
yoti

in 6SO iscritti.

Antonio Gallenga raccolse a Castellamontc
, Collegio di 812 elettori,

yoti 302. 11 signor Pellosi yenne eletto a Castelnuoyo di Garlagnana
da 199 votanti in 583 elettori. 80 voti in 268 elettori inscritti elessero t

al 2 Coilegio di Arezzo, il signor Avvocato Falconcini. Sopra 780 elet-

tori appartenenti al Collegio di Adro, il sigiior Biancoli raccolse 161 voti.
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Giuseppe Garibaldi sorti eletto con voti 130 a Corniglio che cpnta
699 elet-

tori. 11 signer ingegnere Cavalletto consegui, Collegio di Chiari, 107 voti

sopra 701 iscritti. Sorti eletto al 4 Collegio di Firenze comppsto di 1018

elettori, il Generale Medici, con voti 128. 11 cavalier Frullani Emilio con

vpti
278 al 1 Collegio di Firenze, in cui gli elettori ascendono a 1348.

Finalmente il Generale Gerbaix de Sonnaz al 2 Collegio di Chiari, con
voti 67 sopra 468 elettori e 1'Avvocatp Garilli in quello di Piacenza, in

cui raccolse voti 68 sopra 1213 elettori iscritti sulle liste. Dopo tutto cio

fate ragione se i nostri deputati rappresentino 1' Italia.

7.
Ij

Senato del regno discusse la proposta di legge per le prossime
annessioni degli Stati Pontificii e del regno delle Due Sicilie, nella tor-

nata del 16 Ottobre. E qui fmalmente si udi una voce in difesa del di-

ritto, della societa e del Cattolicismo, e fu la voce del marchese Brigno-
le Sale, il solo che avesse il coraggio di dire pubblicamente cio che i

piii sentpnp
nel loro cuore. Yoi troverete il discorso del senatore Bri-

gnole riferito per intQro nell' Armonia. E un documento storico che me-
rita d' essere trasmesso alia posterita. I ministri Cassinis e Cayour ri-

sposero che il marchese Brignole ayea idee antiche sul diritto
,

sul leci-

to, e sull'onesto, come se la giustizia non fosse di tutti i tempi. Molti

Senatori parlarono in fayore della legge, Giqja, Montanari, Marzuc-
chi

,
Gori

,
Massimo d' Azeglio ;

ma le ragioni trionfanti arrecate dal

marchese Brignole restarono affatto senza
risposta.

In ultimo il Senato

approve la legge con 84 yoti contro 12. E
gui

domanderete nuovamen-

te, come mai un corpo cosi rispettabile puo sancire con tanta maggic-
ranza di voti uua proposta sacrilega ,

e cosi empiamente riyohiziona-

ria? Ed io vi rispondero, che se i deputati sono eletti da una minima
frazione del paese ,

i Senatori vengonp nominati dal conte di Cavour, il

quale ne fa la cerna tra i suoi amicissimi. Nel 1848 Carlo Alberto nomi-
nava Senatori gli upmini piu ragguardevoli dello Stato, senza badare
alle loro om'nioni politiche ,

e a questa lodevole imparzialita noi dobbia-

mo la nomina a Senatori dei Colleguo, dei Latour, degli Arciyescovi di

Ciamberi e di Yercelli ,
e dello stesso marchese Brignole. Mail conte di

Cayour precede altrimenti
,
e non entra in Senato chi prima non gli die

prova della piu servile pbbedienza.
8. II nostro Be e parti to da Torino, e dove sia non sappiamo. Cio che

sappiamo si e che prima di partire ha detto e
ridettp

in dialetto piemon-
tese: a forza di chiamarmi Be galantuomo m'obbligano a fare cose da
Be I). . . . Volendosi incorporare nel nostro esercito i prigionieri di

guerra Nappletani che stavano in Genova
, questi si amrnutinarono, e

convenne ridurli alia ragione colle baionette. Essi dicevano di non voler

servire il Piemonte, protestando fedelta fmo alia mbrte al loro legittimo
Be Francesco II. L'Armonia ha ripigliato con sempre maggiore alacrita

il danaro di S. Pietro
,

e raccoglie quotidianamente importantissime
jsomme.
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II.

COSE STRANIERE.

FRANCIA. 1, Smentlte necessarie e non ottenute 2. Smentitc inutili -
3. Nota del Moniteur, corredata d' alcune osseryazioni 4. Reltorica
del Constilutionnel 5. Manifestazioni solenni della Francla per la

causa di santa Ch<esa.

b.iiiiifi ir-tvuwi

1. Tutti sanno con quali enfatiche espressioni di affetto sviscerato e di

ossequio profondissimo cerli rinomati e pii scrittori del Pays, del Con-
stitutionnel

, della Patrie e cotali altri facitori della pubblica opinione,
mai noa cessarono di

prpfessarsi tigliuoji
divotissimi del Papa e di Santa

Chiesa. Certo clie, a udirli parlare, essi ne sono i piu fidati e saldi cam-

pioni, e forse debbesi unicamente recarc all'esuberanza dei generosi loro

sentimenti quel non trasandare mai di rammemorare pomposamente gli

immensi servigi renduti, dicon essi, alia Santa Sede, malgradp
dell'in-

gratitudinee dell'ingiustizia con cui ne vennero rimeritati. Cosi parlano
cotestoro in nome della Francia; ma ognuno intende benissimp che que-
sto vocabolo in tali congiunture designa tutt'altro che la nobilissirna na-

zione francese. Tuttavolta egli e pure evidente che da parecchi anni , e

precisamente dacche nel Congresso di Parigi il Conte di Cavourfa moss(>

a concilare la guerra contrb la Santa Sede, questi strani rappresentaiiti
della Francia mai non cessarono dall'adoperare tutta la loro sagacia ed

eloquenza, perfarcela credere colpita da una inesplicabile impotenza per
tutto cioche pud difendere il mentovato oggetto della loro venerazione
e del loro amore. Essi che celebravano, come opera insigne di religione
ecome sforzo slupendp di civilta, la guerra in cui laFrancia mando mqrire
a Gallipoli, nei uaduli della Dobrutska e solto le mura di Sebastopoli ua
100 mila de'suoi valorosi

spldati, per mantenervi inviolata 1'integrita del

territorio turchesco e 1'indipendenza sovrana del successore di Maomet-
to

; essi stessi ora danno tiato a tutte le trombe, per gridare a'quattro venti

ch'egli e pure un gran che se la Francia medesima,astento,pote tenere

in Roma qualche migliaio di soldati
cpH'

incarico di tutelare la persona
del V'icario di Gesu Cristo. Quanto airimpedireil latrpcinio

di pressoche
tutte le province degli Stati della Chiesa, i valorosi giupsero lino ad an-

provare, per gran degnazione, che si spendessero consigli ed ammoni-
menli

;
ma predicarono non doversi ne potersi andare piu in la

; pertanto

quelle belle parole in realta ebbero il risultato espresso della Gazzetla del

popolo con qneste parole: La Francia ha il privilegio, ha tutti i diritti

di sgridarci, di brontolarci pubblicainente (inche le^pare e piace, e nor

I'ascolteremo in quanto bisogna ascoltarla; ma siccome 50^0 il tavolo noi

teniamo la suamano unita alia nostra, cosi non sara mai per parle di una

indulgente e buona arnica che avremo a temere vive rimostranze. Noi

aspettavamp, desideravamo di veder presto, subito, smentite ailermazio-

ni tanto
ingiuripse per la prelodata Francia

;
non gia solo con una bella

nota, ma si coi fatti. Ma indarno aspettammo. Non solo non fu
fattp

nulla, ma neppure fu smentito
quellp

che pggimai corre sopra tulti i

giornali, eziandio francesi : cioe, che il Cialdini se la rise di cuore, quan-
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do gli venne ufficialmente comunicato un dispaccio di S. E. il Duca di-

Gramont, Ambasciadore di Francia presso la Santa Sedc, per signiticar-

gli che la Fraucia si opporrebbe aH'invasione piemontese; al che il Cial-

dini rispose chiaro, saper beo egli quali fossero iutorno a cio le intenzic-

ni espresse di viva voce a lui in persona, a Chambery ;
e tiro innanzl

contro Ancona. Queslo importava smentire
, come asserito da molti e>

ragguardevolissimi personaggi a cui tutti sono costretti di prestar fede..

E questo non fu smentito. E si che con cio non sarebbesi punto olfeso a
disconosciuto quel sublime principio del non intervento, che non valeva

nulla quando trattavasi d'impedire coll'armi che la Russia occupasse al~-

cune province soggelte piu di npme che di fatto al Gran Turco; e che in-

vece e onnipotente, irresistibile, inviolabile quando in onta al diritto delle

genti uno Stato prepptente si fa innanzi, con sessanta mila uoiuini e coct,

la rivoluzione, a
pigliarsi gli Stati della Chiesa, benche posti sotto la pro-

tezione della tigliuola primogenita della Chiesa.

2. Invece di queste tanto necessarie smentite, il Constitutionnel e la.

Patrie si affannarono a giUarne alcune altre contro il Giornale di Roma,
le quali tornarono atfalto inutili

; perche quando coloro dicono no, e a Ro-
ma si dice si

,
non v' ha persona onesta e di senno a questo mondo che.

non ammelta come certo il sb, a dispetto di cento mila di quei no; di cuv

oggimai tutti conoscono la veracita. Questo si riferisce alle assiQurazion.1

date da S. E. il Duca di Gramont alia Santa Sede intorno alle temule
invasioni del Piemonte. Certo e che il predetto sig. Ambasciadore noa
fece pubblicare pure una sillaba conlro la Nola del Giornale di Roma da.

npi
nferita nel precedente quaderno a pag. 232

; e presto silenzio vupl
dire molto, massinie quando le centinaia di giornali recano per tulto it

mondo 1' assicurazione di dispacci, che si dicono autentici e scritti proprio
dal sig. Di Gramont, i quali cpnfermano perfeUamente la noladel diaria

ufficiale romano. Ed e anche piu espressivo cplale silenzio, se si pone n.

riscontro di cio che stampavasi dal foglio ufficioso Les nationalites, e ri-

stampavasi da tutti. i piemontesi ,
cioe che le truppe regie hanno ope-

rato iiegli Stali Pontidcii colla cerlezza assoluta di non avere alcun con-

flitto, nemmeno morale
,
coi Francesi . A tali dichiarazioni chi potevau

rispondere. rispose solo col silenzio *.

3. Forse fu per rnettere riparo a questo silenzio che il Monileur del 1&
Ottobre usci fuora con questa nola : Alcuni giornali stranieri persistona
nel parlare d' un dispaccio telegrafico che T Ambasciadore dell'Impera-
tore a Roma avrebbe indirizzato al sig. Generate De La Moriciere per an-

nunziargli il soccorso immediato delle truppe francesi. Noi smeoliamo
formalmente 1' esistenza di cotale dispaccio. II sig. Duca di Gramont
non avrebbe potuto togliere sotto la sua responsabilila un falto dijal
sorta. Fu da lui semplicemente scritto al console di Francia ad Ancona,.

per metterlo in grado di opporre a false dicerie Tassicurazione, che i'in-

4 Dopo cio non sappiamo vcramente come dcLLa qualiflcarsi il Granguillot che vicne a

ilecanlarci dall'alto del Constilutionnel , del 20 Ottobro, la protezione efficace della sua Fran--

cia in favore della Sanla Sede, majjniiicando come portenti di questa ei'licacia il rcslare an-
cra al Papa il dominio di Roma, Vitt-rho e Civitavecchia. Quesla non e sola ga||lioHa{jgine x

non e sola millanteria, non e sola inipostura, non e sola irrisione cd insulto
;
ma e un mi-

sto di (juanto vi ha di piu contunit-lioso e iadegno. E queslo dieianio tanto piu francamentu

in quan to il Govcrno francese dichiaro piu volte di non aver altro Landitore de'suoi pensierr
ehe il Moniteur , e piu volte smcnti ricisamente la Palrie , il Constilulionnel ed ii

Pay*.



382 CRONACA

Yasione degli Stati della Chiesa, ben lungi dall'essere fatta coll' autoriz-

zazione del Goyerno dell' Imperatore ,
avrebbe eccitata altamente la sua

disapnroyazione. Aggiungeremo che aquell'epoca il nostro corpo di oo
cupazione non componevasi che di due reggimenti di fanteria, e che non
si trattava ancora di accrescerlo. Come supporre percio che 1' Ambascia-
tore di Francia abbia potato promettere al Gcnerale de Lamoriciere, in

congiunture che non pativano ritardo
,
un aiuto che la forza stessa delle

cose non gli permettcva di dare?

Abbiamo riferilo tra le cose degli Stati
Ppntificii

le comunicazioni uf-

ficiali
,

fatte al sig. de Lamoriciere
, perche ricevute dal sig. Duca di

Gramont
;
secondo le quali 1'Imperatore di Francia dichiarava : che sa-

rebbe forzato ad opporsi all' invasions piemontese , che non tollererebbc

tale colpcvole aggression^,
e che senza indugio si muoverebbero truppe

da Tolone. Or dica chi ha fior di senno, se queste siano, si o no, assicu-

razioni positive contro I'invasions piemontese. Cio posto ecco alcune mo-
deste osservazioni sopra la nota del Moniteur. 1. Essa tutt' al piu varreb-

be contro le affermazioni dei Giornali
, sopra un supposto dispaccio del

Gramont al Lamoriciere
;
ma non contiene sillaba che yalga contro le

dichiarazioni ufficiali accennate dal G&rnale di Roma, che restano in

tutto il loro vigore. 2. Invece di dire in confuso che fu scritto al Con-
sole in Ancona, perche, se si poteya chiarire trionfalmente la yerita ,

non fu recato dal Moniteur iltesto'del dispaccio del sig. Ambasciato-

re? 3. Niuno pretese mai che colle sole truppe gia presenti in Roma
si doyesse respingere I'esercito piemontese, poiche trattavasi di trup-

pe che doveano imbarcarsi a Tolone per arriyarc qui senza indugio.
4.' La disapprovazione altamente espressa di ima Potenza di pri-

mo ordine
,

che si yanta di tenere sotto il suo yessillo gli Stati

della Chiesa
, doyeasi credere di qualche maggior yalore che non

abbiano parole cui Vayversario puo ,
ridendo

,
lasciar cadere in terra

;

come e certissimo che fece il Cialdini. 5. E falso che in Roma fossero

due soli reggimenti di linea. Vi era pure, fmo dal 6 Settembre a Ciyi-

tayecchia il 62 di linea, yi era il 20 battaglionc di Cacciatori, yi era-

no batterie di artiglierie, compagnie del genio, gendarmi ccc. 6. La

questione non e di quel che convenisse fare al sig. di Gramont .attese

le forze onde potea disporre, ma di quel che egli abbia fatlo. 7. E ridi-

colq
il supporre che bisognasse un esercito francese per tenere indietro

il piemontese. Tutti sanno che bastaya un non voglio ben chiaro, secco,
e non detto per burla.

4. Dopp cio ognuno intende ageyolmente qual conto debba farsi delle

assicurazioni, delle approyazioni, delle rampogne e dei biasimi del Con-

jtitutionnel , della Patrie e dell'onoreyole consorteria d'amici che da Pa-

rigi fanno la predica ora all' Italia, ora al Re di Napoli, ora all'Austria, ed

ora al Papa. Pertantp niuno pensi che da noi diasi qualche importanza

all'articplo
del Constitutionnel , che riferiremo qui sotto, per rispetto alia

sincerita della sua riprovazione contro i fatti del Piemonte : solo yogliamo
recarlo 1. perche s inferisca quanto debba essere brutta, pdipsa, scel-

lerata la
prepotenza

e la politica dei capi della rivoluzione italiana
, po-

sciache il Constitutionnel crede necessario di usare tanta rettorica per
cessare da se e da' suoi ogni taccia di complicity od approyazione anche

tacita ed indiretta. 2. Perche ralTrontando le dichiarazioni coi fatti

ognuno sappia a cui puo fidarsi. Cio premesso, ecco 1'articolo di cui si
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mostrarono tanto cqmmpssi i giornalisti, e che vuolsi conservare a
titolp

di dpcumento storico intqrno
all' invasione dei Piemontesi negli Stati

Pontiticii e delle Due Siciiie.

L'invasipne del territorio napoletano per parte dell'armata piemon-
tese e oramai un

fattp compiuto ;
noi vogliamo esaminare con una scru-

polosa imparzialita il carattere el'importanza di questo avvenimento.
La sovranita degli Stati e la guarentigia fondamentale dell' indipendenza
dei popoli. Questa soyranita

ha diverse maniere di esercizio
;
essa puo

risiedere in una dinastia che la trasmette
,
o nella nazione che la delega.

Finche essa si esercita sopra se stessa, nel cerchio in cui e circoscritta

dal diritto internazionale, essa appartiene a se medesima, agisce nella

sua piena liberta e
sottp

la sua intera risponsabilita ,
davanti all'opinione

del mondo, da cui si scioglie un giorno la coscienza della storia. II prin-

cipip
dell' indipendenza delie autpnomie regolarmente costituite ammette

benissimo le trasformazioni politiche di un pppolo, i- mutamenti di dina-

stia che si compiono per la sua volonta e le rivoluzioni interne alle quali
e trascinato dalle sue passion! o dal sup interesse. Queste sono manife-

stazioni della sua sovranita, che gli altri Stati non potrebbero contestare

senza compromettere la loro propria. La politica di non-interyento, che
la nostra epoca ha fatto prevalere come un risultamento dei progress!
del diritto internazionale

,
non e che la consacrazipne di queste garantie

reciproche. L'applicazione di quest! principii e di queste regole ai fatti

che noi vogliamo apprezzare si decide naturahnente. Se conviene ai Na-

poletani ed ai Sicilian! il fare delle rivoluzioni in casa loro, padroni ;
ma

non appartiene ad alcunp Stato
esterq ,

non piu al Piemonte che all
1

Au-
stria

,
d' immischiarsi nei loro affari intern! e di apportar loro una con-

dizione qualunque d'esistenza politica per mezzo d'un intervento ar-

mato.
Tra 1' invasione di Garibaldi e quella dell'armata piemontese evvi

una differenza che salta agli occhi di tutti. Garibaldi non e che un capo
di partigiani ; prima d' imbarcarsi per la Sicilia

, egli aveva resp al suo

sovrano la spada di comando : egli obbediva a cio che egli considerava
come sua missione personale ,

ed i suoi atti non impegnavano che lui.

S'egli e vero che tra i volontarii arruolati nella sua impresa , yi
fossero

stranieri
, egli non cessaya pero di andare, in npme dell' Italia e come

italiano, per sollevare e dirigere una rivoluzione interna negli Stati del

Re di Napoli. Non certamente colle sue bande egli poteva conquistare
un pppolo di dieci milioni di uomini

; egli non poteva far altro che co-

municargli la sua propria passione e trascinarlo col
prestigip

del suo
np-

me in una lotta suprema contro un Governo colpito d' impopolarita.
L' invasione piemontese ha tutt'altro carattere. Essa costituisce un' im-
missione diretta di uno Stato regolare in uno Stato indipendente. Essa e

per conseguenza un'offesa fatta alia sovranita del regno delle Due Sici-

iie dal Re di Sardegna. E come se tutto dovess'essere strano ed anpr-
male in questa situazione, 1'invasione piemontese ha luogo senza dichia-

razipne di guerra , quando il rappresentante del Re di Napoli e ancora a

Torino.

Ma la condotta del Piemonte non e solamente in opposizione col di-

ritto delle genti; essa e di piu in contraddizione con tutti i principii che

esso ha invocati e che oggi disconosce. Matt! , quando parve che il Go-
verno romano avesse il pensiero di far appello all' intervento napoletano
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proteggerlo contro le minacce della rivoluzione , il gabinetto di To-

rino, non esito a dichiarare che egli considerebbe 1'entrata dell'esercito

del Re di Napoli negli Stall della Chiesa, come una violazione della sua

iieutralita. Recentemente
, esso ha conlrastato al Papa medesimo il di-

ritto di comppisi
una forza pubblica con element) esteri

,
e perche il

Sommo Pontetice ha ricusalo di obbedire ad un'intimazione che 1' invi-

4ava a sciogliere questa forza, i suoi Stati furono
inyasi. Per qualc slra-

oa inconseguenza il Piemonte, il quale rivendicava in un rnodo cosi mi-

naccioso il principio di neutralita contro i Governi che volevano proteg-

gersi , lo viola oggi ,
con tanla audacia, contro questi medesimi Governi

per ispodestarli?
Havvi ancora di piii: quandp il conte di Cavour ha yo-

luto giuslificare nel suo memorandum 1' invasione degli Stati della Chie-

sa, egli ha falto intendere chiaramente che il Piemonte voleva preve-
airvi 1'irruzione rivoluzionaria, e che (juest'atto cosi grave dalla parte
sua, era una sorta di colpo di Stato militare diretto principalmente con-

tro I' influenza di Garibaldi. Ora, intervenendo pggi negli Stati napole-
tani

, va forse il Piemonte a combattere Garibaldi ? Evidentemente, no !

Esso va per aiutarlo. Non e a Napoli ,
ma a Gaeta, che deve porlarsi lo

sforzo dell'armata piemontese.
Cosi dunque, a qualunque punto di vista ci collochiamo, egli e im-

|)ossibile di non deplorare la condotta del Piemonle. L' invasione degli
'btati della Chiesa e quella degli Stati napoletani gli creano una rispon-
sabilita che sarebbe inutile di attenuare

;
essa si caratterizza da se me-

desima. Non abbiamo da esagerarla, ne da sminuirla, non abbiamo che
-da contestarla. II Piemonte e risponsabile davanti

all'Europa dell'inizia-

iiva che ha leste presa. L'Europa costituisce una
giurisdizjone che deve

naturalmente occuparsi delle grandi perturbazioni di cui 1' Italia e in

-auesto momentp il leatro. Noi crediamo che a lei sola si appartenga di

aifendere il diritto disconosciutp, e di richiamare- i Governi che se ne
-allontanano al rispetto delle leggi che pbbligano tutti gli Stati

; perocche
esse sono fondate sulla giuslizia, sulla civilta e sull' interesse dei popoli .

5. Dove si vogliano vedere i sensi della generosa e veramente catto-

lica
nazipne francese, debbonsi ^uardare, non le prezzolate impertinenze

e le bu^ie ufficiose di giornalisti ,
che pel troppo loro zelo a meritarsi lo

stipendio fanno
pericolare

la fama de' padroni ;
ma si que' fatti sponta-

nei ed universal! che rivelano il pensiero intimp e I'atFetto del popolo. E

*juesto apparisce altamente irritato contro la iniquita ond
1

e
oppresso

il

Capo Augusto della Chiesa; fremenle di apparire complice della sua

oppressione; pieno di ammirazione pei prodi che diedero sangue e vita

onde rivendicarne i diritti. Avevamo cominciato a mettere in nota le pa-
storali ed i mandamenti de' Vescovi ,

i solennissimi funerali
, le scritture

eloquenlissime pubblicate in onore de' morti per santa Chiesa, e quan-
t'altro si fa in Francia per mitigare il dolore del Santo Padre e protestare

^contrp 1'abbominevole spogliazione
teste consummata per opera di chi,

tutti il sanno
;
e con quali mezzi, si sapra meglio tra pocp. Ma abbiamo dfr-

Yto desistere si per difetto di spazio ,
e si per non impiccolire con cenni

monchi e rapidi e insufficienti una si magitica e splendida manifestazione

xfclla Cattolica Francia. Speriamo che le Pastorali de'Vescovi, c le de-

scrizioni de' funerali, che furono fatti in quasi tutte le chiese; e quant' al-

tro si sta facendo
,
sara compreso nella stampa di opera a parte e spe-

ciale, di che e ben degno si nobile argomento.
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Questa povera Italia, la quale, per grazia di avyocati inlerni e di

protettori stranieri, dovea essere innalzala allo splendore di nazione

grande, forte e sopratlutto indipendente, a quali termini sia divenuta

non e chi non lo vegga, e pochi sono che non lo compiangano. Salvo

due suoi angoli, nei quali, sollo la protezione del cannone tedesco o

delle baionetle francesi, e pur dalo agli onesli e cattolici la liberty di

^ivere alia loro maniera, quanto al reslo, liranneggiata per una mela

da una scellerata fazione prevalenle, devastate nell' allra da guerre

civili e da micidiali battaglie, per procurare a viva forza la prevalen-

zaa quella fazione. slessa, e obbligata, tra le ansie angoscose di un

avvenire incerlissimo, a cercare tulto allrove, die in se medesima,la

risposta di vita o di morte che dee decidere dei suoi destini. Alter-

nando i suoi sguardi tra Varsavia e Parigi, non sa onde debba ve-

nirle una risoluzione del terribile dramma che in lei si sta compien-

do : questo sa solo che, o debba rilevarsi dal precipizio in che e

state travolta, o debba rimanervi per dechinare ancora piu basso, tut-

to le dec venire dal di fuori, o in aiuto della giustizia, o in pcrrais-

sione delF ingiustizia anche piu ignominiosa ed acerba; ma tutlo dal

di fuori
, per convincerla sempre meglio del nuovo genere d' indi-

pendenza ond
1

e stata fatla ricca.

Rimanendo, fino al di in che scriviamo, oslinatamenle chiuso ad

ogni sguardo , quantoche perspicacissimo ,
cio che e stato a rispetto

di lei stabililo nel Colloquio di Varsavia, colla probabilila che il non

$erie IV, vol. V1IL 25 9 Novembre 486Q,
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polersi leggere in quei. prolocolli si derivi dal non esscrvi scrillo

nulla ;
e paruto a molli cbe le sia stato rivelato cio che di lei vuolsi

sulle sponde della Senna. Un articolo del Constitutionnel, pubblicato

il 24 del prossimo passato Otlobre, intilolalo La Polilique Francaise

en Italie e solloscrilto dal Segretario L. Boniface, ha assunlo Tuf-

fizio di fare all
1

Europa quella livelazione
;
e noi, senza dargli va-

lore, come dicono, uffiziale, stanle la dichiarazione del Moniteur, do-

yersi tener per tali i soli scritti pubblicali da lui come tali
,
dobbia-

monondimeno vedervi qualche cosa di piu rilevanle, che non e la

opinione di un parlicolare scriltore. Certo il lono quasi diltatorio,

onde e concepito e scrilto queirarlicolo; il gran caso che se n' e fat-

to da tulto il giornalismo ;
il vederlo messo fuori proprio il giorno r

che in Varsavia i Sovrani del Seltenlrione erano creduli prenderc

gravi consigli intorno al suggello medesimo: lutte queste ragioni ci

rendono credibile, essere quello un Manifesto o Cartello, onde si ri-

\ela alFEuropa la polilica che cola vorrebbe seguirsi inlorno alia qui-

slione ilaliana
;

e pero possono dare grandissimo peso a quel docu-

mento: quantunque, come dicemmo, il non averlo letlo nel Moni-

teur ci da dirillo di consideraiio
, rigorosamenle parlando ,

come

cosa di privalo scriltore
;
e siccome tale di poterlo esamiuare con

scverila piu franca di quello che, la conlraria ipolesi'comporlcrebbe.

Ed il non brieve articolo potrebbe considerarsi partilo in cinque

capi o punti precipui. Nei priini due si espone cio che dalla polilica

francese vorrebbero e si aspellano quelle che ivi chiamansi le due

Opinioni estreme; nei due seguenli si dichiarano le cagioni , per le

quali, a senno deirarticolisla, la Francia o piultoslo il Governo fran-

cese, personiflcato nel suo Sovrano, non puo allenersi ne all'una no

alFaHra. Da ultimo si reca in mezzo cio che si reputa piu giuslo e

piu opporluno al bisogno. E lulto sarebbe otlimameute pensalo,

quando davvero quelle due Opinioni fossero estreme; cioe fosse-

ro ambedue ugualmenle lontane da una media, nella quale dimo-

rasse il dirilto, la verita e la giuslizia. In quesla ipolesi quella

estrenrita si dovrebbero ad ogni modo schivare
;
e sarebbe a confi-

darsi che, nel determinare il mezzo, si polcsse imbroccare nel segno.

Ma se una di quelle due Opinioni acchiudesse raanifestamente cio che

la ragione consiglia, la giuslizia comanda e la coscienza di quanti
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ancora in Europa hanno coscienza sta altamente riconoscendo, come

unico mezzo da salvare T Ilalia; allora Y altra non sara un opposto

estremo, ma sar& il suo contrario, come alia verila e contraria la fal-

sita
,
alia giustizia T ingiustizia. II perche 1' andar cercando tra quei

due pretesi estremi un giusto mezzo, non e pruova di quello spirito

di transazione, come dal sig. Boniface e francescamenle chiamata 1ft

temperanza o la prudenza; ma e tradimento codardo della verila,

di cui non si vogliono riconoscere tutli i diritti
,
o e condisccndenza

abbietta verso T errore, al qualc ,
non si polendo concedere tulto, si

concede il piu che la pubblica ignoranza o sofferenza puo permeltere.

E che nella prima d^lle due memorale Opinioni si conlenga non

un estremo
,
ma la schielta e pura giustizia ,

noi vogliamo che il

lellore se ne convinca sopra le medesime parole del Constilutionnel;

il quale merita molta lode, per avere espressa quella senlenza coa

grande lealta e con non minore giustezza. Ora noi porremmo ogni

eosa che qualunque uomo, non preoccupato da falsi giudizii, e forni-

to di sufficienle cognizione delle moderne cose italiane, si faccia a

leggere qucsto brano dell' arlicolo
,

sentirci quasi indeliberalamente

ripelersi nella mente : qui sla il vero ed il giusto, ne puo slare al trove

che qui. Ecco dunque nei proprii termini cio che il giornale france-

se pone in bocca a quella prima Opinione ;
la quale, indirizzafldosi

ail Governo dell
1

Imperalore , gli direbbe precisamenle cosi:

Voi avele nobilmenle abbandonalo il vostro programma, affine

di'non mettere a rischio la pace d'elF Europa. Fermandovi a Villa-

franca, voi avete voluto troncare i passi alia rivoluzione, salvare il

Pontefice e rieonciliare i Principi coi loro popoli. Ora tutto questo

fu scritto e non e stato mantenuto. La vosira firma fu apposta al

fratlalo di Zurigo ;
ma essa e stata annullata dall' ambizione e dalla

mala fede del Piemonte, il quale alia suavolla'ha spregiata altresila

propria. I Principi, dei quali erano in quel traltato riservati i dirifti,

sono in esilio
;

il Papato , cui voi professavale di voler consolidare

nel suo poter temporale, ha perdulo la maggior parte dei suoi Stati.

Intanlo la rivoluzione straripa nella Penisola : essa ha invaso la Si-

cilia e Napoli ,
e forse di qui a qualche mese si apprendera alia

Yenezia: per tulto -essa distrugge la vostra opera, e la sua medesi-

ma audacia melte in chiaro la vostra impotenza. II Piemonte non si
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arresta pei vostri biasimi e mollo meno pei voslri consigli ;
e voi bia-

simandolo non riuscile a giustificarvi , in quanlo avete T aria di ap-

provare tullo cio die pur tollcrate. E cosi
,
innanzi alia opinione,

voi siete il complice di una polilica ,
la quale sictc obbligato a con-

dannare ;
no alcuno essendo che possa credere alia impotenza di

una grande nazione, come la Francia, e d'uu Sovrano che si chiama

Napoleone, si suppone che la vostra doppiezza ne sia in colpa.

LY Europa ,
abiluata a fare assegnamenlo sopra di voi

,
comin-

cia a far suoi disegni senza di voi
;

la Chiesa stessa e insospeltita

della vostra protczione, ed i sacrifizii che voi fate pel vantaggio del

Sovrano Pontefice non riescono a supcrare le diffidenze dei Callolici.

Traetevi fuori il piii presto possibile da una condizione falsa e svi-

lente : non vi lasciate lirare a rimorchio dalla Sardegna e non vo-

gliate essere, a mat voslro grado, rivoluzionario. Ristabilite con una

mano ferma il trattato di Viljafranca ;
intervenile affine di non esse-

re trascinato
;
rendete al Papa le sue province ,

ai Principi i loro

troni
,
air Italia le condizioni della sua esistenza politica; e voi riac-

quisterete ben presto dall
1

Europa la fiducia che ne avele perduta ,

la riconoscenza del Papato ,
cui col vostro procedere avete falto

alienare da voi .

Non puo negarsi che I'articolo ha espressi molto bene i giudizii

che crediamo essere della maggiore e miglior parte delf Italia
,
e

forse ancora deir Europa. II leltore poi fara le maraviglie che la

verita possa essere cosi acconciamente espressa da chi
,

se noa

la reca in mezzo per burla, e certo disposto a rinnegarla trenla

righe piii solto. Ma forsc cio e ordinato dalla Prov\idenza
, pcrche

cada piii severe giudizio sopra il capo di coloro che operarono 1'ini-

quita, non perche ignorassero la giustizia o mancassero di chi loro

la dicesse; ma perche vollero ad occhi veggenti il suo contrario.

Ad ogni modo noi domandiamo : Per qual motive qucsta Opinione

vorra dirsi estrema, sicche, quasi fosse una inlollerabile esorbitanza,

merita di essere messa a contrapposlo coll
1

altra, che e quella delta

manifesla ingiuslizia e della fcllonia trionfanle? E se vi e un traltato

solennemcnle soltoscritto e giuralo, non c egli un principle clcmen-

tare di naturale .giuslizia che si debba manlcnere? Sc il Pontefice ; e

gli altri Principi ilaliani furono, per opera della rivoluzione, soffiala
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c favorita dal di fuori, spodeslali iniquamente e spogliati del loro
,

perche non si potra ristorarli nei loro diritli ? Se il Governo sardo ,

calpestando quando vi ha di piu sacro in cielo e in terra, sla perse-

guilando cd oppriraendo la Chiesa
;

se combatte Principi, opprime

popoli, getta per lutla Tltalia Fanarchia, a solo fine di usurparne la

Signoria; perche la Francia, cavalleresca e catlolica e la quale,

per ripelere una frase divenuta famosa, si trova dovunque e un'idea

generosa da difendcre, non potra reprimerc quegli ardimenli ollra-

cotati
,

e dovra col pugno sull
1

elsa assistere allo speltacolo della

Chiesa assassinata, del Pontefice vilipeso, dei popoli straziaii ed op-

pressi, dei Principi traditi e da mano principcsca scacciali dalla ere-

dita dei loro maggiori?

Questi perche crede di conoscere molto appuntino il Constitution-

nel; ma nello esporli csso li dilava in tante parole, li contorce Ira lante

ambagi di frasi e di period!, die ben vi scorgi Fimbarazzo di chi fu si

limpido nello aprire un vero, a cui forse non crede
;
ma si Irova assai

male in gambe nello esporrc un falso, a cut non sappiamo se crede,

ma die certo e obbligalo a profcssare come se ci credesse. Noi, a fine

di non andar Iroppo per le lunghe, restringercmo in poche formo-

lette quei perche, e ci studicremo di dare a ciascuno una risposta

breve si, ma cosi concludente , die basti a lasciare nel pieno suo

vigore la verita della prima Opinione die vorrebbesi dare siccome

estrema. ,//v .

{
,

I. La Francia non puo; perche, imperando il suo Sovrano in for-

za del suffragio popolare ,
sarebbe irragionevole il negare a queslo

neir Italia per ViUorio Emmanuele quel valore, che in Francia gli si

attribuisce per Napoleone III.

ftisp. Oui Tarticolista, certo senza \olerlo
,

fa pessimo servigfo'

al suo padrone, agguagliando il lilolo del costui regno con quello',

cui il Re sardo ha acqiiistalo sopra F Italia centrale e la meriggia-

na. E forse che T ammottere in alcuni casi il valore del suffragio

popolare, porta con seco Fobbligo di conferire il valore stesso a lulte

le scimmiature goffe od alroci
,
che allri di quel suffragio sapesse

fare ? Dal trono di Francia non era slato il di innanzi della votazione

scacciato un Principe dalla rivolla
,
e mollo mcno regnava in Fran-

da un Principe legiltimo, come regna nello Slalo pontificio e ndle-
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Due Sicilie ,
nel. tempo medesimo che si fa la votazione. Quando

q.uesla
ebbe luogo in Francia non.vi era un potere slraniero ed in-

truso, e proprio quello, in cui favore si dovea votare
,
cd il qua-

le, a viso aperto, imponeva i voli, li numerava, li fingeva, li rad-

doppiava, li tripllcava a sua posta; ma sopratlullo non vi era il pu-

gnale parato a trucidare, innanzi alFurna medesima, chi fosse ardilo

getlarvi un No , come e avvenulo a Na-poli c non in un caso solo.

Talmenle che Tessere L. Bonaparte clivenlalo Jmperatore in forza:

del suffragio universale, lungi dal trallcnerlo, dovrebbe anzi invi-

tarlo areprimere, a.gasligare Findegna prosliluzione clie di quel

tilolo
, per cui egli impera, ha fallo e sta facendo in Italia una fat

zione rolta ad ogni nequizia ,
come smisurala in og,ni ardimenloi;

IL La Francia non puo ; perdie il trallato di Villafranca non ha

avuto giammai la prelensione d'impon'e colla forza i diritti del

Principi ;
i quali dirilti vi furono solamenle riseruati.

Bisp. Veramente dall'essere slddriservali quei dirilli non si vedo-

come si tragga che non avrebbcro polulo essere impost! per la for-

za. Anzi si vede oltimarnente che se ne Irae il contrario. Percioc-

che se il riservare quei dirilli avesse a^ula esplicitamenle acchiusa;

la condizione, che non vi si sarebbe giammai adoperata la forza
,

quella riserva saria slala cosa al tullo illusoria, ridicola, affallo in-

degna dei due potenlissimi Imperaiori che contraevano. A quella

maniera non vi e in questo mondo uomo privato lanlo meschiao
,

il

quale, trincando al suo desco un buon fiasco
,

cn possa riservare

con salennila i dirilli di qualunque Principe o Monarca, non esclu-

so quello della.Cina o del Mogol. Perlanlo, ammesso pure che gll

alii conlraenti avessero in animo di adoperare , prima della forza

ed a preferenza di questa, i mezzi concilialivi e gli uflizii della per-

suasionc, e indubitato che qucsli pigliavano lulla la loro forza dalla

potenza di coloro che adoperavano quei mezzi e quella persuasione; .

i quali, quesla lornala vana, poleano volgersi a vie phi convincenti.

che non sono i savi consigli e le parole persuadevolu Quando cio non

si supponga, torniamo a dire
, quelle riserve sarebbero stale quasi

un ludibrio dei riservali; soprallutlo che. avendosi a fare con un av-

versario, il quale, piu non si cura di buona o rea fama, ne piu cono-

sce allra legge che la forza ed altro tilolo di dominio die il numero,
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oggirnai non vi puo cssere altro argomcnloa- convincerlo, che i gros-

si ballaglioni ed i cannon! rigati. tyv/$li

III. La Francia non puo; perche, intervenendo a mano armata

in Italia, vi farebbe quello che con una guerra giganlesca essa ha

tollo air Austria il potervi fare. Reslituiti i Principi, la Francia, per

ovviare alia inevilabile reazione dello spirilo nazionale
,
dovrebbe

occupare le capilali e le piazze forli dei varii Stati ilaliani, cd i suoi

soldati, in canibio di esserc i liberator! dell
1

Italia
,
ne divenlereb-

bero i presidiarii (les garnimires ); e qucl popolo solto la loro tu-

tela avrebbe solamenle cangialo di servilu.

, Risp. Noi non sapplaaio ehe T Italia fosse tutla solto la scliiavilu-

dine delf Austria; porliaaio anzi ferana opinione che ad hnmaginar-

si una tale schiavitudine fosse solo quella tale nazione, dalla quale

Tarlicolo si aspellaJareaziowe nazionale, nel caso di una. ristoimio-

ne dei legitlimi Principi ;
ed in queslo modo gia e stalo deito che nan

e la nazione, ma e una selta. Nel resto, gemendo ora T Italia soilo il

,giogo abbiello ed arbitrario di un parlito, onde che le' possa -essere

protesa uua mano soccorriirice che Taiuti a scuolerlo, quesla sara

sempre la ben vcnula e la benedella. Ne vi era ne \i sarebbe blso-

gno della permancnza di truppe slraniere per mantenervi le Autorila

che solo hanno dirillo di.starvi , tanto solo che da fuori non si fosse

venulo ad appiccarvi per tradimenli e per forza il movimento nazio-

nale; ed e supremamente ingiusto che di fuori possano venire le ia-

sidie e gli assalti, non possano gli aiuli. Nel reslo 11011 avea truppe

slraniere Napoli, non ne avea la Toscana, non ne aveano i Ducati^

e lo stesso Ponteflce aveva, tre mesi fa, milizic sufficienlissi-nie a man-

tenere Tordine ioterno
; sicche, clove a questo solo si fosse dovuto

provvedere, la Franeia avrebbe polulo essere ringraziaia del piccolo

presidio che aveva tenuto in Roma. Ma quando la fazionc che do-

mina in Piemonte, spalleggiata da tulta la rivoluzione europea, non

che italiana, imbaldanzita da polenli alleati che, biasimandola a pa-

rola, T incoraggiavano colla prolezione, e slala scatenata sopra luita

F Italia, sicche ha potuto correrla dallVun capo all
1

altro come paeso

da conquistare e conquislato ; qual maraviglia che Principi e popoli,

imprcparali e debilitali con ogni maniera di tradimenli, abbiano

dovuto soccombere? A schivare tanle sventure e tante vergogtte
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sarebhe bastato imporre'al Piemonte il primo e piu elementare del

doveri inlernazionali : quello cioo di non offendere chi non vi offcn-

de. Ma chi r ha fatio? come non anzi si e fallo il conlrario? E do-

poche Principi c popoli sono stali cosi svergognalamente assassinati,

sono degni scrupoli di una dilicata coscienza il nonvolere sostenere

Sovrani, dai quali i popoli si allontanano ! il limore di far canyiare

sermtii all' Italia! Si persuada il Constilutionnel che, se nell
1

odicrno

mondo questo allontanamento del popolo e avvenulo a rispello di qual-

che Sovrano, qucslo non si trova certo ne a Roma ne a Gaela
;
si per-

suada che per T Ilalia e cominciata la servilu c peggio appunlo quan-

do la fazione pieraonlese,soslenuia dal di fuori, se n
1

e fatta padrona.

Supposlo perlanlo che questi. perche siano allreltanli sotismi (e

pure dairarlicolo abbiarao scelti i migliori) ,
resla che I'Opiniouo

espressa piu sopra, lungi dall
1

essere una esorbilanza cstrema
,
sia

piullosto la sola conforme alia verila ed alia giuslizia; e possiamo ag-

giungere la sola conforme all
1

onore ed agl
1

inleressi della Francia

non meno che del suo Sovrano. Sapetc piuttoslo dove dimora la

csorbitanza? cssa dimora appunlo neiraltra che Tarlicolisla ci da

come seconda delle Opinioni estreme.

Noi facciam grazia al leltore dell
1

ammorbarlo con un turbine di

frasi sesquipedali di causa italiana, di slancio irresisiibile di un po-

polo verso la sua nazionalila, dllaliani diventali arbilri dei loro de-

stini e padroni della loro sorle, con tulio il rcslo di quel vocabolaiio

stracco e nebuloso, buono a riscaldare i cervclli giovanili ,
ma che

alle menli posale e ragionalrici non dicono nulla, o solo rivelano uno

sirumenlo poderoso di seduzione c di fanalismo. Che sen irebbe il

ripilio di parole ,
di cui abbiamo da lanli anni fradici gli orccchi c

rislucco ii pensiero? II fallo e che qucsla seconda Opinione confessa

che nelPadoperalo fin qui in Ilalia vi e slala deroyazione alle leyyi

inlernazionali, e che i falli compiuli sono slali irreyolari ed anormali.

Ma che percio? Al di sopra delle leyyi scrilte (si soggiuuge ivi)

5' innalza alcuna volla nelle crisi sociali un diritto superiore. Que-

sto difendendosi dayl' Italiani, la loro condolla dev csscre biasi-

mata dalla diplomazia; ma sara assolula, e forse (jlorificala dalla

storia. A rispelto di quel dirillo superiore, (
ciliamo in senlenza)

che rileva una dinaslia borbonica nelle Due Sicilie? che conla la
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slessa Sovranita polilica del Papa? Che e lutto colesto, messo a ri-

scontro col grande effelto della nazionalita italiana, costituila e for-

mala sotto la protezione della Francia, come la vanguardia della sua

polenza in Europa? Sia dunque il Sovrano della Francia lullo per

questa grande opera: lasci sviluppare V Italia in una indipendenza,.

die egli ha incoraggiala, ed in una unila, di cui egli trarra profilto.

Infine
,
secondo la sua stessa parola, quelli, che son-o oggi i soldati

del loro affrancamento, siano dimani i cilladini di un gran pacse .

A rispondere a questa liritera, Tarticolista sembra piu imbarazzato,

che non fu a farlo per T altra delle pretese Opinioni eslreme; forse

perche cola dovea dire cio che non pensava ; qui non ha poluto dire

tutto cio che avrebbe voluto, e per giunta avra avuto il balliloin cuore

d'essere inteso al di la di cio che avrebbe dello. II fatto e che egli

riconosce e confessa che in Italia una condizione rivoluzionaria ha

preso il luoyo delle condizioni regolari della sua esistenza inlerna-

zionale. Ne si sarebbe poluto piu gentilmenle spiegare questo sem-

plicissimo concetto, che Tltalia cioe
,

di prospera e tranquillissima

che era
,
fu geltala negli orrori dell

1

anarchia. Di qui , soggiunge ,

si originarono queste perturbazioni profonde , queste offese recate

al dirilto pubblico, quesle invasioni violenle, queste annessioni pre-

cipitate; e avrebbe potuto aggiungere : queste proscrizioni a mi-

gliaia , queste guerre civili
, quesli esilii

, queste prigionie , quesli

saccheggi , quesli incendii
, quesli eccidii

,
che vi fanno pensare ai

macelli della Siria. Ora che avrebbe dovuto fare la Francia? por-

gere forse la mano a somiglianti disordini? Alia larga! cio ne al-

V onore della Francia non converrebbe ne alia sua moderazione.

Finche si tratto di generoso movimento nazionale, essa incoraggio,

favori
,

fe ingenti sacrifizii d' oro e di sangue. Ma quando quel

movimento degenero ,
o piuttosto ,

come ad altri ne pare, si chiari

quello che era sempre slalo
,

cioe uno slrumento da tiranneggiare

la nazione
,
da perseguitare e spogliare la Chiesa

,
con lulte quelle

altre calamita che sliamo vedendo
;
la Francia se ne deve trar fuori

e lavare le mani : deve anzi biasimare
, per modo nondimeno che

guai a chiunque volesse por termine a cio che essa biasima
; piullo-

slo si debbono rammemorare le tirannie borboniche e T incapacila

proverbiale del Governo dei preti.
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A questa ragione di moderazione e di onore, per laquale la poli-

tica francese non puo faro buon viso alia scconda Opinione estre-

ma
,

il Constitutionnel ne aggiunge un
1

altra
;
ed essa e il pericolo

di una guerra universale, che, supposte le riprovazioni e lo proleste

dalla parle dell
1

Austria
,
della Russia e dolla Prussia

, scoppicrebbe

immancabilmente, quando il Piemontc, in luogo di essere biasimato,

fosse stalo dal Governo francese incoraggialo, Ora una guerra uni~

versale sarcbbe ruinosa alia prosperity, alle Industrie ed al commcr-

cio di quella gran.de nazione
;
e T Imperalore ( qui voltiamo dalK o-

riginale) cangerebbe di nffizio e di carattere. Di moderators della

rivohizione, ne diverrebbe capo ; di pacificatore dell' Europa ,
ne

diverrebbe ft) sffvnwnto-; arbitro polent'e nelle quistioni diequilibrio,

perderebbe perfno i titoli delta sna competenza ; elello da otto mi-

lioni di suffragi e rappresentante la volonta nazionale, eglinon sa-

rebbe piii, che to striamento di una fazione. Ragioni tutte Tnna mi-

gliore dell' altra
,
anzr tittle otlime

, perche Tlmperatore debbabia-

simare la rivoluzione trionfante in Italia
,
senza lasciare nondinreno

di favorire il movimento nazionale dell
1

Italia stcssa, cziandio qnando

questo chiari
,
a

1

fatti truci
, sacrileghi e nefandi

,
di essere niente

altro die la rivoluzione.

Tultavolta noi, con bnona venia del segretario sig. Boniface, vor-

remmoaggiungere che, oltrc alPonore, "alia moderazione ed agK inte-

rcssi della Francia, vi sarebbe stata im
1

altra ragione, e forse la piu

stringonle e sbrigativa, pei
1

iscartare, senza piu, la secondaOpm/onc

estrema. E quella e che il porgere la mano al moviraenlo nazionale

italiano, quale lo abbiamo ora, sarebbe opera altamente iniqua, come

e cosa al tutto drsumana il negare aiulo at sopraflfalti daquello, od il

Tietare ed impodire cornunque che allri lorechi. Ouclla ragione poi

ci e fornita dalla medesima scconda Opinione, la quale, manifeslando

i suolvoti disse, senza ambngi, che in sustanza, negli ullimi commo-

Timenti italiani, qualche coselta irreyolare ed anormale vi era sla-

ta; qualche derogazioncella alle leggi international non vi era

m.tncala; come, per esempio, alcitne cospirazioni ordite da diplo-

nmtid centre i Principi , presso cui erano accreditali ; tradigioni e>

sedwioni mililari, comperate a pronli conlanti da una Potcnza arnica;

tre Principi sposscssali c cacciati in esilio
;
invasi due Slati pacifiei
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ted inoffensivi, pri-ma da bande cosmopolitiche, poscia da truppe re-

.golari son/a preleslo, senza dichiar-azione ili guerpa; spogliato.iil

Ponlefice di quasi lutti i suoi Slali cd accusato di scotioscenza, pcr-

ehe non e credulo abbastarza .grato airinsigne favore di lasciargli o

(fargli lasciare, per ora, il.resto
;

ridolto'il virtuoso e trbppo fiderite

^Francesco II a non avere ,allro rifugio nci suoi .Stati die Gaela, in

faccia a!la ribelllone aizzata e ad.armi assai supcribri di numero e di

rfreschezza
;
insomnia varie quisq.uilie e Irasgrcssionceile deile loggi

inlernazionali, i fa uteri mcdesimi di queila Oplnionc non le negano.;

no rarlicolisla.medesirno confessa^che p.eriurbazioni profonde vismo

stale, ed offese al pubblico diritto,-ed invasioni violenle ed annessio-

ni precipitate : in breve, la rivoluzionQ in ailo, con luiloil suo scel-

lerato ediosceno cortegg'o, sosiltullasi aila condizioac rcgolare di un

{popolo : lo ha capllo e dello egli stesso. Pure al vedere come egli,

flcivolando molto Jeggermenite sopra questc bazzecole^ per provare

dielaiFrancia non deve pailecipanvi direltanienle, si volge alFonore^

a moderazione,. agli interessi di lei; ci si rende iiadubitato die a lui

con-vmcenlissima la risposla^ die i faulori della; secoada Opi-

mone eslrema danno a chi fa loro rimprovero di quelle coselte iwre-

\yolari ;ed anormali. Verissimo! (dicono essi) ma clie Tolele'? <al di

sopra delle leggi scritte sinnalza in certi casi un diritto superiore.

Ora, parlandosi qui di promesse violate, di trattati vilipesi, di

^adimenli immani, di rapine deiraltrui, di usurpazioni violenle, di

milioni di esseri umani gellati, per libidine di Signoria, in un mare

di lagrime e di sangue, ci pare che per leygi scritte non possano

intendersi le scritte dagli uomini, le quali pur chiamansi positive;

ma debbansi assolulamenle intendere le scrilte dal dilo di Dio nella

coscienza di ogni cssere ragionevole, cioe le naturali. E quesle nes-

suno puo violarle,senzasentirsi dire, prima dase e poscia da quanli

serbano ancora intera la sinderesi: tu sei un ribaldo
; e.portasse pure

il petto tempestato di ciondoii! avesse cinto il capo di corona an-

che sovrana ! Ora a questa legge elerna
, suprema ,

immulabile di

Dio quale diritto puo essere SUPERIORS, se non fosse la forza besliale,

per chi ha perduto fino i concetti primordial! del diritto? Gia piii

sopra meltemmo in nota quell' altra capeslreria della seconda Dpi-

nione eslrema^ la quale, ammettendo pure che k diplomazia deve
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biasimare cio eke fassi
,

tuttavia
,
secondo le norme cli quel cotal

diritlo superiore alle leggi medesime della natura, si sollucchera

a pensare ,
eke la storia ne li assolvera e forse (vedele nobilla. ma-

gnanima di aspirazione !) giungera perfino a glorificarneli ; e pare

eke il sig. Boniface non abbia Irovato nulla a ridire sopra questa

scappata oraziana : Taut
1

e ! Exegi Monumentum acre perennius I

Quanto a noi, se la storia avesse mai a dire una somiglianle corbel-

leria, non ce ne vorremmo gran fatlo commuovere
,
veduto le tanle

altre e non meno maiuscole eke ne ka delte e ne sta dicendo, gra-

zie sopralulto ai fabbrieatori di filosofie della storia. Ma ci fanno

non sappiam bene se piu riso o piela eolesti omiccialtoli pigmei ,

i quali, colla loro slupida apoteosi della iniquila fortunata, si cre-

dono di avere provveduto ad ogni loro avvenire
, quando kan po-

tulo presumere eke la storia fara suonare alto nella sua tromba i

loro nomi. Miserabili ! e si avvisano forse eke andra nella sloria

ad attingere i suoi giudizii quel Giudice Supremo dei vivi e dei

morti, nelle cui mani, vogliano o non vogliano, dovranno eadere?

Ora ne siano certi: da un tale Giudice tutrallro,cke assoluzione e

glorificazione dovranno aspellarsi, in giusta relribuzione ad un se-

guilo d
1

iniquila scnza numero
,

i cui dolorosissimi effelti maleriali

(
che pure sono tanti e cosi lacrimabili !

)
sono un nulla

,
cbi li para-

gonasse ai raorali , per le inestimabiH corruzioni nel costume e nella

fede, eke da queste pubblicke ed ingenti calamila sono inseparabili.

Ed ecco come alia seeonda delle due pretese Opinioni extreme

si potea rispondere con buone ragioni, siccome a quella cbe patroci-

navaT iniquila; ed il sig. Boniface Tka fatlo mollo assennalamente,

commellendo nondimeno T errore di prelerire la migliore, eke do-

vea ripetersi appunlo dal volere questa Opinione manlenere T ingiu-

stizia. Laddove alia prima ,
eke non e estrema, ma e la conlraria

alia seeonda, non si potcvano opporre eke sofismi, appunto percke

quella soslcneva gli eterni dirilti della giuslizia.

Escluse perlanlo, in scnlenza del Conslilutionnel, quesle due Opi-

nioni , sorge toslo neiranimo il dubbio: E eke propone dunque co-

stui
, per provvedere alia immensa perlurbazione ,

in cui T Italia e

stala gettala, per opera dei suoi tristi amici di denlro e dei suoi piu

trisli proletlori di fuori? Qual e, per queslo rispetto, la politiea
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francese in Italia? La Revue dcs deux Mondes del 1. di questo No-

vembre vede la faccenda intrigatissima; e plu di tutto e sgomen-

tata dal non s'apersi clie si voglia o dove si vada. Ma il sig. Boni-

face
,
con una disinvoHura maravigliosa ,

crede eke a tutto si pos-

sa rimed iare oltimain ante con un Congresso.'E perciocche la genie

potrebbe avere poca fiducia, non lanto nella effica'cia di un tale ri-

medio, quanto nella probabilita di vederlo veramente applicalo, at-

teso le parecchi volte che il disegno di un Corigresso si e dilegua-

te, anche alia vigilia del doversi riunire : Y articolo si sbraccia mol-

to di proposito a mostrare come una tale riunione e possibile, e anzi

facilissima, per le buone disposizioni, in che sono le grandi Potenze

in riguardo a qucllo. E noi non vorremmo fargli conlrasto per que-

sto punto ,
diciamo cosi

,
tulto pratico delta quistione ;

e fia meglio

proporre qualche dubbio
,
ancb3 neir ipolesi che il Congresso real-

mente sia per aver luogo.

Ed a che si appiglierebbe quell'Areopago dellc nazioni civili? II

segretario non pensera certo che esso possa abbracciare alcuna del-

le due Opinioniestreme; e cio per le ragioni che esso medesimo ha

con tanla sapienza dichiarate. E cosi non polra esso ne redintegra-

re il Pontefice e gli altri Principi italiani nei loro diritti, e ncppure

darla vinta alia rivoluzione. Che farebbe dunque? Cerlo il valenluo-

mo non vorra dire che vi e una Opinione mediana tra quelle due

estreme; die cosi egli avrebbe il torto di non averlarecata in mezzo,

come la piu acconcia alia Politico, Francese in Italia', la quale politi-

ca riuscirebbe cosi aschivare gli scogli opposli di quei due eslremi.

Ma sia pure che un' accolta dei primi uomini di Slato per ciascu-

Ba delle grandi nazioni potesse pensare e delerminare qualche spe-

diente pellegrino, al quale non ha poluto assorgere la testa del Con-

stitutionnel (ed e tanto forte ed originale quella testa!); pure rimar-

rebbeil dubbio: Ed in che stato resteranno quelle deliberazioni? sa-

ranno consigli amichevoli? saranno persuasioni ragionate? verranno

alia praiica? e per quali mezzi ? Non direle gia che, tornali vani i

consigli e ssnza effello le persuasioni, si verrebbo da ultimo alia for-

za; perciocchs, se non vi polerono venire i preliminari di Villafranca,

slipolati da due polentissimi Imperatori, i quali si dovettero reslrin-

gere a riservare i diritii ed, al dire del sig. Boniface, non possoao
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tmporli; perche potrebbow lc deliberazioni di un Congresso? E se

quosto, decidendo di venire ai falli, commetlesse, esempligrazia,

airAustria (e malagevolmente si potrebbe ad .allri con uguale oppor-

tunila) Teseguire le prese deliberazioni, non lornerebbero in campo

tulte le ragioni, per cui Farlicolo sosliene che la Francia non pu<>

permetlere un Intervento auslriaco? E se il Congresso ordinasse e la

Francia si opponesse, non si ricascherebbe nella guerra univcrsale,

che pure e cosi conlraria agl
1

inleressi della Francia, e molli sosten^

gono che e uon mono conlraria alia volonta di lei? Convien dunqu&

dire die, a senno del Conslitutionnel, quelHlluslre Areopago si d(H

vrebbe restringere a riservare, biasimare, proporre, proteslare, per-

suadere; nel qual modo non puo negarsi che grande ulilila ne vcr- :

rebbe alia scienza politica ed alKarte reltorica. Solo ci pare che il

disagio di quei ragguardevoli personaggi ed i dispendii delle lun-

ghe corse e delle suntuose fesle ne sarebhero un prezzo Iroppo ca-

TO; sopraltutlo che di Congressi, che dcbbano solo proporre, biasi-

mare e prolestare, voi ne potete Irovare nei caffe, nelle piazze, nolle

ease, per tulto, doveconvenga una mezza dozzina di persone ad al-

manaccare di cose politiche (e da cui e dove non si fa in questigior-

ni?). Or tra tanti non ne manchera certo piu d'uno che riesca a dire

qualche cosa di bello e di buono, a festevole ricreamento dei pre-

senli e ad islruzione salutare pei lontani. Pertanto un Congresso die

nulla possa imporre alle volonta nazionali, il die, fuori del gergo li-

herlino, vale nulla poter fare a reprimere la rivoluzione Irionfanle,

un Congresso, diciamo, di quesla sorle
(
ed il nostro Segretario, se-

condo i suoi principii, non puo volerlo allro che cosi) e una nuova

illusione, se pur nel suo capo non e un nuovo tranello a stornare

qualche colpo lemulo, a pigliar tempo, a lasciar compiere qualcbe-

gran fallo, dopo il quale il divisalo Areopago sia deslinalo a morirc in

idea, come gli altri che lo precessero; i quali, senza uscire dallo stafo

ideale, fccero buon servigio alia causa, per cui erano stati ideali.

Conchiudiamo che, secondoil Constitutionnel, la primaOpinione,

benche la sola giusta, non si vuole. Si vuole la seconda
,
bcndie

manifestamentc ingiusta, e vi si rimedia col biasimarla; la terza e

recata come un
1

accorta diversione
, per aver tempo a compiere cio

che si vuole.
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Dalle cose ragionale nel prossimo passalo quaderno, intorno alia

Italia conquistata, si sarebbe polulo alia fine raccogliere una con-

clusiooe, la quale, ne siama cerli, avrebbe recalo non piccolo con-

forlo ai noslri letlori ilaliani. Ma noi ce ne astenemmo cola, perche

alia fine di un arlicolo, gia abbaslanza lungo, appena avrenamo po-

tuto fame una menzione fugace ; laddove tra le anguslie, onde si

sentono slretli il cuore, e le vergogne ondo probabilmenle ban ver-

raiglia la fronts quanti sono Ilaliani degni di questo nonie, non pa-

rea.che fosse a passare leggermenle sopra un motivo di conforto ve-

race. Tanlo piu die quesio potrebbe in gran maniera rinfrancarci

da queirabbaltimento, in cui siamo caduti, al vedere la povera pa-

trk nostra coperta di tanta infamia al cos-petto dell
1

Europa e del

mondo, per gli ultirai fatli compiutisi in Italia. E pero ci sianio deli-

berati di trattare posatamente in qu-e&to arlicolo quella illazione, la

quale neirallro sarebbe stata esposta con troppa brevita e forse' sa-

rebbe passala poco meno che inosservata.

Egli puo dirsi senza esagerazione che da presso a due anni gli

occhi di quasi lutta Y Europa sono rivolli sopra T Italia, quantunque

in altre suecontrade e nelle due Amerielie e nella Siria e nella stes-

sa Cina, non siano mancali e non manchino gravi avvenimenti degni

di richianaare la pubblica allenzione. E njondimeno gli occhi di tulti
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sono quasi che non dicemmo inchiodati sopra di noi
;
e se ne puo fa-

re stima dalla larga parte che le noslre cose occupano nelle pubbli-

che effemeridi di lulti i paesi ; nelle quali potete far conto che oltre-

ad una mela dello spazio e coperta dalle cose ilaliane. Cio poi si

spiega, non tanto dalla novila e gravila dei casi compiulisi in si pic-

colo tempo Ira noi, o dalle allinenze che legano quesla classica terra

con le altre genti europee, le quali quasi tutte ebbero da lei i primi

rudimenli del Crislianesimo e quindi della civilta ; quanto dair essera

tra noi posto il centro di quel Cristianesimo medesimo e di quella Ci-

vjlta, mediante la Islituzione divina del Supremo Ponlificato, con quel

Principato civile, che ne costiluisce la esteriore dignit e Findipen-

denza. Talmente che, per questo capo ,
i deslini dell

1

Italia sono in-

separabili da quelli del Pontificato Romano, dal quale alia loro volta

dipendono i destini del mondo civile
;
e cosi non e meraviglia che

questo sia lanto sollecito ed impensierito della sorte che a quei primi

possa toccare. Di qui voi vedele che 1* Italia non senza un grande

perche & fatta speltacolo del mondo; e tulti ne vogliono sapere le

agitazioni dolorose, le vicende varie, i riuscimenti ora prosperi ora

avversi, e tulli ne vogliono parlare, recare giudizio, diverso, s'in-

tende, secondo la diversity delle proprie inclinazioni e dei proprii

convincimenli; ma lulli ne debbono sapere e dire qualche cosa.

Or si consideri di quante vergogne debba bruciare la fronle di

quanti Italiani col giusto concetto della onesta serbano ancora giusto

il concetto del verace onore, al ripensare le lurpitudini svergognate,

i sacrileghi eccessi, le iniquita senza nome che da oltre a due luslri,

e massime in questi due ultimi anni, si sono perpetrate in Italia, e

che si sono volute far passare come opera dell'Ilalia ! Noi crediamo

che ai piu di loro sar avvenulo quello che a noi nel senlir narrare

alcuna delle piu infami nefandezze, onde la patria nostra ha dovufo

vedersi in faccia a tulle le genti vituperata : noi
,
senza quasi awe-

dercene, ci siamo coperla la faccia con ambe le mani, ci sarem vo-

luto andare a riporre sollerra, e quasi ci sarem tolto di esser Cafri

od Ollenlolli, piultoslo che appartenere ad una nazione, la quale,

Ira i suoi intollerabili vanlamenli di civilta edi progresso, dovessa

comparire si brultamenle travolta nel fango ! Cosa singolarissima



L
1

ONORE IiELL' ITALIA 101

ed appena credibile, se non Tavessimo malauguratamente sotto de-

gli occhi! Ai nostri Italianissimi parea insopportabile onla nazionale

che un Principe slraniero governasse alcune province della Penisola;

e diceano di non aver fronte da mostrarsi nella grande famiglia der

popoli civili
,
se non avessero acquistata T indipendenza, che dovea

poi esser feconda di prosperita, di potenza, di glorie mai piu non vi-

ste ! Ed ecco che per loro opera la nazione sta comparendo rea di

tanti eccessi, cosporcata di lante infamie, che bene gli allri popoli ci

potrebbono dire, non esservi oggimai altro mezzo per lenerci in cer-

vello e mantenerci nei termini dell
1

umanit&
,
che la lancia cosacca

od il bastone croato ! E qual'e Italiano che non debba altamente

arrossire di un siflalto giudizio?

Ora se fu vero cio che noi mostrammo, e ci pare che con qual-

che evidenza, nelFallro quaderno; che doe F Italia nei grandi mu-

lament], che negli ullimi diciolfo mesi hanno avuto luogo nei suo

mezzo, non e divenuta padrona di se, ma e slala
,
come paese ni-

mico, conquistata dalla fazione unilaria piemontf se ; se, torniamo a

dire, e vera com'e verissima questa ipotesi, da essa si deduce per

filo di logica, che dunque tutte le iniquita, le tradigioni ,
le infamie'

senza numero e senza nome, onde il grande conquisto fu compiu-

to, vanno tutte e solo a carico della Italia faziosa, senza che la ve-

ra,Tonesta, la cattolica Italia ci sia entrala per altro, che per es-

serne vilipesa e calpestata.

E ragioniamola posatamente. Nessuno meno di noi vorrebbe

negare quella specie di solidariela
,
onde le varie membra di im

corpo morale qualunque debbono in certa guisa rispondere ,
nott-

che delle azioni che il corpo fa a nome di tulti , ma eziandio di

quelle che facendosi da una parte notevole di lui
,
una qualche lode

o vergogna ne dee venire, come di rimbalzo, eziandio a quelli che

non vi parteciparono. E se, per cagione di esempio tulti i Francesi

furono superbi ed orgogliosi per gli allori mililari colli dalle lora

armi nella Crimea e nella Lombardia
,
non pare ingiuslo che un

qualche biasimo o certo una qualche onta venisse sul loro capo, se

per caso si potesse dire
,
alcuna azione pubblica men giusta e me-

no onorata a quella grande nazione
,

o piutlosto al suo Governo

Serie IV, vol. VIII. 26 9 Novembre 1860
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doversi altribuire. In quesla maniera dalle iniquita obbrobriose gia

consummate in Italia da una fazione prevalente e da quelle die si

slan consummando, noi sentiamo che qualche vergogna ne devc di

necessila ricadere. sopra tulia la nazione
;

e ,
senza prelendere al

privilegio di andarne esenti
,

ci rassegniamo, come alia sventura
,

cosi aU'onla che Taccompagna. La quale rassegnazione sarebbe lan-

to piu ragionevole e doverosa., quanto che allri o con improvvide

condiscendenze, o con codarde dissimulazioni
,
o con pregiudizoi

stollamente accarezzati avesse, anche per indirello, coniribuito al

trionfo di quella fazione, che oggi infellonisce con tanta impudenza,

mettendosi sotlo i piedi quanlo vi ha di piu sacro in cielo ed in ter-

ra
,
senza curarsi dei giudizii ne degli uomini che. disprezza ,

ne di

Dio a cui non crede. Fin qui la cosa e giusta ;
e quella maniera di

solidariela che dicemmo vigorire tra i componenti la famiglia ,
il

Municipio e perfino lo Stato e la nazione, e sapienlissimo detlame

della nalura, la quale per quella via ci voile fare sollecili delle opere

di chi comunque a.noi si attiene
,
e ci voile altresi gasligare , quan-

do
, troppo ristretti in noi medesimi per un dannevole egoismo ,

ne

fummo non curanli e sprezzalori.

Ma altro e che a lulti gl'Ilaliani debbano venire in vollo i rossori

per le infamie che si stanno commeltendo in Ilalia
;
altro e che quel-

le apparlengano talmente a tulti in solidum
,
che in Italia quanti

sono i ventisei milioni di esseri umani
,

aventi sul labbro il dolcis-

simo 5-1, debbano essere ripulali averle essi commesse, o anche

semplicemente approvate ,
ed eziandio di averle solo viste ed ascol-

tatc senza fremilo. Oh ! no ! cotesta sarebbe troppo grande sventura I

e noi
,
la Dio merce

,
non siamo ancora lanto in ira alle stelle

,
da

aver perduto ogni senso di unaanila e perfino il concetto che separa

il vero dal falso ed il bone morale dal suo conlrario !

Sappiamo che i fautori dei. modern! nostri scompigli dicono di

essere essi soli T Italia; ne lo dicono solamenle, ma lo professano in

pralica, in quanlo fuori della loro consorteria non veggono allri che

stranieri e nemici, e per tali li trallano. Ma chi petesse noverarc ad

uno ad uno i, veri aulori di lanle nequizie ,
sceverandone il numero

da quei molli che vi si raggrupparono atlorno per inleresse
,
e da

7i ft V'\
' "

'\
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quei piu assai che vi irassero per paura , appena crederebbe a se

stesso die im numero tanlo rislreUo di faziosi abbia peluto o'ppri-

mere e mantenerc sotto un giogo di ferro tulta inlera una nazione.

E nondimeno cio e indubitalb
,
non foss

1

altro
, dagl'mdili

!che a

quando a quando se ne hanno, a dispello della prepolenza dei po-

chi che non perdonano ne a delilli
,
ne a menzogne per soffocarn

per fino le apparenze, e per negarle impudentemente, quando quel-

le gia si fecero largo e comparvero all'aperto. Depulati al Parla-

menlo sardo, i quali ricevono il loro mandalo da 64 o da 80 elettori

sopra i 1500 o 2000 che n'erano iscritl/i; cilia negli Stall della Ch'ie-

sa che da ss stesse, senza rintervenlo pttr-di un soldato indigeno a

slraniero, rialzano Ira le comuni acclaraazioni gli sterami pontificii ,

eome loslo se ne furono ritraUi i pochi invasori
;
le parecchie centi-

naia di soldali napolelani ,
a cui

,
dala liberla di elezione solto la

guarenligia deiirammiraglio francese
, yogliono quasi tulli tornare a

militare col loro Re
,
ed appena Ira 500

(
mirabile a dirsi !

)
se ne

trova uno , che voglia aggiungersi alle schiere della rivolla; villag-

gi, cilia e quasi inlere province che fanno i supremi sforzi, per tor-

nare alia soggezione del legiltirao loro Sovrano, e che solo dalla

prepolente tbrza e da vendelte sanguinose ed alroci possono essere

mantenute sollo i poleri inlrusi : quesli e gli altri mollissirai !

fatli
,

che agevolmente potrebbonsi ricordare, sono piu del bisogno a dimo-

strare che in quanlo si e fatto e si sla facendo <F iniquo e di nefan-

do tra noi, Tltalia propriamente delta non ha avuto altra parte, che

la passiva. E pero sarebbe ingiuslizia somma riputarne a lei la col-

pa e la vergogna, quando essa anzi
,
nella vera condizione di villi-

ma
,
ne sta portando tulto il danno e ne lagrima e ne geme ,

dove

pure le lagrime ed i gemili non sono ancora un delitto.

Ne accade fermarci in quella obbiezione, alia quale abbiamo ri-

sposlo le cento volte : Perche, cioe, T Italia vera non si scuote, non

pera, non fa valere i suoi diritti, sollraendosi di viva forza al gio-

go della faziosa? Chiunque ha un poco di pralica colla sloria delle

rivoluzioni, e soprallutlo della grande, che fu in Francia il modello

cui esemplarono quante se ne fecero in Europa nei setlant' anni se-

guenti ,
intendera benissimo

,
come possa una intera sociela essere
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compressa per forma, che le riesca al tullo impossibile rivendicarsi

per propria .virtu dall'iniquo giogo. E cio non tanto per la baldanza

dei pochi iniqui e prepolenti, per F organismo onde quest! sono stret-

li
, per le armi che impugnano , per lo sgomento e pel lerrore che

ispirano ; quanto perche, impossessatisi dei dirilli e dei mezzi, onde

sono forli i Govern!, li adoperano con una ferocia c con un'avventa-

tezza appena credibili in uomini
,
che empirono il raondo di lament!

e di calunnie, pel misuratissimo e spesso timidissimo uso che di quei

diritti e di quei mezzi fecero i legillimi Govern! contro di loro. E

qnando fu mai che ai ribelli ed ai cospiralori napolilani , esempli-

grazia, e romagnoli si denunziasse il centesimo delle minacce o s
1

in-

fligesse il millesimo delle pene, che pendono ora sul capo a chiunque

si altentasse di esprimere pure una velleila, che quei paesi lornino

alia suggezione dei legittimi loro Sovrani? Condolte le cose a que-

st! termini, sarebbe per lo meno irragionevole pretendere dalla vera

Italia che faccia essa quello che
,

in somiglianti casi
,
non seppero

e non poterono fare nazioni piu grandi e nella vita pubblica assai

piu esercitate di lei. Che se un Francese non lollererebbe vedere ri-

putati alia sua nobilissima nazione gli annegamenti di Nantes, le mi-

tragliate di Lionee gli eccidii da Cannibal' perpelrati dai Seltembrisli

di Parigi nel 1793
; perche dovra F Italia star pagatrice di tulle le

iniquita che in lei si commetlono
;
sicche a lei, come a nazione, ne

debba venir sopra tulla F infamia che a quelle va congiunta? Dav-

vero che meriteremmo di essere la favola ed il ludibrio delle nazio-

ni, quando si polesse pensare che tulli i nostri uomini di Slalo fosse-

ro della tempera dei Farini e dei Cavour; che i noslri duci c solda-

ti emulassero la generosa virlu mililare del Cialdini e dei Caccialori

del Tevere] che il noslro sesso gentile gareggiasse di pudicizia colle

malrone che corteggiarono per Toledo Y ingresso del Garibaldi ;
e

che tutto il nostro ordine sacerdotale fosse rnodellalo sulla stampa

dei Cavazzi, dei Panlaloo e di non sappiamo quale allra lordura di

frati sfralati e di preti scomunicali! Queslo polra essere il degno nu-

cleo della Italia rigenerala e risorla; ma volere che quella sia la vera

Italia, sarebbe il medesimo che giudicare della boula di un vino dalla

auafeccia, ovveramente del decoro di un palagio dalle sue latrine.
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E ci si perdoni , per carila
,

la troppo vulgare parola. Ma il

sommo maestro chefece Tuso piu splendido della gentilissima nostra

favella
,

e che anzi le confer! uno splcndore che fu primo allora e

forse resleii sempre unico
,

ci ha insegnalo coll
1

esempio, le ab-

bietle cose polersi ollimamente con abbielle parole nominare. Nel

resto quando da tali uomini e per tali fatli la patria noslra, oltre ad

essere desolata da tanla sventura, e gettata cosi turpernenle nel fan-

go al cospetto di lullo il mondo, staremo a vedere che a noi sia falto

debilo di convenienza 1'adoperare conesso loro ogni gentilezza di mo-

di e di parole ! A noi pare anzi che ogni Italiano, nel quale sia viva

ancora qualche scintilla di fede e di onore, debba parlare alto e chia-

mare le cose coi nomi loro, finche almeno dall'audacia dei prepoteh-

ti cio non sia impedito col bavaglio clelle prigioni o di peggio, ac-

ciocche la franchezza di severe parole valga come di pubblica e so-

lenne protesta conlro enormila moslruose
,
delle quali se lutla la

nazione e vittima, sarebbe troppo ingiusta e dolorosa cosa che do-

vesse portare eziandio Tinfamia. Ed a questo litolo non sara fuori di

proposito fare qui qualche brieve ricordo dei precipui capi di quelle

vituperose immanita
,

delle quali gl' Ilaliani stan sentendo da due

anni raccapriccio e vergogna inestimabile, appunlo perche, essendo

Cattolici e Civili, non e possibile che veggano con indifferenza tanti

insulti e vilipendii recati ai primi elemenli del Cattolicismo e della

Civilta. Se cio non basta a rinfamare T Italia presso le allre genti ,

bastera almeno a mostrare che in Italia vi fu chi abbomino la ne-

quijzia, e vi furono anche in maggior numero quei che fecero eco e

plauso a quel sanlo abbominio. E per non divagare in troppe cose,

restringiamoci a dire qualche parola intorno alia pubblica fede ,

alia osservanza della religione ed air onore militare ; i quali ci sem-

brano i capi, se non soli, cerlo precipui , pei quali le nazioni 'civiu*

dalle genti barbariche si dispaiano.

E quanto alia pubblica. fede, con che cuore, da oltre a dodici anni,

avran dovuto mirare gl' Italiani un Governo, che si dice investito del

diritlo di rappresenlare o piulloslo di creare la nazione, fare deipat-

ti, delle promesse, delle solenni parole giurale quello strazio che non

ne farebbe il piu abbielto cialtrone o la piu cenciosa rivendugliola di
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Piazza Navona? No il seiUirsi dare del bu^iardo, deltradilorc, dello

spergiuro per la tesla commovea per nulla i Minislri sardi
;

i quali

con incredibile baldanza, sonza neppur badarc a scagionarsi della

prima accusa, procedevano a dar materia alia seconda, alia lerza, alia

deciraa, alia ceatesima. Pare anzi die dicessero in lorofavella: Gi

siamo inlesi che noi facciamo professione di menlilori
;
e pero a cui

incomoda queslo noslro raestierc, se ba alia maiio buoni caononi ri~

gali per punircenc, provvcderemo al da Tarsi: ma lin che questi noa

tuonano, ci ridiamo di chi con rimoslranzc c censure ed ancbe con

Kole diploniaticbe si avvisasse di loglicrci giu-dal caro noslro vezzo.t*

he non si e deilo., quanlo non si e gridalo conlro quella -ncfanda e

viluperosa tradigione di valersi, a scalzare i Ironi di Sovrani araici^

dell'opera di diplomatic} accrcdilali presso di loro? qucllo era un

Tiolare lulli i doveri della ospitalila, delF amicizia, della fedc pubbli-

ca! Che ba risposto il Piemonte? ha mai moslralo pureuna \ellcita,

non che di rimanersene, di giustificarsenc almeno? Esso, -spregiando

T alia ed univ.ersale esecrazione di lulla KEuropa civile, ha risposto

quello che probabilmenie rispondera a quesl
1

allra infaniia, onde lo

ha convinto ufficialmenle il Giornale di Roma, appunlo in questi gior-

ni, metlendo fuori i documenli ufficiali die dimostrano lui avcre di-

relle e stipendiate quelle medesime -masuade invadilrici dello Slalo

ecclesiaslico, delle quaJi il Governo slesso professo allamenle di non

saper nulla, e di disapproval anzi le scellerale ed audacissime in>

prese. La risposla sara non curarsene piu che tanto, o piultoslo ua

bdFarsi procacemente della senoplicita arcadica di ohi crede aocora,

la fede pubblica essere qualchc allra cosa, che un zimbello dci furbi,

ed un vincolo da lenere a freno la gente onesla. Quesli due punli

abbiamo loccali^erchecolprimos
1

inizio quasi il dramma vergogno-

o, a cui sliamo da presso a due amii assislendo
;

il sccondo e il piu

Tresco di dala, perche e di ieri. Ma Ira questi due eslrerni ne sono

tanli somiglianlii ed anche peggiori, cbe soli essi fornirebbero ricca

maleria a parecchi volumi, dii volesse deltare la Sloria della buona

fede del Governo Sardo.

Ma quello, in cui piu di lullo apparisce ,
1'Halia vera non aver

aulla a dividere cogli eccessi die nel mezzo di lei si sono perpelrati

si stan perpelrando ,
e la larga parle che in essi ebbe lo spirito
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anticrisliano, onde la fazione dominante si e mostrata invasata
,
ed

al quale ha data libera e disfrenata carriera
,
come tosto si vide si-

cura della prevaleaza e padrona del campo. Se quanto per queslo

rispetto si e fallo di svergognatamenle saerilego dovesse mettersi a

conlo della nazione
; oggimai sarebbe indubilato

,
non vi essere

solto le stette genie piu empia e piu nemica di Dio
,

di quello che

sia Tltalia. Ora ehi- potrebbo mai persuaders} cotesto di una contra-

da, ove piu forse che in qualunque aitra la cultura religiosa fu sem-

pre a larga raano profusa? ove le istrtuzioni caltoliche si multipli-

carono e pros-perarono in maniera rnarayigliosa ? ove non attecchi

giammai la mala plan ta dell
1

eresia? e nella quale se le classi colle

si chiariscono non poco offese d
i

al decrepilo voKerianismo dismesso

allrove, le popolane, e segBatamente quelle della campagna e piu

qitelle della regione meridionale
,
sono informate da una fede che

dai sacceriti puo esser tassata di supersliziosa, ma che nei su^oi mrde-

simi trascorsi, se trascorsi vi sono, lia un argomento manifesto della

sua salcfezza? E questo popolo odiare i sacerd'oii? cercare a morte

i religiosi ? volere svaligiati i convent},, spagHati i templi ,
incarce-

rati o sbanditi i Veseovi, esautorato lo-stesso Ronaano Pontefice ed in-

somma assassinata la madre loro la S. Cliiesa ? Sono disorbitanze da

non pensarci neppure in sogno ! an r
/:i se vi e cosa ch-e piu di ogni altra

amareggia il cuore di novan-tanove sopra cento Italiani
,
e appunto

questa fariosa e satanica persecuzione rotta a quanto ci ha tra nor

di piu specchiato e reverando per purez"za df vita e per santita di

caraltere sacerdolale. Gerlo le commedie di Te Deum voluti far

cantare per forza a sacerdoti che aveano iultf altra voglia che di

cantare
;

le protestazioni di riverenza alia Chiesa cattolica ed1

al su-

premo suo Capo ,
inserite negli atti medesimi, .in cui si asseriva ii

proposilo di manomettere Tuna e Tallro; la parte concessa a preti e

frati
(
e che preti e che frali !

)
nel pwbblico insegnamento ed in

ftapoli eziandio nel corleggio del Ditlatore
; perfino le costui visite 4

uffidali a S. Gennaro ed alia Madonna di Piedigrotta ;
tutte coteste

cmpie commedie sono altrettaute pruove che i nostri popoFI sono as-

sai piu crisliani che non vorrebbero i nuovi loro padroni. I qmsYi ,

risei'bandbsi a scristianeggiarli sapienteniente cd un po' per volla

con quei mczzi che nessuno eonosce megHo di lorn
,
sm&
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obbligati a camuffarsi sollo una maschera grollesca di una rcligione

a cui non credono e la qualc hanno fermo in cuorc di slerminare.

Ball' altra parte frugali ,
come sono

,
dal proprib mal talcnlo di

scredenti, ed, ollre a cio, obbligati dalla qualila dcllo slrumcnlo onde

si debbon valere, die e, come (licemmo allra volta, quanlo ci ha di

piu putrido e di piu ompiamentc osceno nclla socicta, sono quasi tra-

scinati senza avvcdersene a quella persecinione della Chicsa e del

suoi piu degni c piu aulorevoli Minislri
;

nella quale persecuzione

ritalia non ha allra parte ,
che di portarne il dauno o di sostenerne

tra frcmiti mal compressi lo scandalo. Che se al Cavour e bastato

F animo e la lena di far rappresentare dodici milioni di Callolici

italiani da oltre a trecento Deputali, tra i quali non e un solo Catto-

lico o se ne ha alcuno
,

e tale
,

cui manca 51 eoraggio di apparire,

sicche, solto questo rispetto, il Parlamento italiano 6 piu clerodos-

so dell
1

inglese o del prussiano ;
se queslo prodigio e riuscilo il

Cavour ad adoperare quanto al Parlamenlo
, pensate se a quel va-

lenluomo doveano mancare mezzi e nianicre di trovare dalle Alpi

al Lilibeo una Italia nimica di Cristo e della sua Chiesa
,

e soprat-

tulto impaziente di togliersi dagli occhi quel pruno inviso die e il

Principato civile dei Papi ! l/ha trovata pur troppo ,
e tutla il suo

caso
;
ma essa non ha nulla che fare coll

1

Italia vera
,

crisliana r

catlolica, la qualc e, come fu sempre, nobilmente orgogliosa di ave-

re nel suo mezzo il centro del Catlolicismo
;

la quale da questo ri-

conosce le piu splendide e piu pure sue gloric ,
e pero ne venera e

ne predilige i Ministri
,
cominciando dai Vescovi fmo al piu umile

fraticello. Che se vi fa eccezionc
,

la fa appunto pei Gavazzi, pei

Pantaleo e per quanli sono della cosloro risma
,

i quali sarebbero ,

nella contraria ipotesi ,
i soli cari c rivcrili sacerdoti nell' Italia.

Dite dunquc che e svenlura somma trovarsi di tali sozze sconciatu-

re nel Santuario
;
dite che e umiliazione uguale cadere alia balia di

una fazione che mette in moslra di tali sozze sconcialure
, per darsi

Varia di pure avere in qualche pregio la religione. Ma deh ! che ci

ha a fare Tltalia, la quole ne piange ,
ne raccapriccia ,

ne senta

strazialo il cuore dall'ambascia ed ardenle la fronte dalla vergogna?

Notammo I'onor militare, come Tullimo dei Ire oggelli, dei quali

avremmo fatto speciale menzione. Ora di queslo, che e tanla parte
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della civilta di un popolo, noi non sappiarao se la sloria ricordi esser-

si mai falto strazio piu indegno di quello ,
che ne ha fallo in quest!

ullimi mesi il Piemonte
;

il quale pure va in voce di essere la con-

trada raeglio agguerrila della Penisola. E dicemmo a vero studio

more piultosto che gloria mililare
, per non essere da questa se-

conda parola condolli a parlare di quella vana nominanza , onde le

genti pagane celebravano la prevalenza della forza per se medesima,

senza guardare gran fatlo od al motive, pel quale era slala volula

quesla prevalenza ,
od ai mezzi

,
ond

1

era stata oltenuta. E seeondo

questo rispelto, noi non vogliamo cercare se alcuna e quanta parle

di gloria sia venuta al Piemonte o piuttosto agVItaliani che, per ele-

zione o per forza
,
a quello si aggiunsero nelle ultimo fazioni guer-

resche. Per quanto il Machiavelli, paganeggiando al suo solito, rilen-

ga T uso pagano della voce virtu a significare il valore mililare
,
a

noi pare pochissima cosa quella virtu; e se agli antichi Stali che co-

stiluiscono il solo Piemonte ne spelta una larga parle , per le conti-

nue guerre ,
in che gli esercito T eredilaria ambizione dei loro Du-

chi, non sarerao cerlo noi a loro negarla c molto meno ad invidiarla.

Ma se la riputazione militare di quella conlrada si dovesse soslen-

tare con -quello solo che essa ha fallo da che e rella a Slaluto, forsc

si vedrebbe questa gloria impallidire di inollo
,
come parecchie al-

tre se ne sono gia quasi al tullo andate a spasso. Non diremo del

microscopico aiuto recato alia guerra di Oriente, nella quale il Pie-

monle si guadagno il vanlo della mosca, che si millantava di tirarc

Taralro, perche era assisa sulle corna del bue che lo tirava
;
ma i

disastri di Custozza e la rolta di Novara non hanno potulo essere

ristorati colle villorie di Magenta e di Solferino
;
a riporlare le

quali ebbe tanta parte il potenlissimo alleato., che con quel presi-

dio avrebbe poluto riporlarne delle uguali la stessa Repubblica di

S. Marino. Ne accade ricordare la slrepilosa vitloria di Castellidar-

do, la famosa espugnazione di Ancona ed i medesimi vantaggi cho

le truppe sarde
,
menlre scriviamo

,
slaranuo riporlando nel Re-

gno. Nei due primi casi la smisurala sproporzione del aumero tolse

ogni pregio alia \iltoria : nel terzo
, quand' anche si riportasse pie-

nissima
,
essa sarebbe per giunla obbrobriosa

,
siccome quella che

si ollerra sopra nemico debililato dai compri tradimenli , dalle bando
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di vcnturicri cosmapolili ed in paesc sconvollo dall
1

anarchia c de-

.solalo dalla guemi civile : titUi -dcgni mem, onde 11 Piemonle

apparecchio il facile Irkmfo delle sue armi.

: Ma, come fu deito, noi non intendiamo parlare della gloria ,
sib-

Lene deirowore milila/re, affine di detinire se i viiuperii, onde per

questo rispelto fummo leslimonii, dcbbansi allribuire air Ilalia, ovve-

ramente a quella fazione, die non paga a liranneggiarla, la sta co-

prendo di onta. Ora di quei riguardi, di quelle convenience, diremo

.piutlosto di quelle leggi di umanila e di giuslizia ,
le quali cziandio

nelKuso delJe araii, Ira le uazioni civili c sopraltuUo tra le crisliane,

si debbono mantenere
, perclie qucllo non degeneri in una lolla be-

5liale come Ira belve feioci, quale ha onanlenuta il Picmonlc? qualc

Don ha anzi svergognataineute vilipesa., -dalla prinia sua invasions

dello Stalo ecclcsias'tico ,
fiuo al di d' oggi ,

che trailasi della osser-

vanza delle paltovizioni capitolate? Pu&diisi pel rigor del terminc

che nessuna
;
ed il Duce supremo delSe milizie ponUficie ebbe ilgran

torto di non si accorgere che egli.,
nel cuore dell

1

ilalia, aveva a fare

con neaiico ,piu Iradilore
, piu bugiardo , piu sl^ale

,
che non erano

le tribu selvagge dalui combattule con,tanla prcilczza nella Cabilia.

I falti sono noli; e baslera accennarli di volo. Romperc la guerra

innanzi di dichiararla; da comune e potento amico fare assieuraro

che non ci sarebbe, quando lutlo era disposlo per far! a
;
far promet-

lere al ncniico un oslacolo che sarebbe riuscilo podercfeissimo, quan-

do non fosse slalo illusorio; alia bandicra bianca, innalzala per la

resa ed ai parlamentarii inviali per quella, rispondere con allre un-

.dici ore di cannoneggiamento ;
volere estorquere da

1

prigionieri ,
a

furia di disagi ,
di vessazioni e pcrfino della inedia

,
nuovi impegni

oltre a quelli che nei paiti della resa crano stali slabilili
; lenlarii,

sedurli
, quasi sforzarli con ogni maniera di mezzi per islrapparnc

lo spergiuro ed il tradioienlo
,
ed in pena di loro costanza gitlarli

a marcirc nei letamai
,

o confinarli a spasimare di freddo nolle

ghiacciaic di Fcnest relic
;

far prigioniero un drappello di cavalie-

ri venuto per iscorla del Generale napolilano invilalo dal Cialdini

nel suo campo a colloquio: insomma adoperate lulle quelle arli pre-

polenti e codarde, che possono trovare spiegazione, sc non iscusa,
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In clri sentendosi piu debole, cerca suppllre eon artiftzii' anche rel

alia forza che gli manca; ma che in chi B al paragone piu forte ap>

pena puo significare altro, che una sfacciata libidine di conculcar

quanto gli uornini piu rispettano nei deltami ancbe elemental! della;

coscienza
,
della umanita e della giustizia. E perciocche tra questreK

precipuo il rispetto dovuto ai \7

infr, soprattulto quando essi., facen-

do pruova di prodezza insigne, furono piu oppressi dal numero, che;

vinti in giusta ed uguale ballaglia ;
it non tenere nessun conto dS)

quel rispetto- cd abusare della vittoria per insultare al vinto, e ripu-

tato alto \igliacco da femmina plebea, e forse e il piu ripugnanle allct

vera generosita, al vero onore militare.

Ora per un tal capo si puo dire che il Piemonte abbia superalm

se stesso
;
e la generosita tutta cavalleresca- usala dalle milizie sarde*

coi vinti e tal fatlo splendido ,
che ritalia sar^i ben soddisfatla e su-

perba di vederlo^ registrato nci suoi fasti, ad onore e gloria immor-

tale della sua rigenerazione. Deh ! chi crederebbe che a prigionieri

inermi fu fallo ogni maniera d' insulti dalle soldatesche che custo-

divanli, non escluso quetlo delle percosse? Chi crederebbe che ai

piu
!

diessi, quasi fossero capitati tra i ladroni
,

fu rubato o rapito

quanto aveano in danari ed in masserizie. senzache vi mancasse per

qualcuno lo scher.no di vedersi resa la valigia, ma innanzi diligcnle-

raentevuolata? Chi crederebbe che a qualcuno, che agrandeistan-

ra-chiedeva la graziadi riconoscere nel campo di battaglia i caduli,

per accerlarsi della sorte di qualche parenle od amico, ovvero pen
1

mandarne il meslo annunzio alle angosciate famiglie, quclla graxia.

fu bestialmente negata ? Ma sopratlutto chi crederebbe che a molti

dei Francobelgi e ad alquante Guide fu dalla generosila sarda in-

fliUo 1' inlollerabile supplizio di doversi vedere trascinati, inermi ia

mezzo ad armati
,

di pien meriggio per le citta piu popolose delle,

Marche
,
ad esservi ricevuti da un

1

apparecchiala e forse- compra^

tempesla di urli, di fischi, di sarcasmi villanii dalla parte di una:

scostumata ribaldaglia e perfmo dMnvcreconde baldracche 1? Eti

1 Ison ignoriamo'Che alcuni giornali piemontesi, anche dei

vi, ban preteso smentire questi fatti. ignorainiosi; ma quanto al coategno

generale dei vincitori e nel massimo numero dei casi, noi manteniamo il

delto, avend^ne attinte immediatamente le notizie da ufficiali;e cappellaoi
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erano quelli un fiore di nobilta e di gentilezza, venuti Ira noi per fare

scudo dei loro petli al prirao umano presidio della Chiesa ed alia

piu grande gloria italiana ! e lo aveano fatlo con tanto valore, che

appena uno era superstite sopra i sei o selte prodi commililoni la-

sciati sul campo! Ed ora? ora F Italia pagarneli di quella raoneta I

Oh ! no ! giovani generosi ! Quella, che voile coprirvi di cosi im-

meritata onta, non era F Italia piu di quello, che sia la Francia ed il

Belgio la schiuma di ribaldi che ne insozza le vie
, per poscia tra-

rautarsi nei lupanari o nelle galere. LV Italia vera, la cattolica, la

gentile e ora quasi al tutto scomparsa dalla pubblica vita, e nel suo

segreto, piu che le sue sventure, piange a caldi occhi le sue vergo-

gne! Quando la tirannide che ora Foppriine glielo avesse consen-

lito
,
essa vi avrebbe strelli sul cuore in segno di riconoscenle am-

mirazione
,

vi avrebbe festeggiato coi plausi, vi avrebbe coperti di

fiori. E forse che non lo fece in Roma, dove oggimai solo le e dato

manifestarsi
,

colla spoglia esanime di quel Grande
,

a cui voi in-

vidiaste tulti e la morte del vero eroe xiristiano, e Favergli Iddio ri-

sparmiato V cssere spellatore di cotanta infamia ? Ma so in voi alia

virtu mililare e uguale il senno, nei medcsimi codardi insulli a cui

foste segno ,
avendo gia scorto quanlo sia scellerata, disumana ed

abbietla quella fazione che oggi vuol chiamarsi Italia
,
senza averne

altro titolo che quello di opprimerla, piultosto che indegnarvene con

lei, Favrele profondamentc commiserata dclla sua svenlura; e ge-

nerosi siccome siete avrele fatti voli che la Provvidenza mandi a li-

berarnela nuovi guerrieri ;
i quali potranno essere piu numcrosi e

piu fortunali
,
ma non piu prodi di voi.

degnissimi (T ogni fede, che cc lo narrarono di loro e degli altri. Ne e a

far gran caso di quelle mentite; e solo ci stupiamo che si possa aver la

fronte di recarle da chi dee sapere di aver perduto ogni dirilto ad ess.er

creduto. Pensate se ad un Governo sardo dee fare dillicolta una menzogfla

di piu o di meno ! Piuttosto aggiungeremo, per amore di verita, che in

qualche caso particulare, ma pur troppo rarissimo, vi fu tale ufilciale pri-

gioniere che ebhe molto a lodarsi delF ufficiale piemontese, a cui era sta-

to coraraesso. Ma questi sono reliquie deli' anlico esercito Sardo
, prima

che vi si traforasse in molti suoi membri, anche precipui, la rivoluzione,

. Entratavi questa, Toner militare se ne dovea andare e di fatto se n' e an-

dato a spasso.
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E tempo nondimeno di finire; e per fmire diciamo concbiudendo

che dunque delle iniquila moslruose che si stanconsummandoin Ila-

lia, essa puo e deve averne quella parle di disdoro che verrebbe y

esempligrazia, ad una famiglia dall
1

essere qualche suo membro di-

chiaralo truffalore o ladro. Ma sarebbe somma ingiuslizia raltribui-

reaintalia propriamente delta un cumulo di menzogne, di Iradigio-

ni, di enormita sacrileghe, delle quali essa e piutlosto vittima che

autrice. Nel reslo, quando ad ogni palto si volesse vedere la vera

Italia in cio che si sta facendo, si riuscirebbe per un'allra via a eon-

chiudere che, in ordine a lei, si dee parlare di tuiraltro che di rige-

nerazioni, di unila nazionale, di gloria, di potenza e non sappiam di

che allro. Perciocche eccovi un nostro dilemma, e faremo punlo. O
tulto cio che si e falto e opera di una fazione; ed allora 1'onore del-

rilalia non ci entra per nulla, in quanto e accadulo a lei cio cheac-

cade in tutti i pacsi in tempi di rivoluzione trionfante; ben \i entra-

no lutti i suoi piu vitali interessi sociali, civili, religiosi, esara opera

di carita inlernazionale e di sapienza polilica il porgerle, onde che

sia, una mano arnica, perche possa scuolere Tindegno giogo, onde

alquanti suoi figli degeneri Fhanno oppressa, e rilevarsi dal precipi-

zio, in che i suoi nemici I'hanno travolta. tutlo cio che si e falto e

opera veramente delVItalia; ed allora veramenle il suo onore e an

dato a monte. Ma, in questa ipolesi crediamo, che sarebbe andato a

monte, per un gran pczzo, ogni possibilila di grandezza per lei e di

quiete pel mondo. E che diverrebbe TEuropa con nel mezzo un po-

polo di ventisei milioni di anime, i quali lulli, nella presenle ipolesi,

sarebbero quel che e la fazione piemonlese ,
doe senza fede

,
senza

Dio, senza legge, non avente allra norma che Tinleresse, non altro

mezzo che la forza besliale e Taudacia dell
1

assassino? Se tanto.ha

potulo fare, o piulloslo se lanlo ha potuto dislruggere un Piemon-

tino, rislretto tra le Alpi e la Liguria ,
sol perche si e valuto della

rivoluzione; deh! che sarebbe quando quello si fosse allargalo dall'u-

no all
1

allro mare ed allungalo da Susa e Bergamo fmo a Palermo

e Messina? Ma cio che non e potrebbe divenire, e chi oggi reputa

troppo arduo il comprimere una fazione
, sapra poi e polra farlo ,

quando quesla sara divenuta davvero una nazione, o per megKo

dire, polra disporre di tutte le forze di questa?
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ARTIGOLO III.

TEOREMA FONDAMENTALE PER DETEHMINARE

LA LIBERIA ECONOMICA

. I. Teorema.

SOMMARIO

1. Quistioni da risolversi 2. Formola del teorema 3. Parliamo del fine

dell' opera, non delF operante 4. Prova: la nalura non pud volere

reffettosenza causa 5. Obbiezione degli intramettenti 6. conferma

la nostra tesi 7. Airobbligazione va annesso il drritto 8. Quesito

per determinare il soggetto 9. Come lo risolva il Cherbuliez 1.0.

Incertezza e dispolismo di tal soluzione.

1 . L'arlicolo precedent ha posio in chiaro che cosa sia ordine pra-

tico, ordine morale, ordine sociale. Ordine pralico in gcnerc signi-

fica la relta disposizione di una serie di opere atle a conseguirc un

fine: e questa definizione conviene a qualunque serie di opcrazioni; a

quelle d'un chimico p. c. che analizza una sostanza, a quelle di un:

cavallerizzo che doma un cavalto, a quelle di un falegname che lavora

1 T. questa vobune pag. 159 e segg.
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un mobile. Ordine morale e la relta disposizione delle opere uma-

ne rispetto all
1

ultimo fine della perpetua felicita : e quest
1

ordine

dee conservarsi in tulle le operazioni dell
1

uomo in quanlo uomo.

I/ordine sociale finalmenle e la relta disposizione delle opere uma-

ne tendenli per loro fine a eonseguire F esterna alluazione della

giustizia e della benevolenza fra i cittadini
,
e la pace die quindi

risulta : e quest
1

ordine conviene agli uomini in quanto eonvivo-

no in sociela.

Da quesle general! idee dell' ordine dobbiamo ora procedere a

slabilire quali siano quelle azioni
,
in cui ciascun uomo economica-

mente e libero, vale a dire puo disporre del proprii averi, senza

essere tenuto a dipendere da chicchessia
; quali all

1

opposto quelle,

aelle quali Tordine stabililo dal Creatore esige che egli venga re-

golalo daqualche superiore. Parliamo come vedete di dirilto e di

dovere, non di prudenza o di consiglio. Se io ricuso un buon con-

siglio potro essere un imprudente ;
ma il dovere prudenziale non

lega la mia liberta a dipendenza da allrui, ne gli da sopra di me

alcun dirillo.

A stabilire la base di lale liberta dobbiamo premettere il teore-

ma seguente ,
che sara facile a dimostrarsi

, dopo 11 concetto gia

spiegato dell
1

ordine pratico.

2. Chi ha ndturalmente dovere e diritto al fine di una opera-

zione o di una serie di operazioni ,
ha per la stessa natura il di-

rillo ad usare al fine stesso le facolla economiche 1.

Queslo teorema, diciamo, e base, sopra la quale puo slabilirsi nei

giusti limiti il diritlo di liberla e il dovere di dipendenza in mate-

ria economica. Giacche se il noslro teorema e vero, allro non ri-

marra da ricercarsi in qualsivoglia problema parlicolare, se non

1 Parliamo di operazione o serie di operazioni , perche tuttO'ci6 cbe

verremo dicendo potra riguardare ora una operazione. sola
(

il coniugio

p. e. alto momentaneo ma d'importanza suprema), ora una serie di ope-

razioni ossia una funzione, come sarebbe leducazione dei figli, lo stato

o professione di vita ecc.

Appelliamo poi facolta economiche gli averi e Fopera -in quanto

o ricchezze o produttivi di ricchezza.
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qual sia il fine a cui e diretla Foperazione, qual sia la persona

obbligala a conseguire quel line. Cliiarili quesli due punti, sara

evidenle a chi apparlenga il dirillo di regolare i mezzi economici

-come qualunque altro mezzo
,

e per conscguenza sara a lui ri-

vendicata la liberla dell
1

operazione. Tocca al padre p.e. per islrel-

to duvere di coscienza di soslenlare i figli? ISiuno dunque avra

dirilto di imporgli qual villo
, qual veslilo debba loro sommini-

slrare 1. A lui e raccomandalo dalla nalura il fine
;
a lui locche-

era di sceglierne i mezzi.

3. Parliamo, come vedete, di fine nalurale, di fine cioe prescrillo

dalla nalura stessa all
1

opera di cui corre obbligazione. Perocche
,

siccome abbiamo detlo poc'anzi ,
la natura mondiale e talmente or-

dinata da Dio, die ai varii iini proposlisi dair operante svariatissimi

sono i mezzi die possono csscre o convenevoli o necessarii. Da que-

sta convenienza nalurale
,
da questa nalurale necessila dipende il

dirillo ad usare quel mezzo, quando obbligalorio o almeno lecilo e

il fine da conscguirsi. Siele obbligalo a manlenere la vita? Avele

dunque dirillo a procacciare alimenli perche mezzi necessarii. Ma

avresle il dirillo di voler cam pare a fugiani e pernici? No, perche

Je palate o il pane puo soslcntarvi. Non basla dunque che I

1

operanle

prelenda adoperare un mezzo
,
ma bisogna che queslo mezzo sia na-

turalmente dirello a quel fine, perche T operanle acquisli il dirillo di

usarlo liberamenle. Quando non vi fosse quesla nalurale proporzionc

di mezzo a line, Targomenlo di chi se ne arroga il dirillo perderebbe

ogni valore : giacche, come e nolissimo, allro e il fine dell
1

opera,

allro il fine dell
1

operanle. L
1

opera ha un fine prescrilto dalla na-

tura
;
ma puo essere inlrapresa dall

1

operante per lull' allri fini suoi

1 Non e chi non vegga traltnrsi qui di quei parent! che adempiono i

doveri di natura. Non si esclude dunque 1'ingerenza delle autorita supe-

rior! in caso di delitto, d'impotenza ecc. Gome la societa pubblica e lu-

Uice in simili casi degli allri diritli privati, seuza che per questo ne sia

personalmente investita ; cosl ella puo essere tutrice dei figli contro la

scelleraggine di un padre che ne corrompa la morale o ne venda (come

avviene piii volte in Inghilterra) la vita, senza essere per questo Tedu-

eatrice naturale dei pargoli e dei giovanctti.

"
' '*
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proprii.
La natura p. e. prescrive ai parenli di allevare figli, affin-

che duri e propaghisi la specie umana ben formala nel corpo e nello

spirilo. Ma un conquistatore polra volere la propagazione degli uo-

mini per avere cerne in abbondanza ai suoi ballaglioni ;
un Princi-

pe per avere numerosi commercianli eel agricollori. Se si determi-

nassero i diritli in visla di questi fini personal! ,
il capitano ,

il Prin-

cipe polrebbero assumere rallcvamento dei giovani e indirizzarlo in

modo da forraare unicamente guerrieri o agricollori per seguire il

loro fine personale. Ma non essendo queslo il fine di natura
,

il loro

dirillo o piuttosto la loro prepolenza ,
fondata sul loro interesse pri-

vate, nou polrebbe collidere il naturale dirillo del padre ;
e per con-

seguenza non sarebbe diritto ma dispolismo.

Ogni vero dirilto dipende dal volere divino : e dal volere divino

appunlo derivano i padri il dovere ed il diritto di formare uomini per-

felli nella loro figliuolanza. Le operazioni che tendono a queslo fine

sono raccomandate ai parenti: essi che dovranno renderne conto al

tribunale di Dio sono dunque giudici e regolalori dei mezzi che a

lal fine conducono
,
e per conseguenza anche delle spese a cio ne-

^essarie.

4. Questo sia dello per modo di esempio, affinche bene si com-

prenda Timportanza e Y applicazione del leorema proposlo. Tenlia-

rao dunque di mellerlo in plena evidenza
,
e T impresa non sara

difficile, purche sia ben compreso che ogni fine, in forza delle leggi

mondiali, dipende dalFuso di certi mezzi, senza de
1

quali sarebbe

impossibile il conseguirlo. Se dunque la nalura imponesse robbligo

di conseguire il fine
,
senza soniministrarne i mezzi

, prelenderebbe

1' impossibile e conlraddirebbe se slessa.

Ma codesli mezzi non oltengono il fine adopprali in una maniera

qualunque : ci vuole un certo ordlne proporzionato alle varie con-

dizioni successive delta materia, inlorno a cui si opera. Volete p. e.

di un bambino formare un aslronomo? Prima dovrele iiisegnargli a

leggere , poi a ragionare, poi a calcolare ecc.
,
e cosi polrete riu-

scirvi: ma ollerreste voi rintendimento meltendo in mano al bam-

bino di primo lancio il Telescopio di Herschel e la meccanica cole-

sle di Laplace? Dite altretlanlo delle formazioni maleriali : volete

Serb IV, vol. VIIL 27 2 Novembre I860
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ottcncre della tela? Dovreic prima scminarc canapa o lino, poi rac-

collala macerarla nelF acqua , poi filarla
,

tesscrla ccc. : potrcsle voi

tessere immediatamenlc, svelta appena dal suolo
,
la pianta del lino-

o della canapa? No certo : ci vuole un ordine nelFuso dei mezzi :

ci vuole per conseguenza una ragione ordinatrice : glacche senza

Intelligenza ,
senza Ragione neppure si conosce che cosa sia ordine

;

e pero molto meno si riesce a produrlo. Se dunque la natura obbli-

ga qualcuno ad un fine
,
non solo dee somminislrargli i mczzi

,
ma

somrninistrargli insieme una ragione che li coordini al line. Or que-

fita ragione qual sara? La ragione di colui che e obbligalo a con-

seguire il fine, ovvero un
1

altra ragione cui non corra una tale obbfi-

gazione? Non e chi nol veda : e ugualmente assurdo il dire 1 . la na-

tura li obbliga ad ottenere il fine, ma senza mezzi : ovvero 2. ti ob-

bliga ad usare i mezzi, ma non determinati colla tua ragione. Se

non ho mezzi, potrebbe rispondere F uomo, come obbligarmi a conse-

guire il fine? E so il conseguirlo e obbligazione della coscienza mia,

come volelc dare la direzione dei mezzi alia ragione altrui? Mezzi e

fine sono fra di loro come prcmesse e conseguenza. Or vi ha cos-a

piu ridicola che pretcndere un sillogismo da due corvelli diversi
,

uno dei quali comprenda solo le premcsse, F altro la conseguenza?

Qui non c'e mezzo o la mia coscienza e obbligata al fine
,
c a me

tocca di sceglierne i mezzi : o mi si vieta di sceglicrne i mezzi, e non

posso cssere obbligato a conseguire il fine.

5. Ma io Ycggo che tu non lo conseguirai: tu ti metli per una

via che ti conduce precisamenle a termine opposto. Dunque lascia

a me F ordinare i tuoi mezzi.

Questa e Fobbiezione consueta e dei consiglieri amorevoli e dei

legiltimi correltori c dei seccatori intramettenti, i quali vogliono ad

ogni patto condurre a buon termine (a modo loro) le allrui faccen-

de. Ma appunto perche simili inciampi alia libcrta di azione posso-

no nascere da si contrarii senlimenti
,
la nalurale risposta di chi

viene inceppato nel suo opcrare c quella domanda: E che ci entra-

te voi ?

6. Sccondo il concetto dianzi spiegafo dclFordine, moslrercmo fra

poco c!ii ci cntri e clii non ci cntri. Per ora qnesta risposta che
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ianto naturalmente spunla sul labbro conlro quei trafovelli che si

impicciano del fatti altrui
, giovera a confermare che la liberta an-

che in economia e una quistione di diritlo
; giacche se colui potesse

addurre una buona ragione per vincolarmi nella mia amministra-

zione, ragionevolmente io dovrei arrendermi
,
e I'obbligazione sa-

rebbe proporzionale al suo diritto. Ma se questo diritlo a lui man-

ca
;
se il fine deiropera e tutto a me raccomandato ;

io sento benis-

simo che a proporzione delVobbligo di conseguire il fine io sono pa-

drone, anzi obbligato a regolare 1'uso dei mezzi.

7. OBBLIGATO ! pronunziata cotesta parola, ogni ammo retto gia

ha compreso che all'obbligazione va annesso il dirilto e diritto ina-

lienabile di adempirla : e chiunque riconosce un tal dirilto
7
sente

un
1

interna forza morale che gli vieta imperiosamente di opporvi al-

uno ostacolo. Potra trovare ragioni che annullino quel diritlo o ne

sospendano Tefficacia
;
ma finche dura il dirilto nella sua forza

,

ogni opposizione e delitto : la natura guarentisce la liberta dell'ope-

rante. E se altri si opponesse adducendo per motivo, se aver biso-

gno di regolare quell
1

azione per conseguire un qualche allro yan-

taggio rilevante
;

la sua richiesta dovrebbe riceversi come quella di

chi chiedesse Tuso della mia borsa pei bisogni della sua casa. Cer-

tamente come puo tornar conto al governante di incepparmi nell'e-

ducazione dei miei figli, cosi egli puo trovare vantaggio neLrega-

lare ai comunisti la meta delle mie terre. Se questo non gli e lecito

perche io ho diritlo sulle terre, per qual ragione gli sara lecito spo-

gliarmi del mio diritto sui figli?

8. Trasformata dunque la quistione di utilita in quislione di di-

ritto, la liberta sara assicurala sopra solide basi. E al diritto ap-

.punto abbiamo tenlato ridurla col dimostrare
,
a colui appartenere

di usare i mezzi pecuniarii ,
il quale ha naturalmente Fobbligazione

di ordinare ad un fine quelle operazioni, a cui si richiede T uso delle

facolta economiche. Con tal principio alia mano mille problemi spe-

ciali potranno risolversi che andremo toccando di mano in mano.

Per ora, fermandoci nel problema generale di liberla
7
ce Io trovia-

mo ridotto a questo quesito : Quali sono quelle funzioni economi-

he, il fine delle quali e raccomandato alia eoscienza di ciascuna
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individuo (nelle quali-pcr conseguenza egli ha libera I'operazFo-

ne) ? Quali sono quelle, il cui fine e raccomandato al gov
7crnante

(il quale puo per conseguenza vincolare la liberta privata)?

9. 11 citato Cherbuliez, invocalo per norma Futile, ecco como

classiflca la ingerenza dello Stato. 1. Dice, si prcferisca questa in

quegli interessi ove e essenziale Tunila d'organismo : 2. Si ammet-

ta quando il bisogno, a cui si occorre, non e ben senlito dal volgo

-(p. e. bisogni raorali
, bisogni d'islruzione ecc.

)
: 3. Si escluda

quando non vi e necessita di unita organica : 4. Quando la societ^

ignora come occorrore al bisogno, lo Stato si contenti d
1

inclicarle il

rimedio : 5. Non s' intromelta lo Stato quando gli abusi che impe-

disce, intrometlendosi
, danneggiano meno che la perdita della li-

berta: 6. Nel dubbio lo Stato si astenga: 7. L' influenza prevenliva

allora soltanlo deve ammettersi, quando non sarebbe possibile la re-

press!va.

10. Cosi il Cherbuliez, applicando il suo principio utililario, unica

ragione, come vedele, di questi setle aforismi. Qui non si domanda

se lo Slato
,
se il privato abbia o non abbia il diritto : Tunico crite-

rio che si stabilisce e il tornaconto. Non negheremo che in queste

ricctte vi ha di tratto in traltp qualche lampo di veritSt e di giusti-

zia. Ma quanta oscurlta, quanta elasticila nella applicazione di cote-

ste leggi , specialmente se si considera la variela delle persone e

dei Govern! che dovranno applicarle, ciascuno secondo T idea sua

propria intorno alia utilil^i 1
! Diarmme un piccolo saggio rispelta a

qualcuno di quei selte principii. 1. Quali sono quegli inleressi ove

e essenziale Vunit^i di organismo? Tutli i centralist! (dei quali par-

leremo nelFarticolo quarto) ,
tutti i despoti si sono arrogato ogni

potere ed ogni funzione ncllo Slalo, perchc giudicarono essenziale

al bene dello Stato una pcrfotta uniformity dei cervclli, dei cuori,

. ,r> i,-,

1

.^-;^ J'ii-

1 II Governo p. e. se e protestante, giudichera utile al pubblico che s'iu-

segni eresia ai Cattolici
;
utile che si coslringano i padri a mandare i figli

alia scuola eterodossa; utile che la carita dei Cattolici si affidi alia bene-

ficcnza eterodossa; utile che si rubi al clero ricco per dare al povero,
clie si trasformino le terre in ccdole, le monete in carta, i beni comunali

in proprieta private: insomma ogni tirannia e utile a chi lirauneggia.
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delle braccia in tutte le funzioni di ciascuno individuo nella vila pri-

vata e nella pubblica. 2. Quando ilvolgo non sente il bisogno ....

tutle le tirannie, con cui i progressist! ci slanno slraziando, tulle pos-

sono autcnticarsi con questa legge: e sono ormai cinquanranni che

si vuole far sentire al popolo il bisogno di unila italiana, di vita po-

litica, di fmirla col municipalismo ,
di avere accesso a lulli gl' im-

pieghiecc. ecc. E poiche il povero popolo non vuol capirla, si toglie

il suffragio ai campagnuoli, si toglie ai signori, si toglie ai preli e si

riducono tre quarli della nazione airilolismo.

Proseguile voi, lettore, a commentare in questo modo i sette afo-

rismi, e \
7edrete quintessenza di liberta che potrele stillarne.

Applicazione del teorema alia persona.

SOMMARIO

11. Nostra soluzione dedotta dai fini della persona 12. Essa e sempre le-

gata dall
1

ordine iisico e dal morale, IS.ordina i mezzi al fine colla

sua ragione 14. Primitivamente e per se la proprieta e iibera per-

che deslinala al sostentamento della persona 15. deriva dalla natura

enon dallo Stato --16. La natura da alia persona le facolta necessarie

17. Dotlrina analoga di S. Tommaso 18. II cattolicismo non e servi-

le 19. Solidita della liberta cattolica 20. Essa affranca veramente

il popolo 21. Non sacrifica i deboli e poveri ai forti e ricchi per fare

florido lo Stato 22. Dottrine analoghe del Molinari 23. Esitazioni

dello Stuart Mill 24. La liberta fin qui spiegata dura nello stato so-

/?}j;j .*Ki!.v'i
;
-0-i'->--i;.''i!)'i MU>.{\}?i,4--^>!Uj-.^^tu ''} 0h^4^^.

11. Noi lenteremo all' opposlo Tapplicazione del nostro principio

giuridico ricorrcndo airordine Onale. Oual c il fine raccomandato

alia persona? quale il raccomandalo al governanle? Risponde da so

il vocabolo slesso : alia persona e raccomandato il fine personate,

al governanle il sociale. E quali sono cotcsli due fini, quail le serie

di operazioni naturalmcnte richieste ad otlenerli ? Incominciamo dal

primo.

La persona ha 1 per fine ultimo il conseguimento della feliciti

oltramondiale coll' adempimento dei doveri religiosi e morali, sotto
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la direzione della eosctenza 1. Dunque quando Y uso delle sue fa-

colta economiche e diretlo ad adempiere doveri religiosi e morali

puramente personali, niuna autorita dclla terra ha per se diritto d'in-

cepparvela. Ouindi il diritto a liberta personale per le spese del

culto, di beneficenza, di restiluzioni dovute per coscienza ecc. : pre-

tendere di legare i cittadini in queste materie e offesa ad un tempo

di liberla religiosa ed economics.

La persona ha 2. per fine prossimo la conservazione deiresisten-

za; ed a quesla propriamente e ordinata la proprieta, la quale da tal

bisogno riceve la sua esistenza e la dimostrazione. Nel soddisfare

adunque ai bisogni della sussistenza, la persona die ha V obbligazio-

ne di vivere, ha parimenli il diritto di sceglierne qualunque mezzo

onesto 2. Dunque la quantita del vitto e vestito, il lavoro lucrative,

la permutazione delle ricchezze, Y abituale professione della vita e

checche altro soaiminislra onestamente i niezzi di sussistenza^ dipen-

de primitivamente dalla libera scelta della persona.

La persona ha 3. per fine, con tulta la specie, la propagazione e

conlinuazione del genere umano. Dunque Tassumerne personalmen-

te la funzione, lo scegliere chi cooperi, il preparare i mezzi per la

famiglia futura; tuttocio dipende dalla ragione personale ordinatri-

ce del mezzi : e per conseguenza quei mezzi economici che a tal
1

uo-

po 9
1

indirizzano debbono regolarsi dal rispettivo volere dei coniugi.

12. Bene inleso che in lutti qaesti punli la liberta personale in-

clude la dipendenza cosi dall' ordine fisico come dal morale. Dal

fisico : perche Y uomo per la parte animalesca appartiene al mondo

fisico e gli e impossibile ottenere gli effetti fisici
, senza ricorrere ai

1 Gia sanno i letlori altra essere la regola prossima e applicatrice (co-

scienza), altra la remota e applicabilef/e^ej: sicche non c' e pericolo che

confondano la liberta di coscienza cristiana che applica alle opere la teg-

ge di Dio, colla liberta eterodossa che ricusa ogni legge.

2 Diciamo qualunque mezzo onesto, perche ciascim uomo puo essere le-

gato, per vincoli anteriori alia sua volonta, a certi ufficii, da cui sarebbe

reso ingiusto Tuso di certe facolta primitivamente libere. In simili casi il

figlio p. e. non potra vendere liberamente un fondo ipotecato dal padre,

'il colono non sara libero a cambiare professione, prima che spiri la

ferma ecc.
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mezzi proporzionati. Egli dee seminare se vuol mietere, ricorrere al

fuoco se vuol cupcere, adoperare la forza se vuol vincere la resi-

stenza. Dall'orrfw morale: perche come inteliigenza e associate, sot-

to la Monarchia divina, a tultc le intelligenze, colle quali si trova in

relazione cli cognizione e di affetto.

12. In tutte coteste tre class! di operazioni personali, guida al

fine abbiam delta la Ragione della persona ; perche si tratta di co-

ordinare mezzi al fine : or chi 7 se non la, Ragione, potrebbe compie-

re la funzione di ordinatore ? Ed appunto per queslo (
non e clii non

laTeda) manca in atlo il dirilto di ordinare, quando manca, come

nei fanciulli o negli slupidi, lo spedito uso della Ragione.

Ma quando la ragione e malura e spedlta, niua uomo sulla terra

ha il diritto di imporre limili all' uso delle forze e all' amministrazio-

ne degli averi personali ,
in quanto questa ,

sotlo la direzione della

legge divina, e direlta airadempimento dei doveri morali, al soslen-

tameuto della persona ,
al malrimonio e alia scelta di uno stalo o di

UEa professions per mezzo di cui si provvede a colesti bisogni.

Vede ognuno quanto si estenda la sfera della liberia economica.

Eppure possiamo aggiungere ancor di piu : possiamo dire che 1' uso

delk proprieta, della ricchezza
,
e primitivamente e per se llbero,

perche la proprieta stessa e
,
come pocanzi e detto

, primitivamente

ordinata alia persona. Infatii, come nasce in forza delF umano di-

scorso la naturale istituzlone della proprieta? Nasce, come altra vol-

ta vedemmo, dal naturale bisogoo di averi material! pel sostenta-

mento della persona. II Greatore che formo Tuonao composto anche

di corpo materiale, gli somministro nelle sostanze terrene un mezzo

di sostenlamenlo, e netlc forze personali uno stromento per appro-

priare ai suoi bisogni coteste sostanze. Yero e che Fabbondanza, coii

cui ci furono somministrati quei mezzi, fa si che molto ne sopravvan-

zi da adoperarsi in altrui vantaggio. Ma questo e per ridondanza 1 :

la primitiva, la necessaria destinazione delle forze personali e delle

sostanze material!
,
che con esse modifichiamo, e il sostentamento

personate : ne niuno che non sia imbevuto delle false idee di schia-

1 L'altissimafilosofia del Vangelo dice : QUOD SUPEREST date paupcribus.
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vilu pagana, oserebbe affermare avere un uomo ricevule le forze

per impiegarle a sostenlare allrui. L'usodunque della propricla, del-

la riccbezza e primitivamenle e per se in vantaggio della persona ed

a lei tocca determinant il quanlo e il quale, sceglierne i mezzi e

coord inarli 1.

15. Di cbe vedele quanlo sia tirannica la dollrina di quei pub-

blicisli si sapientemenle condannati dal Vescovo di Pcrpignano, che

dairaulorila pubblica derivano la propricta dei privati 2. Tutral-

tro ! I privali hanno il dirilto di proprieta dalla nalura : T aulorita

pubblica e obbligata a difcndere cotesto, come gli allri dirilti del cit-

tadino
;

il quale lo ha ricevulo non dalla societa
,
ma dalla nalura

che gl

1

impose di conservarsi e perfezionarsi. Ben inleso che queslo

diritlo e il dtfvere onde germoglia , obbliga ciascuno a valersi se-

condo ragione come di qualunque altro mezzo
,

cosi dei consigli e

dell
1

opera altrui, ogni qualvolta la slessa sua ragione gli faccia rav-

visare in allrui quelle doli
,

di che in se medesimo senle penuria.

E cosi T infermo consulla il medico
,

il figlio ncir accasarsi ode il

consiglio dei gcnilori, il padre di famiglia guida T amminislraziont

col parere di giureconsulli e di perili ecc. Tulto coleslo consigliarsi

coi dappiu non solo non loglie rindipcndcnza del dirilto, ma la eon-

ferma : non essendovi migliore conferma del dirilto e della liberta

nell' opcrare, che la maturila del deliberate conscio di cssere mal-

levadore del riuscimenlo.

16. Ed appunto perche alia persona incombe F obbligazione di

tendere al fine
,
la Sapicnza creatrice ha dato alia persona non solo

1'islinlo di conservarsi, ma la cognizione proporzionala per consegui-

re queslo fine : egli senle quali appcliti abbia lo slomaco e qual cibo

lo appaghi, egli di quanli panni abbisogni per guarenlirsi dal fred-

do, egli quanlo sonno basli a rislorarne le forze, egli fin dove giunga

1 Egregiamente II ch. Marescotti La ricchezza si genera sotto il pole-

re dell' individualita, e nelle mani dell' individualita. L;i natura produttiva

medesima, la quale da all'uomo molta ricchezza gratuita, la deposita in

mano delPindividuo (Disc. 4. p. 2a

Cap. I. p. lil ).

2 Ecco la formola dell'errore condannato. Le droit de propriete est unc

'concession de la souveraincte nationalc.
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il proprio intelletto o fin dove baslino le braccia neir opera. In-

somma il Creatore che alia persona raccomanda la propria esistenza,

a lei ha dalo di sentire cio che le manca, a lei di bramarne il con-

seguimento. Una sola eccezione costante troviamo ed e ncl bambino

che
, ignaro ed improvvido nei suoi bisogni ,

nulla per se potrebbe ;

e perirebbe in due giorni ,
se la Provvideuza medesima negli islinti

del cuore malcrno non avesse insinualo quell' affello e quella cogni-

zione, quel sacrifizio di se, per cui la mad re vive quasi nel figlio e

a lui provvede piu che non provvede a se stessa.

Toglielene quesla, che propriamente non puo dirsi eccezione, non

essendo il bambino ragionevole inatto; voi vedete che, come a cia-

scuno e imposlo I'obbligo di conservarsi, cosi a ciascuno e per natura

somministralo il capilale di cognizioni e di volonla a cio necessario.

Dunque la conservazione di se ed il perfezionamenlo cosi morale co-

me fisico sono un fine raccomandato alHndividuo: e per conseguen-

za i mezzi economici, come lutli gli altri mezzi destinati a servire

d'istromenlo per queslo fine, debbono essere coordinate liberamente

dalla Ragione personale. Ella ne possiede il dirilto; e il diritto ad

ogni coscienza onesla comanda riverenza. E finche o la persona son

lo cede volonlariamente, o un dirillo piu gagliardo non lo collide, o

Timpotenza della ragione non lo sospende, toglierelaliberladiusar-

10 e evidenle ingiustizia, qualunque esser possa il tornaconto, per

cui si prelende violarlo.

17. Quesle dollrine di liberla economica sono fondate nelle anti-

che doltrine della scuola caltolica: in quelle che formarono lo spiri-

to di vera liberta ed abbalterono nel medio evo le tradizioni del di-

spolismo cesareo e bizantino, eredilate dalle teorie e dai codici pa-

gani. Certamenle in queU'ela poco si discuteva di pubblica econo-

mia. Ma le basi della sua liberta erano profondamenle studiale: e

chiunque bramasse vederne le prove potraricorrere allaSommateo-

logica di S. Tommaso di Aquino, dal quale abbiamo imparato quei

tre punli di liberta nella pralica dei doveri morali, nel sostentamento

nalurale della persona, nella scelta dello stato malrimoniale, dei qua-

11 finora abbiamo parlato. Leggetene la 2. 2. quest. CIV, art. o. 0,

e troverete le Ire liberta ben chiaramenle spiegate. Ed in quanlo
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a liberla religiosa, stabilito il principle univcrsale die Tinferiore non

e obbligato airobbedienza verso un superiore qualunque, se non in

quelle cose che appartengono airordine, di cui questi e ordinatore 1;

soggiunge toslo, confermandolo coll
1

autoritk anche d'un Pagano,

gFinterni moti della volonta non dipendere da altri che da Dio solo 2.

Soltratta cosi al comando umano la coscienza, Fobbedienza \1ene

ridotta airalto esterno: tenetur homo homini obedire in his quee ex-

terms per corpus sunt agenda. Ma in quali materie avra forza cote-

slo comando ? Non in quelle cose che appartengono alle natural! esi-

genze del corpo : giacche (nplate bene la ragione) nei bisogni natu-

rali tulti gli uomini sono uguali. E quali sono cotesti bisogni? L'A-

quinate li classifica per modo d
1

esempio in quelle due grandi cate-

gorie da noi aecennate, sostcntamento della persona, propagazione

della faniiglia. Secundum ea quae ad naturam corporis pertinent,

homo homini obedire non tenetur,
sed solum Deo : quia omnes ho-

mines natura sunt pares, puta in his quae pertinent ad corporis su-

stentationem et prolis generationem. Unde non tenentur nee servi do-

minis, nee
filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo, vel

virginitate servanda, aut aliquo alio huiusmodi. Se in tutle coteste

funzioni Tuome e libero neiruso dei mezzi, libero e nell'uso della pc-

cunia quando e mezzo a tal uopo.

18. Tale e la dottrina del primo fra i Dottori scolaslici: enoi siam

lieli di polerne citare in tal materia rautorita, non solo per la rive-

renza che professiamo a quel sovrano intelletto, ma anche perche

veggasi dai n-ostri letlori e dai medesimi eeoBomisli (se taluno mai

di essi dalle altczze della sua scienza abbassasse un guardo su que-

1 Non tenetur inferior suo superiori obedire, si ei aliquid praecipiat in

quo ei non subdatur. E quali siano le cose, in cui inferior subditur , lo

spiega poeo appresso : sicut miles dud cxercitus in his quae pertinent ad

bellum, servus domino in his quae pertinent adservilia opera exequcnda, fi-

lms patri in his quae pertinent ad disciplinam vitae et curam domeslicam;

et sic de aliis. In somma ad ogni ordinatore nell
1

ordine del quale egli

capo.

2 Et ideo in his quae pertinent ad inferiorem motum voluntalis, homo

non tenetur homini obedire, sed solum Deo.
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ste pagine clerical!
) qual sia lo spirito di liberta giusta e rationale,

ina non fanalica
,
che regna ia tulte le doitrine del Cattolicismo

,
o

quanto potrebbero impararvi i luminari modern!, se s'inducessero a

leggerle e riuscissero a capirle.

A dir vero non isperiamo ottenerlo: cert! anitni preoccupati sono

eosi fermi nel condannare it Cattolicismo come dotlriaa indubitata-

mente servile, che al vedere im Caltolico (e mollo piu un prele) che

difende un qualche pnnto di liberta, si fanno le croc! e gridano al

miracolo, senza ricordarsi che il primo banditore di liberta econo-

miea, il Bandini, fu un arciprete Italiano allievo dei Gesuiti. E cosi

appunto vedemmo nel Journal des Economises (Dicembre 1859

pay. 387 e seg.) il sig. Federico Passy recare in mezzo come un mi-

racolo le parole, colle quali dal P. Ventura venivano condannati i

inoderni eccesi del cenlralismo e la mania di certi Govern! d'ingerir-

si nella direzione economica di tutti i privati interessi l. Or che di-

ranno costoro al vedere non piu un Religioso dei giorni nostri r mauna

testa del secolo XIII, il supremo fra i Dotlori scolastici, entrare in

campo per difesa della liberla economica? E pur lant'e! sissignori!

la liberla economica, gerrninante dalla natura, era insegnata da quei

tenebrosi Scola&tici del tenebroso Medio evo, come legge universale

in tutto cio che riguarda il soddisfacimento dei bisogni primi dell'uo-

mo individuo. In tale materia essi stabilivano
,
e con loro possiamo

stabilire ancor noi, come canone di giustizia naturale, essere Tuomo

libero interamente alFoperare, purche non offenda i diritti altrui. E

poiche mezzo di sostentamento e la professione che si sceglie ; poi-

1 L'autonomie et F independance des communes aussl bien que des fa-

milies dowent 3tre respectees par le pouvoir, Le gouvernement le plus

fort et le plus heureux tfest pas celui qui fait tout, mais celui qui laiss

faire tout ce qui ne compromet pas la justice et I'ordre public. Dopo que-

sti ed altri passi deinilustre Teatino, il Passy quasi attonito che un catto-

lico e religiose osi parlare di liberta economica, soggiunge : C'est assez

pour aujourd' hui d'avoir pris acte de ces declarations sur un point essen-

tiel . . . . et ce n'est pas rien, on en convivndra, que d'avoir dans son sym-
bole un article au mo ins, et le premier, qui soil a I'abri des censures d&

VUnwers.
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che dirilto personale e la propagazione di una famiglia ;
libera deb-

b'essere lascclla della professione 1, la scella del coniuge.

19. Questa liberla e per Tindividuo un diritlo, ed ogni dirilto

e per ss inviolabile. Indarno verreste a dirmi col Consigliere di

Prussia Beausobrc cho lo Stato ha bisoyno che io mi marili per

propagare soldati
;
che io mi nutrisca abbondantemenle per con-

tribuirc alia pubblica sanita
;
che io mi faccia pittore per promuo-

vere le arti o attore perche non manchino islrioni sulla scena. La

liberla nel propngare una famiglia, nel sostentare la persona, nello

scegliere la professione ,
e un diritlo conceduto a me dalla natu-

ra, in cui lo Stato non puo enlrare per altro, se non per difen-

dermi la liberta nell' usarlo. Dirmi che egli ha bisogno di legarmi

cotesta liberta egli e un ridurre il diritlo sollo il dominio della

forza
;
un sacrificare la persona, che e fine, allo Slato che e sus-

sidio pel fine.

20. II fin qui detlo \i spieghera due fenomeni che sogliono met-

tere a rovelio certi cervelli piu capaci di udir parole, che di com-

prendere verita.

Qwesti ,
udendo da un canto i liberali parlare continuamente ed

enfalicamente di queir ineslimabile tesoro che e pei popoli la li-

berta e Tindipendenza, ne inferiscono non potere a meno che sotto

Governi libertini la liberla abbia ad essere retaggio prezioso del-

Tuniversale, siccbe ogni provincia, ogni comune
, ogni individuo

abbiano ad usufruttuarne con liberissimi sforzi le conseguenze. Ma

ohime ! Appena poi ricercano nella realla Tidea, Irovano precisa-

menle il quadro al rovescio : nell
1

Inghilterra maeslra di liberta

trovano il prolelario sepolto nei cenci
,

Y Irlanda decimata dalla

famo : nella Svizzera, modello di libcrla, Irovano un popolo callo-

lico governato a sassale da un branco di Radicali : e se cosi va-

dano scorrendo il Portogallo, la Spagna, la Sicilia, il Piemonle ecc.;

per ogni dove inconlrano il popoletlo gridalo Sovrano, ma riclollo

J Avvertite a non confondere la professione, mezzo di sostentamento

colfw^do, cui il pubblico atlribuisce uno stipendio per compensare la per-

dila degli altri mezzi. LWicio pu6 essere imposto, perche mira al fine

sociale; la professione no.
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a languire nei cenci. In Roma air opposto, ove meno si parla di

liberla e di sovranita del popolo , I'agialezza di questo e si evi-

dente, che i pretesi iilanlropi non cessano di rimproverare a Roma

d
1

esser F asllo
,

il trionfo e quasi dlssi il regno degli accatloni 1.

Or donde lanla diversila fra le doltrine e la realla degli effetti ?

La causa polele averla evidente in cio che finora abbiamo spie-

galo : la doltrina elerodossa cbe parla di liberta di popoli riguarda

costoro come un enle collellivo, e purche cotesto ideale grandcggi,

poco bada al sacrifizio di migliaia di vile. II Callolicismo all
1

op-

poslo riguardando 1'ente colleltivo qual mezzo e la persona qual

fine
, prima vuole salvo ii fine

,
la persona , poi le procaccia il

sussidio quanlo puo maggiore, perfezionando ancbe rente sociale.

A dirla in breve formoletia
,

nel Caltolicismo lo Stato viene ordi-

nalo al bene della persona; nella elerodossia la persona e sacriti-

cata al bene dello Stato. Qui lo Stato sara ricco, potenle, indipen-

dente
;
ma il piu delle persone e povero , abbieito, oppresso : nel

Caltolicismo all
1

opposto ogni persona gode queila dose di liberla

che per giustizia le compete ;
ma a condizione die lo Slato, pago

di quelle contribuzioni che per giuslizia ciascuno gli deve, rispelli

nei cilladini la liberla degli averi e non pretenda grandegglare a

spese loro, se non quando essi, sponlaneamente, volendo maggiore

grandezza ,
contribuiscano maggiori sussidi. Ma delle gravezze si

parlera altra volla : passiamo ad esaminare il secondo ienomeno di

che slrabiliano certe lesle superflciali.

21 . Queste come va, dicono, che gli Stali eterodossi tanlo si van-

taggiano per ricchezza, polenza, agialezza, forbitezza e delizie sopra

le-sociela catloliche? Se la dollrina di queste fosse la vera, non do-

vrebbe ella produrre anche in quesle lulli i pregi piu eletli di per-

fezione civile ?

No, non puo produrli, alineno comparativamenle : sarebbe conlro

nalura che le sociela eterodosse, sacrificando spielatamente la per-

1 Chi vuol ben comprendere la forza del paragone qui stabilito , legga

il Margotti Roma e Londra, ricordandosi che Topera e tratta in gran par-

te da document! uificiali, checche ne dlcano coloro che hanno intcresse a^

screditarla.



30 LA LIBERIA IN ECONOMIA

sona e tutte le sue atlribuzioni allo Stato che ne diviene iiranno r

e gF interessi morali ai materiali, non oltenga in vantaggio di questo

(vale a dire in- vantaggio di pochi oligarch!, Lords, banchicri, avvo-

cati
, ecc.) una qualche parte di quei beni materiali, dei quali ven-

gono spogliati i dabbene, i deboli, i semplici e tutti insomma coloro

che nen possono o non vogliono usare prepotenza per innalzarsi.

Lo vedete, lettore : colesti due fenomeni ottengono dalla doltrina

proposta un' evidente spiegazione. I libertini predicano liberta e

sovranitSi del popolo, e il popolo perde ogni liberta e ogni dirilto

solto il governo dei libertini : il Callolicismo possiede solo i veri prin-

cipii ed elementi di buon governo e di vera felicit& personale del

sudditi
; eppure la splendidezza degli agi e delle ricchezze pubbliche

e materialmente maggiore nelle societa eterodosse. La spiegazione

dei due fenomeni che sembrano paradossi risulta dai due principii

fondamentali di politiea. II principio cattolico dice : rispetto alia per-

sona; Feterodosso dice: idolatria dello Stato.

Ma da questa digressione torniamo al noslro tema.

22. Abbiamo appoggiate le noslre doltrine intorno alia liberta per-

sonale sopra Faulorit del principe degli antichi teologi ; parli ades-

so uno dei piu stimati economist! viventi. II ch. Mblinari nell'artico-

lo Liberte du Commerce (Dictionnaire de Feconomic polilique) ricer-

candone al primo paragrafo le basi naturali, ricorre appunto alia

necessity delFesistenza, alia necessity di una professione per prov-

vedervi. Pour subvenir a ces necessites de son existence /' homme

dispose d' UNE portion de la creation, il est arme de facultes ....

L'echange apparait done comme une necessite derivant de la natu-

re de Ihomme et des circostances an sein desquelles il se trouve

place, et la liberte d'echanger n' est pas moins que celle de travail-

lef, d'institution naturelle. Yedremo a suo tempo fin dove si esten-

da cotesla liberte d'echanger. Per ora ne basta aver notato F identi-

ia delle basi assegnate da lui e da noi alia liberta economica.

22. Lontanissimo all' opposto da questi principii e lo Stuart Mill,

scrittore nel concreto dell
1

economia peritissimo .,
ma nei principii

teoriei singolarmente superficiale, e pero tilubante e indeciso. Egli

cercando limiti alle influenze del Governo
,
ne senle confusamente?
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II bisogno.: ma come determinarli ? L
1

incertezza
,
F elaslicita dei

Yocaboli che adopera lo mostrano iinpacciato come un pulcino nelld

stoppie. Pa.rli egli stesso.

Evvi tal parte della vita, nella quale V individualita d
1

ogni uo-

*mo ragionevole dee regnare franca da ogni censore
,
sia questo un

altro indiyiduo ,
sia Focchio del pubblico collettivamente preso.

Chiunque professi il menomo rispetto per F umana liberl^ o dignita

riconoscera dovervi essere nella nostra esislenza uno spazio murato,

un asilo inaccessibile a qualsivoglia intervenimento indiscreto del-

Fautorita fa I'abri de toute intervention indiscrete de I'autorite).

Notate, lettore, in primo luogo quel ricorso al rispetto per I'uma-

na liberta, invece di ricorrere al diritto, alia giuslizia, e recarn

le prove. Esso dimoslra che T Autore Ua un certo sentimento con-

fuso, e eondiscende a questo senlimento condannando chi non ne

sente le inedesime impressioni. Ma chi negasse la liberta economi-

ca riderebbe della sua condanna. E non avrebbe forse torto, veden-

do Toscurita di quel linguaggio meiaforico une portion de la vie,

un espace mure. Capite voi qualche cosa di ben chiaro e determi-

nate in coteste locuzioni figurate ? E quella proibizione di ogni in-

tervenimento indiscreto
,
vedete come dice e disdice 1 Forseche fuori

dello spazio murato e lecito F intervenimento indiscreto? E se que-

sto non e mai lecito
,
che bisogno abbiamo di quel muro per esclu-

derlo ? Ognuno vede che F ogni e il muro sono in favore della liber-

.ta
,
F indiscreto e per rivocare la concessione. Ma proseguiamo.

Come determinare
,
continua

, questo territorio riservato ? Credo

(notate come la frase e dubltativa) ,
credo che potrebbe eompren-

dere tuttocib che e relativo alia vita interna o esterna del solo in-

dividuo e non tocca agl' interessi altrui se non forse colla influenza

morale dell' esempio. In quanto poi a coscienza, a pensieri, a sen-

timenti e a tutto t esterno della vita personale che non riesce o pe-

noso o nocivo ad altrui , lutti i Governi (e piu strettamente i piu

perspicaci e inciviliti) debbono pronunziare risolutamente la lord

opinione intorno al bene o al male
,
al pregevole o al vituperevole,

ma senz.a pretendere legare alia loro opinione il pubblico con mezzi
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we legally ne eslraleyali l. Cosi il Mill: e voi vedele che il giudl-

zio nostro non & stalo soverchiamenle severe. lo credo che dovreb-

be ! Quando raai uno scienziato ha stabilila la sua teorica sopra ua

alto di fede, e fede cosi incerta come si esprime da quel dovrebbe?

Dovrebbe riservarsi la vita internet o esterna delf individuo che

non ha sugli allri influenza, se non morale, per via di esempio ! Lo

scandalo dunque non potra vietarsi? E la vita isolata dell
1

individuo

si puo dubitare che non debba essere libera ?

E quell

1

obbligo ai Governi perspicaci di farla da maestri di mo-

rale, senza usare Tautorita e colla gran probabilita di far ridere di

se, menlre vogliono dare direzioni alle coscienze, ai pensieri e ai

sentimenti! Vedete die oscillare continue di chi vorrebbe concedere

liberla, ne senle i pericoli e non sa come evilarli.

Ouesta liberla poi si concede, purche non abbia per altrui conse-

guenze penose o nocive. Ma se ad allri riuscisse penoso che io porti

vesli di seta o cammini in cocchio doralo, il Governo avra dirilto di

veslirmi di lana e mellermi a piedi ?

E che diremo di quel dovere dei Governi di dichiarare le loro opi-

nioni morali con tutta la forza, di cui sono capaci? Non vi pare ua

dovere egualmente inulile e ridicolo? Questo dovere peraltro e im-

posto ai Governi perspicaci e civili. Trovatemi un Governo che si

dica da se stesso ignorante e barbaro, e lo Stuart lo dispensa dal-

Tobbligazione. Ma lasciamo coleste inezie e torniamo al dirillo della

persona in tultocio che riguarda il suo sostcntamenlo e perfezione.

1 Je crois qu' il devrait comprendre tout ce qui est relatif a la vie int$-

rieure ou exterieure de Vindimdu settlement, sans affecter les interets des au-

tres ou sans les affecter autrement que par f influence morale de Pexemple.

Quant au domaine de la conscience, quant aux pensees et anx sentiments et

a cette partie de la vie exterieure qui est settlement personnelle et sans con-

sequences penibles ou nuisibles pour autrui, je crois qu'il convient a tous

les gtuvernements (et que c'est me obligation pour les plus intelligents et

les plus civilises) d'affirmer el de proclamer, avec toute la force dont Us sont

capables, leur opinion sur ce qui est bon ou mauvais, digne a" admiration ou

de mepris, mais sans pretendre forcer le public a professer cette opinionf soil

au moyen d"une force extra-legale , soit par les moyens dont dispose la loi

(Tom.IL pag, 546 e547).
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24. II dirilto di liberty personale fin qui spiegato, non riguarda

soltanlo Tuomo isolato e fuori della societa. LYordine delle azioni

nulla ha che fare coll' esterno collocamenlo delFoperante. Che ia

mi trovi nel centro di Londra o di Parigi, che mi Irovi nei de-

serti del Saara, Tordine delle azioni rispetlo al loro fine e sempre

11 medesimo
; sempre e per ogni dove io sono quel che sento il

bisogno del cibo e delle vesli e che so commisurarvene la quanli-

ta
;

io che sento il coraggio ovvero la ripugnanza di addossarmi

una famiglia; io che conosco quanto lucrano al giorno le mie brac-

cia per mantenerla; io che comprendo quali abilita mi trovi per

questa o per quell
1

altra professione. Stabilito dunque, come ab-

biamo falto
, per base del dirilto di liberta economica

,
il dovere

imposto dalla natura di conseguire un fine, e i mezzi per nalura

richiesli ad ollenerlo, io che ho Fobbligo del fine, ho il diritto a

scegliere liberamente i mezzi, benche rni Irovi nella piu grande del-

le capitali, nel piu popolalo dei Regni. E quegli econpmisli che vo~

gliono concedere allo Stato mille ingerenze vessatrici suite persone,

sulle famiglie ,
sui municipii ,

sulle province , giungono a questo

dispolismo per una deplorabile ignoranza del vero principio d'or-

dine. Se conoscessero questo, distinguerebbero assolutamente Tor-

dine personale dal domeslico, il domeslico dal comunale, dal pro-

vinciale, dal nazionale ecc.
;

e capirebbero per conseguenza che r

siccome ciascuno di cotesti ordini ha il suo fine rispeUivo e Tau-

torila destinata a conseguirlo ;
cosi cotesta autorila ha il dirilto di

usare liberamente al suo fine i mezzi proporzionati ,
finche non

abusa cotcsla liberta a danno allrui o con detrimento del fine y

come vedremo piu innanzi.

Questa liberla, come vedete, tutta dipende dal ben comprendere

che Yautorita e facolla ordinatrice e non gia padronanza. Que-

sta usa liberamenle la cosa sua, per proprio bene, come piu le at-

talenla : TAutorita regola quelle azioni di tutti che sono richieste

a conseguire il fine sociale. Quando non sono richieste a questo

fine, escono dalla sfera di sua competenza, e 1'Autorita non ha per

conseguenza verun diritlo di ristringere la liberla delle persone o

delle corporazioni subordinate.

Serb IV, vol. VIII. 28 2 Novemlre I860



LA CASA DI GHIACCIO
o

IL CACCIATORE DI VINCENNES

Lapesca e la caccia.

A quello slrazio crudele e dispielato della Dacollia T Ermellina

chiuse per indignazione ed orrore gli occhi, e alFudiro le strida di

quella misera garzonelta tremava
,
fremeYa c sentiasi quasi venir

meno : quando poi ,
uditi i tamburi

, apcrse gli occhi
,
e vide ,

che

quei mostri se ne tornavano giubilando, maledicendo e imprecando,

voltasi a Martino, disse in esquimoso Lasciami correre nel piu

folto della foresta
,
e sparare in petto a quel brutto Angekok quattro

colpi della raia rivolta. Crudele ! Quella innocente non sara inven-

dicata -

Che dici? esclarno Marlino, dandole in sulla voce, non sai tu,

che i Cristiani non deono mai vendicarsisoprainemici,e deono anzi

pregar per loro, amarli e beneficarli? Se lu brami ottenere il batte-

,simo
, egli si conviene affogare in quelle sante acque ogni spirilo

di vendelta, di livore, di odio e di crudella L'Ermellina udillo

immobile e taciturna; penso un poco; e senza far motto abbrancata

la scure ad Airone, spicco una rapidissima corsa verso Timpesa:

sperpero i tizzoni ardenti, salto nel cerchio, taglio le funi alle cavi-

glie, e alzato il braccio quanto pole, con una mano ricise il cappio

s'avvolgea nelle trecce e coiraltra soslenne la fanciulla ,che le
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easco sul braccio. Abbracciolla, baciolla, e gittatasela in ispalla cor-

se di nuovo alia brigata, gridando Yorrem noi lasciare questo

bel corpicciuolo pasto del nibbi, delle aquile e degli avvoltoi?

I cacciatori Canadesi ammiravano lanta umanita in una fanciulla

selvaggia, e aiutatala a trar fuori li dardi da quelle membroline ar-

sicce dal foco, TErmellina disse Attendetemi di grazia un poco

d'ora, e intanto affondate una fossa Delto
; fuggi come il vento

Terso la slitta
; prese una gran pelle di foca, un picconcello, una

scure e torno di volo ai compagni. Ivi nel fiume lavo piangente il

cadavere dal sangue delle ferite; lo rinvolse nelFampia e grossa co-

tenna
;
lo depose leggermente nella fossa

; prego i compagni di ri-

empirla del cavaticcio; lo calco essa, e lo fece calcare ai caccialori:

indi rivoltasi loro, disse Ora egli e da accendervi sopra un gran

fuoco Oh perche ? soggiunsero tulli.

Perche, disse, la terra bruciata indurisce; e cio chepniimpor-

ta, perche cote&ti uomini crudeli se mai cercassero il cadavere di

quella infelice per disolterrarlo e farla sbranare alle fiere, la cer-

cherebbero per lutto alirove, ma non sotto le ceneri
;
non potendo

mai presupporre, che ivi sotto sia seppellita; di che si accorgerebbe-

ro agevolmente non veggendovi Terba

Martino e gli altri si guardarono in viso e stupiano il sottile inge-

gno deirEsquimosa; la quale corse a raunaredelseccume; collescu-

ri essi tagliarono intanto di molta frasca, e rami resinosi della selva;

Ermellina prese dal rogo semispento un tizzo; Tagito acerchio; lo fe-

ce avvampare; e postolo sollo la stipa si desto un gran fuoco
>

il qua-

le brucio largamente d'intorno, come se vi avesse campeggiato una

grossa mano di cacciatori di renne.

II di innanzi, che tali cose avvenissero, Airone aveva ucciso- un

gran caribu o cervo rangifero ; perche invitati i Canadesi a pasteg-

giare con essoloro, FErmellina si die faccenda d'apparecchiare il

pranzo. Mentre mangiavano, dissero, che anch'eglino erano avviati

alia riviera di Warren, la quale menava di molto pesce, e siccome

era la slagione della pesca andavano a fare incetta di carne di ser-

mone e di storione da mettere in concia e in salamoia pei magazzini

del Forte Relience. Martino risolvette di andare diconserva con essi,
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per non ismarrire il cammino, e per allraversare con maggior sicu-

rezza quelle praterie c quelle foreste, nolle quali poleano abballersi

in qualche imboscata di selvaggi e averc di brulli incontri. La neve

non istringeva piu tanlo, e pero era spesso mcslieri di dare di spal-

la alia treggia per trarla da qualche fondaccio c dalle male fille, in

che s'avveniano quando il sole era piu allo; dacche la matlina e la

sera si rappigliava pel rigore dcU'aria, che la rcndca ghiaccia e du-

ra e atta a sostenere ogni peso.

Prima ancora di giugnere al fiume Warren inconlrarono turbc

numerose di selvaggi tulli avviati a quella volta, ed eranoslancbi
t

languidi, macilenti pei digiuni del verno. Erano parle a pie e parte

a cavallo; ma i cavalieri non cavalcavan la beslia a uno a uno, siapa-

recchi per volta congegnando sul cavallo certi gralicci, sui quali sta-

va rannicchiata lutta la famiglia: vedeansene sino a sei esetle; ecip

che piu fa meraviglia si e
,
che il guidatore non di rado melteva il

suo cavallo al galoppo, e tulto quel gruppo di donne, di vecchi e di

fanciulli
,
su quelle strane bardelle, acconsenlendo al sallo, vi sta-

vano senza paura e a loro bcll'agio, avvezzi sino da piccolctti a quel

modo di cavalcare ne
1

lunghissimi viaggi delle loro trasmigrazioni.

Quelli poi ch'erano a piedi faceano piela e sdegno; conciossiache gli

uomini procedeano spigliati senza porlare nuH'aUro che la loro cla-

va o archibugio in mano, e fumando la pipa, dove le povere donne

eran carichc di pesanti fardelli della masserizia, e sovra quelli por-

tavano per giunta uno o due fanciullelli
,
avendone allri per mano;

ma si luridi
,

inzaccherati e in cerli guarnelli di cavriolo si laceri

che cadean loro dallorno.

Giunti poi alia riviera
,
oh qui era la capiglia di quegli affamali

die si gillavano sopra il pesce, ivi ammonlicellalo sulle rive dai

pescalori ;
e le donne falti gran fuochi

, appena che i marili e i fi-

gliuoli lo lasciassero rosolare alquanlo, che ognuno lo si Irangugia-

va riempiendosi a gola sino a rccerc, o a gittarsi in lerra infarcili

come salsiccioni. Avvi di quelli che ingoiano si avidamenle senza

punlo maslicare, che ne rimangono ingozzali e manca loro il fiato,

se il padre o la madre, dalo loro uno sgozzone, non li facessero ri-

mettere il tozzo per la bocca, ne avviene di rado che allri vi riraan-

ga sfiatato.
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La divina Provvidenza, che ha cura dei pulcini della rondinella^

occorse pielosamente in aiulo di tanle miglbia di trlbii erranli, le

quali non avendo di che pascersi dei frutli della terra
,
che non la-

vorano, si procacciano il vitto o colla caccia nelle praterie e nelle

foreste abbondantissime di salvaliche fiere, o colla cumulalissima

pesca ne' fiumi. Ella e cosa da non polersi a niun modo ne dire ne

immaginare quanto pesce conducano il piu delle riviere deirAmeri-

ca seltentrionale; perocche a certe stagioni il sermone, il carpio, lo

storione, le arringhe, o per essere in fregola o per cercare il fresco

o per qualsiasi allra secreta cagione , s'avviano a frolte dal mare e

dai laghi a!le imboccalure dei fiumi
,
e vi nuotano a ritroso verso

la sorgente con una foga ,
che mai la maggiore ; per tale che fiumi

larghi e profondi ne sono oceupati da tanli milioni, i quali s'addos-

sano gli uni agli altri, da formare alte masse a scaglioni che salgono

dairimo letlo sino a fior d'acqua. Paion due fiumi che Tuno corre

al mare e Taltro nuota alia fonle.

Ora gli indiani a quella stagione si Irasferiscono lungo le rive di

quei fiumi
,
e immergendo le nasse le liran su piene e ricolme di

gross! e grassi pesci, che traboccano in sulle sponde: le donne col-

le fiocine infilzano i piu grandi ;
i puiti e le fanciulleUe ragguazzan-

do le mani gli afferrano con destrezza c guizzanli gli scaglian sul-

1'erba. In poche matline ogni famiglia Irae lanti sermoni e storioni

da pascersene abbondevolmente per lutto Tanno
;
ma el la e gente

cosi prodiga, sparnazzona, improvvida e scipita, che sperpera in un

mese il ricolto deirannala.

Dapprima una gran parte di quella bella pescagione va a male
;

dacch5 in luogo di svenlrar subito il pesce e sparato in due sten-

derlo al sole, lascianlo ammucchialo da mane a sera, omTegli sob-

bolle, fermenta ed infracida con un puzzo che infetta Faria a parec-

chie miglia. I piu sollecili come Thanno sparalo, lo disquammano,

gli tolgon le lische, le teste, le pinne e le code, e il sole e Taria il

disseccano per guisa che sfarinasi e polverizza. All'ora coll'adipe ,

che trassero dalle inleriora, ne formano un paslume, il quale cac-

cialo nelle vesciehe e nelle minuge di bisonle o di cervo basla sano

e fresco parecchi mesi
,
ed e cibo nutritivo. AHri indiani che non
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sono erranli
,
nia vivono in casali

,
rosolano il sermonc sulla brage

viva, e cosi arroslito lo ficcano in mastelli pieni di grasso, ncl qua-

le si conserva buono insino alFallra pescagione, quando i sermoni

calano a seconda e nuotano al mare. Per abbroslire tanto pesce ac-

cendono fuocbi soleimi
,
clie pigliano cinquanta e sessanta pie di

lungbezza e qualtro in cinque di largbezza. Allorcbe lutte le legna

son arse e rimane la brace viva
,
slendonvi sopra il pesce, e con*

pale di legno il rivoltano. Anche per lessare il pesce, non avendo

gli Indiani allre stoviglie eke pur di faggio incavato, ricmpion le

conche d'acqua; vi melton dentro il pesce, e intanto arroventano

in quel gran fuoco alcuni ciottoli
,
cbe traggon dai carboni con due

pertiche, e gittanli nella conca. A quel modo sealdan Facqua per

guisa che da al pesce una conveniente lessatura, e se ne beono po-

scia il brodo, o vi fan dentro la zuppa. I Canadesi
,
cbe sono dili-

genti massai
,
se ne forniscono per quando manca loro la caccia

;;

ma essi il fanno marinato, in salamoia, e sotto Folio, conservandolo

con tutte le dovute cautele ed accorgimenti.

I nostri viaggiatori ,
che aveano ancora Favanzo di mollo grasso-

di foca e di balena
,
scelti i piu bei sermoni

,
e sulla graticola arro-

stiti
,
miserli in concia nel grasso e valsero loro di buon pranzi pri-

ma cbe giugnessero al Forte Reltence. Ma la piu ricca pesca cb'ei

si facessero si fii cogli occbi al vedere si gran moltitudine e diver-

sita di fattezze, di costumi e di veslimenta nelle varie scbialle di

quegli Indiani convenuti a quel fmme da lontanissime bande
;
im-

peroccbe alcuni aveano statura di giganti ,
e con quelle penne riite

d'aquila in capo tornavano vieppiu grandi alia vista
;

alcuni erano

ossuli
,
e vi si vedeano le noccbia mirabilmente risaltare alle giun-

ture : qualche tribu aveano bocche squarciate e denti bianchissimi

c fitti, dove allri per converso aveano dentiere nericce, livide e

tarlate : eranvi i complessi e massicci
,
e i mingberlini ed asciutti

;
i

color di rame fulgente e i color di ruggine : tutti pero cogli occbi

vivacissimi e semicbiusi per Fabito di raccoglier la vista ad iscor-

gere di lonlano, essendo cbe il selvaggio scerne il nemico o la fie-

ra a di molte miglia. Quelli vestono pelli di castoro
, questi pclli di

lupo cerviero
,.
o di lontra o di daino o di ccrbiatlo ;

alcuni serbano
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ona certa pulilczza ,
alcuni hanno le vesti dipelate ,

sozze
,
a bran-

delli
,
e il viso e le mani e le braccia piene di loia, di muffa e di

polvere col sudore grommata.

Ivi tre Canadesi si trattennero per empire di pesce pareechi ba-

rili
,
e maslelli e busecchie

,
secondo le varie conce che vi darebbe-

ro e le varie maniere di cuocerlo : gli allri veniano di compagnia con

Marlino e i due fratelli Esquimosi. Valicando alcuni monti scoscesi,

T Ermellina godeva di soffermarsi sovente rimpelto ad alcuni dirupi,

<lai quali, pel fondere delle nevi, traripavano da somme allezze fiumi

d' acque ,
i quali vi formavano lucidissime lisle

,
che cadendo talora

da oltre a mille piedi formavano iridi
,
e spume ,

e sprazzi e pol-

veri
, ogni partieella atoma delle quali dava schizzi di luce colorita

vaga a vedere. AUre cascate precipilando di scoglio in scoglio

s' affondavano in baratri cupi, dai quali sgorgavan con impeto e

Tenian Irabalzando giu per le schegge a scaglioni con un muggita

che assordava; ma giuate in fondo alia valle
,
ed accolle fra le ripe

erbose
, pigliavano un corso lene e maasuelo

,
entro le cui chiare

linfe si specchiano i fiorellini natii e si veggano i bianchi sassolinetti

del fondo.

Usciti da quei valloni si trovarono in cerli terreni scabri
,
aridi e

pieni di pomici e di pirosseni ,
onde moveano esalazioni fetide ed

agre, che opprimeano il fiato, e da certi spiracoli uscia fumo e qual-

che lampo di fuoco. I cani squittiano, gemeano, serravaao la oda fra

le gambe , penavano ad ire innanzi : ma quale fu lo sbigottime0to

dei due giovani quando sentirono tremarsi la terra sotlo i piedi ,
e

a ogni passo rimbombar cupamente le sotterranee caverns e mi-

nacciar d
1

inghiottirli? Impallidirono ,
s

1

arrestarono
,

e guardando
fiso Martino, parea che cogli occhi diccssergli Aime dove ci guidi?

Noi sprofondiamo Avanti, grido Marlino: non temele. Questa e

una solfalara, e vedeie la a cento passi fiorire lo zolfo

dicea vero. Imperocche non guari lungi trovarono tutto il ter-

reno fiorilo di zolfo: uccello non vedeasi volare in quell
1

acre ace-

toso e mordace : vestigio d'animale non appariva cola dMntorno:

fil d'erba, ne vermena, ne cespuglio vi verdeggiava, ma tutto era

solitudinc e morle. Pervenuli poi ove il terreno avvallava alquan-
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to formando un ampio "catino
,
videro sgorgare dalle aride glebe

di grosse polle d' acque bollenli die gittavano alii zampilli, non

limpidi e tersi
,
ma saponacei e putenli ,

i quali ricascando brucia-

no e tartarizzano quanto viene spruzzalo da quelli : indi le acque

raccolte insieme forraano un borro
,
die dove scorre per quel ter-

reno spumoso Faffossa, e ne fa le ripe e i margin! pomiciati, tanfe

affocato e rodente. Ivi non molto lontano un largo flumicello seen-

deva chiaro e crislallino da una pendice ,
nel quale sboccando ra-

pidamente quelle maligne acque bollenti tutlo il rimescolavano ,

il turbavano, insozzavano e di dolce riduceanlo in amaro. I pe-

sciolini che sino dalle sorgenti vi guizzavan dentro vivacissimi
,

al-

Fappressarsi di quel bullicame, sentendo la linfa attossicata
,
vol-

gevano rattamente indietro: ma non pochi nclla foga del nuoto

essendo rapiti, neir immergersi in quelle acque zolfine moriano di

(ratio, e si vedean galleggiare travolti dall'impeto della correnle.

L' Ermellina era tutla soprafalla di paura a veder quel bollore

e quella fumea
,
e a respirare quel puzzo ;

e voltasi ai Canadesi ,

domandolli
,

se ivi presso fosse Y inferno de' catlrvi. Al che rispo-

sero
,
ch

1

egli era un vulcano spenlo ,
ma che il fuoco solterraneo

schiumava ancora lo zolfo
, pel quale lambendo le acque piglia-

vano quel mal sapore e quel bollimento: anzi aggiugnevano, che

se quelle fontane calde in luogo d'ess.ere cosi lontane e solitarie

fossero nelle regioni abitabili
,
sarieno sommamente salutari a di-

leguar dalle carni umane i mali umori, e le doglie dall'ossa. Al

che T Ermellina soggiunse A voi allri bianchi il Grande Spirilo ha

dalo lume da conoscere la natura, e traele vostro pro daogni cosa

Continuando il loro cammino uscirono da quelle gole arsicce,

e a mano a mano s'apria Torizzonte
,

il quale si dislese a 1'occbio

sino air eslremo lembo del cielo. Erano praterie sterminate : e per-

che la stagione volgeva allo sgelamento, cosi al dissolversi del ghiac-

cio e delle nevi spuntava quasi per incanto di subilo un' erba te-

nera e filla come un velluto
;

se non che la pianura qui e cola

era inarborata da gruppi di pini, di larici, d' abeli e di querce che

spandeano i rami largamenle d'inlorno, sollo la cui ombra me-

riggiavano lormerelle di cervi
,

di daini e di candide cavriole
,
le
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quali veggendo di lontano quella carovana venire guizzavano in

pie, e fuggivano sperperate di gran corsa per ogni parte, con som-

mo dilelto dei due giovani Esquimosi.

Mentre godeano di quell
1

oceano illimitato di verzura fresca e ri-

dente veggono in poppa d'una collinelta, che dolcemenle si levava

da un lato
, apparire un cavallo inforcato a bisdosso da un uorno

alto vestito d'una tunica di damina, il quale ,
come fu in velta,

punlo le raani sulle spalle del cavallo, e in un guizzo fu rilto in

piedi sulle groppe. Ivi ioltosi Tarchibugio di spalla, che aveva ad

armacollo, il prese in mano per la canna e alzato il calcio per aria

tennelo cosi rizzalo alcun tempo. Martino
,
che non conosceva le

usanze di que
1

selvaggi, richiese i Canadesi, che volesse dire quel

segnale ? e se correano pericolo d
1

essere assalili da qualche stormo

d'indiani?

No, risposero : in quella vece noi godremo uno de
1

belli spet-

tacoli che offra TAmerica in quesle regioni polari ; imperocche quel

cavaliere che voi vedele in capo di quel poggelto e un indiano scor-

ridore per csplorare dove pascono i bison li
;

e il segno che da ai

suoi ,
che campeggiano sollo le tendc, si e d

1

innalzare la carabina

a rovescio. Or vedrete fra non mollo giugner la schiera de' caccia-

tori, ed Airone
,
ancora che non abbia cavallo, dara bella moslra

del suo valore
; perocche noi pure avremo di che esercitare le no-

stre carabine meltendoci alia posta fra quelle macchie d'alberi
,

ove i bisonti accaneggiati sogliono rifuggire. La tribu, che viene in

caccia, ha la sua dimora non guari lunge dal gran lago dello ScAYa-

vo; e gia crisliana da Ire anni e nel suo primo fervore, laonde sara

probabilmenle accompagnala dal missionario. Ed uno
,
vollosi al-

F Ermellina Buona giovane ,
le disse

, spero ,
che tu vedrai que-

st
1

oggi la Veste Nera, e polrai ammirare la paterna carita, dalla

quale e animate in mezzo ai suoi figliuoli spirituali

Qui comincio a narrare, che per lo innanzi elFera una nazione fe-

[roce, crudele, periida e scostumata quanfuomo non potria dire.El-

Tera sempre in guerra colle tribu vicine, e siccome alia ferocita

congiungeva Vastuzia, cosi solea sorprendere gli allri Indiani quan- x

do erano occupati alia pesca e non si aveano guardia : altendeano
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eke fossero assaliti dal vaiuolo
,
e qisando il male era nel suo mag-

gior furore, essi entravano improvvisi nel casal-e, e meltcano al filo

delle spade e alia punta delle picche gli infermi, le donne, i vecchi

e i fanciulli, menando via schiave le donzellc.

Se non che una di quelle schiave
,
alcuni anni or sono, fecc una

singolare vendetta di que
1

micidiali e de'lor pargoli: con do sia clio

essendo stati colti dal varaolo che aveva assalito ben quasi due ter-

zi del villaggio, il Caddie o principe loro chieso la fancialla quale

rimedio usassero i suoi per guarire di quella terribile conlagione.

La giovane rispose ;
die immergendosi neWacqua fredda del fiume

guarivano incontanente Detto fatto. Le madri corsero a tuffare i

loro bambini nella riviera
; gli uomini vi si trascinavano e s

1

immer-

gevano insino al capo : le acque eran freddissime : appena giunti

alle capannc gonfiarono ,
e di quanti bagnaronsi ,

non ne campo

un solo : e d'allora innanzi quella scellerata tribu rimasc di molto

affievolita.

Nulla pero di mono quand'ebbero alquanto restaurate le forze

tornarono alia primiera fcrocia, e non potendo piu col valore, assa-

liano con sagacissimi agguati le mansuete tribu
,
rubando loro la

mandrie de
1

cavalli
,
o giltando il fuoco ne

1

loro abituri di stoppia

quando i guerri^ri erano alia caccia delle renne e de'bisonli. Allor-

che pigliavano un prigioniero davangli tormenli atrocissimi scuo-

iandol vivo vivo, ficcandogli canne aguzze fra Tugne , bruciandogli

con tizzoni le membra scorticate
, trinciandogli con ischegge di sel-

ce le carni addosso
;

e rosolandole sui carboni
,
divoravansele sotto

gli occhi del pazienle ,
che alfine

,
sazii di martoriarc

,
soflbcavano

col fumo di felcc verde, sopra la quale appendcanlo capovolto al .

Ironcone d'un pino.

I piu astuli e crudeli fra loro erano i capi della Medicina, die

cosi chiamano cssi i loro stregoni e fatlucchieri, i quali maneggiano

veleni soltilissimi
,
e per quella via fanno morire non solo i nemid

selvaggi, ma cziandio i loro paesani, dai quali avessero ricevuto al-

cuna ingiuria. Essi, venfanni sono, aveano a capo un valoroso, che

nomavasi il Gran Vento Meridionak
,
uomo di molta menle

,
d'alti

spiriti, di bclla presenza, e vincitore in tuttc le battaglie, per il che

iutti Tamavano e riverivano grandemenle. Ouesti aveva sei figliuoli
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die tulti ritraevano dalla magnanimita del padre ,
ed erano sempre

i primi nelle pugne, e i piu destri nelle cacce degli alci e de'bison-

ti : i terrazzani aveanli carissimi per la loro prodezza : ma siccome

il padre loro infreaava talora le ree azioni d'alcuni maliardi della

tribu, cosi costoro, fra Tamore universale de
1

suddili
, poco potean

patire la oostui severita.

II Gran Vento Meridionals , quando i figliuoli aveano ucciso

gran selvaggina ,
facea conviti

,
a

1

quali invitava non solo i guerrie-

ri
,
ma bene spesso tutto il villaggio ,

e dopo il pasto si fumava la

pipa ,
e davasi negli strumenti

,
e danzavasi il ballo paesano ;

onde

il villaggio era lieto e felice di quelle feste. Se non che una sventu-

ra inestimabile volse lanto godimento in una ferale mestizia; essen-

do avvenuto che i cinque maggiori figliuoli furono soprappresi da

terribili infermita, che Funo dopo Taltro gli ebbe rapiti alia vita en-

tro il corso dello stesso anno.

II corrotto del misero padre fu crudelissimo, e nulla potea conso-

larlo nel suo dolore : furon bandite le feste, i banchetti, e le danze

da tutto il easale per molti anni. Intanto Tultimo de' figliuoli comin-

cio a divenir garzone, a crescer bello, forte, agile, generoso, e am-

mirato da tutte le sue genti. II vecchio padre avealo caro come la

pupilla degli occhi suoi
,

ornavalo delle piu fine pelli ,
dclle piu

vaghe piume, delle piu ricche collane
;
e vedendo in lui ogni gior-

no qualche bel tratto che rendealo commendevole cosi negli eserci-

zii delFarmi
,
come negli studii della caccia, del cavalcare, del ma-

neggiar Tasta
,
la clava e Farco

,
il Cacico nutriva ogni bella spe-

ranza
,
che il figliuol suo governerebbe un giorno saviamente e va-

lentemente il suo popolo. Queste dolcezze aveanlo rianimato, la se-

renita rideagli di nuovo sulla fronte
,
uscia s.ovente a goder la vista

delle prodezze di Crepuscolo, che cosi nomavasi il figlio, e un gior-

no che aveva ucciso un grande orso e feroce, gli disse giubilando

Crepuscolo, invita a goderne quanti vuoi, ch'io intendo di ban-

cheltare e festeggiar la tua caccia -

II giovine invilo a quella imbandigione gli uomini piu ragguar-

devoli del easale, ma vi dinientico quattro stregoni, ch'erano iti per

loro faltucchierie nel piu folto della selva. II corredo fa grande, eo-

pioso ed allegro. Pochi giorni dopo la festa, Crepuscolo comincio a
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sentirsi male, impallidiva, tremava, non polea gustar cibo, ne dor-

mire. II padre chiarno lutli i maestri della Gran medicina; vi furono

applicali tulti i rimedii; il giovane pero venia meno ogni giorno, con-

sumavansegli le carni addosso, e mori di consunzione,

Le agonie del padre furono indicibiii : veduloselo mancare sollo

gli ocelli, il suo dolore avealo reso stupefatlo: voile che i funeral!

fossero splendidi; assistelte alia sua sepollura, e nella nolle scom-

parve. 11 villaggio era in lulto, e il non sapere ove la disperazione

avesse condollo il loro capo ne addoppiava la meslizia. II vecchio

era ilo a seppellire le sue angosce morlali fra dirupi e balzi paurosi,

ed ivi nelle spelonche urlava, ruggiva, ismaniava come un leonefe-

rito. Una nolle, men Ire chiamava il figliuolo, ode nel silenzio una

voce uscire da quegli scogli Gran Vento Meridionals, se tu vuoi

vedere luo figlio, guada il fiume, valica il monle, scendi nella valle,

cola il vedrai -

,11 vecchio crede conoscere quella voce
; pargli d

1

uno de
1

suoi piu

fedeli e bravi guerrieri; ncirimpelo del suo cordoglio si rizza, esce

da quel burrone, cala rapido al fiume, vi si gella clentro e nuolan-

do Tatlraversa: risale il monle affannalo, ma il superslizioso pensie-

ro che Tombra del figlio vagoli nella valle solilaria e profonda, spro-

nalo al corso e gli impenna le forze. Giunlo sulla velta guarda in

qael baratro, e pargli udire il suono d'un lamburo. Che sara? Scen-

de a gran passi, e piu s'appressa airimo vallone, il suono del tam-

buro fassi piu romoroso; ma pervenuto alle falde del monle il suono

cessa, vede fra quei macigni una capanna, e ode cola denlro voci

umane. Egli aveva in mano la sua clava; sospende il passo, s'inollra

cautamenle
,

s' accosla alle stopple ,
ond' era formata la capanna, e

appone 1'occhio a uno spiraglio che mcllea nell' interno. Chime che

vede ! \A da un lalo vede rilto ad un palo il figliuol suo colle stessc

linle, colloslessopallore, colle slesse vesli, colle quali era stalo sepol-

lo. Ai suoi lati erano cinque cranii biancicanli
,
e di fronle a loro i

qualtro stregoni ,
che non erano stali per dimenticanza invilali al

convito. LTuno-ripiglia il lamburo, Tallro una specie di flauto, il terzo

ballonzolava, menlre il quarto, ritlosi innanzi a Crepuscolo , facea-

gli le bocche, increpavalo, maledicevalo, gridando
-- Vedi die ti

valse il tuo valore ! Contro Tarte nostra non v'ha forza che vaglia;
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noi spegnemmo i tuoi fratelli, e tu in virtu de'nostri veleni li dovesti

seguire

II vecchio padre a quegli oltraggi, divenuto furioso comeunalio-

nessa, cui abbian soltralto i lloncini, salia nella capanna, e colh

poderosa sua clava accoppa tulti qualtro quei scellerati; indi si sca-

glia per abbracciare suo figlio, ma s'accorge di non abbracciare che

la sua pelle impagliala. Corse al villaggio, aduno i guerrieri, aperse

isepolcri de' suoi figliuoli, vide Crepuscolo scuoiato, e glialtri cin-

que decapitati l.

Ma il piu crudele di quella efferata tribu e stato il penullimo Ca-

cico detlo per loro Y Uccello Nero. Coslui ebbe da un europeo, a

gran baralto di pelli, un cartoccio d'arsenico, e fu ammaeslrato da

quel!o circa il modo di usarne. II Nero Uccello ne fece la primapro-

va sopra Tingordo bianco, che avveleno alia sua mensa. Veduto che

il veleno era poderoso, un di, volendosi disfare degli emoli suoi, in-

vito a pranzo i Capi e i guerrieri che piu s'opponeano alia sua am-

bizione; arsenico il brodo; e com'ebberomangiato, alzossi, e arringo

i commensali, dicendo I Manilu mi concedetlero gran parte della

loro divina polenza : nelle mie mani riposero la vita e la morte de*

miei nemici: tulli voi, che mi avversate, non vedrele il sole di doma-

ni E in vero nella nolle fra i piu acerbi spasimi moriron lulli.

II Nero Uccello venne il piu ridollalo tiranno della sua tribu, edelle

nazioni \icine, facendo secretamenle morire quanli lo nimicavano.

Finalmente laceralo dai rimorsi disperalamenle mori, e il suosepol-

cro che sta colassu in vella del poggio e mirato con orrore dai pae-

sani e dagli slranieri 2.

Vedele, continuo il Canadese alia giovane Esquimosa, quanto co-

testa nazione fu rea d' indole e di coslumanze ,
e voi lo vedesle io

parte colle crudella usale dai selvaggi loro parent], ancora idolatri,

verso Tinfelice Dacotha. Ma dopo cho il vecchio Cacico accolse i!

missionario callolico, e fu docile contuttala tribu alia parola de'suoi

divini insegnamenli, col battesimo spogliossi deiraspro scoglio deRa

ferita natia, e vest! costumi dolci, mansueti, onesti, semplici e pif,

1 Voyages aux Montagues Rocheuses Let. XXVI, pag. 299.

2 Ivi pag. 271.
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ch' ella non e phi a conoscere per quella tribu divoratrice d' umana

carne e commeltitrice d
1

ogni perildia. II Missionario non ha che a

dir loro Non fate, perocche e contro la legge del Grande Spirito

ed essi nol fanno
,
vadane la roba e la vita. Pendono in tulto dalle

labbra del loro pastore come i pargoli dal cenno delia madre. La

loro pieta e si ardente che, anco gravemente inferrai, fannosi portarc

dai figliuoli o dai fratelli alia chiesa per udire la mcssa, e lo doman-

dano a grandi lagrime in grazia al Sacerdote
,

il quale talora dee

concederlo per non vederli venir meno d'angoscia. Egli ci disse piu

volte, che in tutto un anno credo, che da quei benedelti non sia sta-

to commesso deliberatamente un peccato mortale. Ne la piela gli

sgagliarda, che yedrete uomini intrepidi e bravi ch' ei sono.

Mentre il buon Canadese narrava queste cose ad Airone e all'Er-

mellina, che stavano sospesi a uclirlo, ecco apparire i primi cavalli

e dietro loro a gruppi a gruppi gli altri cacciatori : T ultima schiera

aveva seco il Missionario, il quale cavalcava uno spiritoso rabicano,

e giunto nel prato, gli altri tutti alzarono un grido di gioia e scesero

di cavallo. li zelante Sacerdote era in sui trentasei anni
,
aveva gli

occhi vivi e sereni, ma il volto pallido e macilento per le faliche e

i disagi disorbitanti del clima e del santo suo minislero. Pendeangli

ad armacollo un gran tubo, che conteneva arrotolata una bella im-

magine dclla Madonna con Gesu bambino fra le braccia. L
1

aperse,

ne trasse il quadro, lo svolse, T appese in capo a una lunga asta

puntata che pianlo in terra. A quella vista tutti caddero a ginocchi,

cancellaron le mani sul petto , piegarono il capo insino al suolo
,
e

rizzatisi, gridarono a una voce -- Viva Maria.

Allora il Missionario intono le Litanie Lauretane
,
terminate le

quali, il Sacerdote alzo il crocifisso che teneva in sul petto, e bene-

dicendoli esclamo Dio onnipolente, che provvede misericordioso

e benigno ai pesci del mare, agli uccelli delF aria, agli animali della

terra
,
vi conceda una caccia copiosa , per la quale possiate nutrir

voi, i vostri vecchi genilori ,
le mogli e i figliuoli vostri. r Angelo

custode vi guidi e vi campi dai pericoli dei bisonli inferociti
,
dei

guadi profondi, e dei tenaci pantanfdei maresi. Rimontate a cavallo

ed io vi seguiro
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A quclle parole misero nuove grida di gioia , saltarono sui loro

destrieri
,
che sono agilissimi e pieni di fuoco

,
e al segnale del Ca-

cico lutti si disserrarono al corso. I bisonti 1 pasceano a gran torrne

per quelle immense praterie, e gli indiani prendendo loro le volte

larghe s
1

argomentano di circondarli
,
e di ridurre gli sbrancati in

un groppo. Allora ciascuno mira il suo, punta Y archibugio, e raro

e mai che non lo colpiscano a morte. Le bestie al romore delle ar-

chibugiate si mettono in isgomenlo, si sbaratlano, fuggono a preci-

pizio mugliando orribilmente, e colle zampe spargendo Y erba e le

zolle dietro ai lor passi. Gli indiani perseguonli da ogni banda, e

gli incalzano senza posa, sparando continue loro addosso e ucciden-

doli. Que' poveri animali cosi spauriti giUansi dalle alle ripe a nuoto

ne' fiumi, e vi trovano i cacciatori alle poste, che uccidonli all'uscire

delle acque. E pauroso a veder Y ira dei feriti, che furibondi si sca-

gliano a corno basso conlro i feritori e ne sventrano i cavalli e non

di rado il cavaliere
,

sforacchiandolo colle corna e pestandol col-

Tugne e stempiandolo colle musate. Altri accorrono al soccorso del

cacciatore, e spesso prima che il bisonte Y aggiunga, Y han morto o

di palla, o di picca o di daga confitta nell
1

archibugio.

Dugento e trecento cavalieri ne ammazzano in un giorno mille e

di vantaggio, mentre gli altri indiani sparsi per le prata e pe'mac-

chioni accorrono a scuoiarli, a cavar loro le intedora, e meiterli in

quarti. Essi notano da chi fu ammazzato il bisonte, e gliene asse-

gnano i quartieri e le pelli, tenendo per s-a il fegato, e le corate: av-

vene fra loro chi ne uccide sino a quindici, e diciotto in un giorno.

Ciascuno ha, o di pietra focaia, o anche d'acciaio lo squartatoio

per tagliare i grossi pezzi del bisonte, il trincetto e Y affondatoio per

iscuoiarlo, il raspatoio per radervi il carniccio, 11 coltellaccio pec af-

feltare la came da seccare, o da affumarla o dainsalarla. Tutti sono

in faccenda, tutto e animato e pieno di vita : un andare, un venire,

un correre, un accender fuochi, un bollire, un friggere,, un arro-

stire, e poscia un banchettar senza fine. Al banchetto della notta

1 Gia si disse che il bisonte e un hue salvatico della specie de'bufali^

il quale si differenzia da quelli per una gobba crinita sopra le spalle ,
che

lo rende terribile a vedere.
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siede in mezzo la Veste Nera, che bcnedice le primizie di quella

caccia, e gli
vien poslo sul desco il boccone piu delicato

,
che suol

essere la Icsla bollila d' una bufalina di lalle.

I Canadesi ch' erano con Marlino, non avendo cavalli, e pero non

potendo seguire gli indiani da vicino e mcscolarsi con loro
,
osser-

varono T andamento della caccia, e scesero alle poste, ove i bisonti

spauriti volgcrebbonsi in fuga. Martino cd Airone aveano i loro mo-

schetti
,
r Ermcllina la sua rivolla a soi col pi : onue presa buona

postura in sull'orlo d' una selvelta, ivi steltero ad aspottare. Per

buona venlura non lunge di la i selvaggi aveano rizzata la tonda

della Veste Nera, e del Cacico, e per conseguenle ivi presso doveasi

apparecchiare la cena. All
1

Erraellina batteva il cuore, e ogni mo-

inento erale mill' anni di vederlo, parlargli ed esserne bcnedella.

I bisonli cacciali e inseguiti dai cavalieri, fuggendo da lutli i lati,

cercavano di riparare alia selva, e rinsolvati sottrarsi al rnacello,

ma davano ncgli agguali piu cbe mai e i nostri viaggialori ne uc-

dser parecchi. Ivi m3ntre T Ermellina era alquanto soprappensieri

sente air improvviso un tempeslar nella selva, un fremere, un mug-

gire concitatissimo : si volge ralta
,
e vede un furioso bisonte ferito

scagliarsele alle reni : non ismarrisce
;
e dato un guizzo atlorno al

pedale d' un abete
, sparo Y arme sua in capo alia fiera

,
e la colse

nell'occhio sinistro. II dolorc e la rabbia gli s'accrebbero a mille

doppi; e urlando investl collo corna il pedale delFalbero. L'Ermel-

lina colse destra quel punlo ,
e sparatogli un secondo c un terzo

colpo nel fianco, passogli il cuore, c il bisonte casco.

L
1

intrepida donzella voile ricaricare il maschio della rivolta
,
c

lasciando in terra il morto bestione, torno alia posta. Ivi a non molto

venia correndo colla coda rilta una vitellozza spaventata per gitlarsi

Eel piu folio della boscaglia ,
ma prima ancora che vi giugnesse

T Ermellina 1' uccise. Poco stanle s' abbalterono a passare un drap-

pello d' indiani, i quali veduta la besliuola caduta ne menaron gran

festa; e perche non guari lontano era uno de' Canadesi, gli dissero

In loro linguaggio che pregasse la giovane di conceder loro il capo

della vitella per imbandirlo alia Veste Nera. II Canadese lo ripete

ifl francese, e V Ermellina lulla esultante voile spiccarlo ella stessa

^d offerirlo agl' indiani pel Missionario.
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Doppio motivo sprona i viventi a fimontare col pensiero neir etci

trapassate, a fin di renders! con Toperadeiringogno il piu dappresso

x^he sia possibile a que'personaggi, da'quali a piu o men lungo inler-

Tallo li vengono separando gli anni ed i secoli che corrono tramez-

zo
; cioe il merilo clella vita e delle azioni, che agli uni acquislo il

dirillo di sopravivere nella memoria de' poster!, e la speranza dcll'u-

1ile e del dilelto, che gli altri da quello studios! ripromellono. Ed e

ia storia appunto il veicolo, il quale, non che possibile, fa piano e co-

modissimo un tale avvicinarsi e quasi inframmellersi alle piu rimote

generazioni; e con cio allunga ollre a' natural! confmi la cortissima

delPuomo e ne dilala le cognizioni di tanlo, di quanto il senno

elSt virile e matura sopravanza i puerili pensamenli della fan-

ciullesca : cio che oilimamenle vedulo da Cicerone gli cavo gi^i di

fcocca quella senlenza
,
che poi fu volta in assioma : Nescire quid

Serie IV, vol. VIII. 29 5 Nwmbre \ 869
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anteaquam natus sis accident, id est semper esse puerum. Percia

lodalissima fu sempre la fatica di coloro, che per comun pro posero

1'ingegno e Finduslria ad agevolare questo, quasi dissi, pellegrinag-

gio della mente pel secdi trascorsi, fornendo il pubblico di nuovi

libri, che o le cose non anco dette logliessero a raccontare, o le gia

conte recassero in forma piu acconcia secondo i varii e lodevoli in-

tendimenti, che altri in tale opera si puo proporre. Perciocche la no-

tizia delle cose passate siccome a diversi ordini di persone, cosi a

svariati usi si puo diramare : ed il fine sempre ed in qualsivoglia

ragionevole operazione debb'esser norma tanlo a colui, che si accin-

ge al lavoro, quanto a chiunque poi voglia dell'altrui lavoro formar

giudizio. Perocche se chi giudica ad altro mira, egli e niestieri die

sovente vegga torto do che e diritto, ed inutile cio che e necessa-

rio, o viceversa. Presupposto, die per la sua evideuza non abbiso-

gna di prova, e che non avra mai persona di senno che lo revochi

In controversia ;,
ma nondimeno bisognoso di essere non rade volte

jidotlo alia memoria, percip appunto che, siccoaae, eon av.vi princi-

pio piu approyato nella teorica, cosi aliro non ve n
1

ha,, che piu di

Icggieri si dimentichi nella pratica ,
e che dimenlicato partorisca

altrettanto di dispareri. Con esso alia mano pertanlo noi abbiamo

giudicato di dover enlrare nella Rivista del libro, che abbiamo di

sopra annunziato ;
e coil la luce di esso conftdiaiBO di dare con\c-

nevole risposta a molle difficolta, e di torre ogrii ombra di strava-

ganza a quanlp qui e cola verrent. proponendo alia considerazione

del savio lettore intorno alia sloria in generate; sopra c.ui,comesQ-

-pra materia universalmente piu rilevanle, anderemo volcnlieri ri-

volgcndo lo sguardo.

La Compagnia di Gesu, come ogni aliro corpo religiose, anzi co-

me ogni altro corpo morale, a mano a mano che si venue dilungan,-

do dalla sua prima origine, comincio sentire il bisogno di una storia,

che campasse daU'oWio la sua vita passala, e serbasse fresca la me-

moria del falto, come rislituto manleneva immota ia norma di quel

die era da fare. Era naturalc il bramarlo; era ragionevole il soddis-

farc a quella brama. Le domestiche tradizioni ele memorie degli an-

tcnali, eziandio se di cose assai minute, sono un retaggio sempre

caro a chiunque non ha ragione /di arrossire o per la rimembranza
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di quo! che fu, o pel rimprovero di quel ehe e; e son non purcaro

retaggio ,
ma utilissimo, quando il passato e ben degno di star come

specchio davanli, a regola del presente c a conghieUura dell
1

avve-

in're. Fu dunque vollo Tanimo a comporre la sloria; la quale ac-

ciocche risponclesse all
1

intenlo di raccontare a lulta la Compagnia
Tivente do che fatto o palilo avea lutta la trapassata, esser dovea di

necessila latina ed universale. Per difelto di quella prima condizione

un lavoro, quale fu poscia divisalo ed intrapreso dal Barloli, non

sarebbe slato sufficiente
;
ne egli prelendeva die fosse

, massima-

mente avendo posto mano a quell
1

opera, quando gia la lalina era

corninciala usdr fuori per le stampe, ed altri vi stava lavorando in-

torno per continuarla. Suo divisamenlo era non di dare una storia

alia sua Religione, ma della sua Religione darla all' Italia, abbrac-

ciando tulto il primo sccolo della Compagnia, a grandi scomparti-

menti
,
secondo la diversita delle nazioni

,
che erano stale il cam-

po delle sue aposloliclie fatiche : disegno vasto, e proporzionalo allai

facondia dello scritlore piuUoslo, che alia brevita detFumana vila;

la quale raccorciandosegli ogni di piu dinanzi agli occhi, il fe'avve-

duto che, se a narrare le cose d'Asia, d
1

Italia e d
1

Inghillerra tanli

volumi e lanti anni gli erano bisognati, nessuna speranza gli avan-

^ava (faver tempo, che bastasse a fornire allrettanto e piu di cam-

mino
, quanto gli facea mestieri a percorrere Spagna , Portogallo ,

Francia, Germania, Polonia, Africa ed America, la quale ultima

solamente poteva trattenerlo da se quanto gia lino allora avea fatto

rOriente. Laonde sconfidalo non della ricchezza delia sua vena
7
ma'

della \ita, si stolse da quel primo disegno, e un allro ne concepi, e

tosto pose la mano ad eseguirlo. Cio fu di ricominciare da capo, e

dal primo nascimenlo della Compagnia nel 1540 scender giu d'anho.

in anno fln dove potesse arrivare, trascegliendo in ciascun d'essi tre

o quatlro uomini o fatti piu cospicui, de'quali dar contezza in altret-

lanti capi distinti, senz\allro nodo tra loro, che Taspettarsi ad una

medesima annata. Cinquanfanni sfioro in cotal modo degli avveni-

menti piu degni di restare in memoria : e quello che gliene riusci col

titolo di Memorie st6riche degli uomini e dei fatti della Compagnia

di Gesu, slalo lungamente a giacere inedito nelFarchivio, venne poi

a vanlaggio delHlaliana lelteratura pubbiicato nella collezione delle
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opere di questo grande scrillore dal Marietti in Torino nel 1856 iff

quallro mezzani volumi : de'quali ne e piaciuto far qui menzione

per esser opera da anleporrc a que'che sogliono intilolarsi Squarci,

e non male ;
in quanlo che slralciati qui e cola da' luoghi loro

,

sono il piu dclle volte veri brani d'aulori sbranaii, scnza capo ne

coda: laddove qursli, falli a posla dall'aulorc 1' un dair allro quasi

aflallo indipendenli, hanno e principle e finimcnlo, quaie a breve e

compiulo racconto si avviene.

Ma tornando alia sloria lutina, qualtro valorosi scrittori, succedu-

lisi 1'uno alPallro in quell' ufticio, vi si logoraron dinlornoJ'Orlandi-

ni
,

il Sacchini ,
il Jouvency e il Cordara. II primo descrisse la fon-

dazione della Compagnia e giu fino alia morle del sanlo Fondalore,

cioe fino al 1536. Ouinci il secondo progredi fino al 1590 einquat-

tro volumi comprese i Genei'alali del Laynez ,
di S. Francesco Bor-

gia, del Mercurhno, e un decennio ddl'Aquaviva; quanlunque que-

st* ultimo lomo non da lui, ma da un altro, die fu il Possino, ebbe

T ultima pulilura e il compimento. Venne appresso il Jouvency, e

continu6, sebbene in maniera alquanlo diversada'prcccdenti, quan-

to ancor rimaneva del Gencralalo dell'Aquaviva fino alPanno 1616.

Da questVpoca iinalmenle prcse le mosse il ("ordnra, chefu Tullima

slorico della Compagnia ;
e Tanno del giubilco 1750 die fuori il

primo tomo, die conleneva un decennio del seslo Gnierale Vilelle-

sclii : ed era omai presso a compicre il secondo, sc non che lo scac-

ciamenlo de'gesuili dal Portogailo e dalla Spagna, e il fremilo del-

la latente rivoluzione che minacciava e preparava loro uncolpo mag-

giore, e finalmenle Tabolizione gli tolsero e m^zzi e lenae vogliadi

tirar innanzi un lavoro oggimai rimaso sen/a uno scope. 1 mano-

scrilli al disciogrmrnlo ddrOnline si rcslarono appo Taulore fino a

tanto di: 1 o donali, o venduli, oin qualsiasi altro modo ili d'una in

allra mano si smarriiono, sen/a che mai, ne al risorgimento della

Compagnia no poscia, per mollo cercarne, s(^ ne potesse avere sen-

tore. II lalto bla che giacevano nrlla reale bibliuicca di Baviera, e

fu venlura o rorlcsia non so di cui, che se n'avesse con(c%?a. Di lili

aduiHjue, con buona liccn/.a della Maesla del Re, ne lu lolla copia

esatli.-s'ma. Ma pcrciocclic il MS, quale che ne fosse la cagione, era

D.OIICO alia tine, non andando.nel Libro XVII, chee T ultimo, oltrc



BELLA STAMPA ITALIANA 45$

al 199; la parte mancante vi fu supplita per 55 pagine fino al

333 dal P. Pielro Ragazzini ,
il quale quanto a sapore di lalinila

,

a seel la di materie ed a giuslezza di giudizii, fe prova di poter essere

il degno conlinuatore del Cordara. Cosi compiuto il volume vrune

dalo alle slampe T anno passalo ,
ed e questo appunlo il tumo che

qui annunziamo. Esso e, in accurata e nitida edizione, d' ollre a set-

tecenlo pagine in foglio, diviso in selle libri quanli son gli anni che

abbraccia, e conduce la sloria fino al termine dell' anno 1632.

Ma quale imporlanza puo aver queslo libro o qual merilo, si per

la maleria, si per lo slile? Diremo parlilamente alcun che d'amen-

due le cose. E quanto alia maleria, e manifesto che e
1

non ha allro

merilo, fuor solamenle quel che gli da 1'essere sloria di un Grdine

religioso. Cio pero non vuol gla dire, che non n'abbia nessuuo: im-

perocche la sloria di un Ordine religioso, qualunque sia, e per sua

Datura sempre un elemcnlo della sloria universale della Chicsa; ed

& elemcnlo piu o men riguardevole, secondo la piu o men ampia ed

operosa comparsa, che queirOrdine fa sollo il vessillo del supremo

Gerarca nella sjvrumana missione di andare per tulto addilando agli

uomini opportune et importune Tunica via della salule, affronlando

pericoli, durando faliche, adopcrando mezzi e ricevendo ingiurie a

fin di recare la luce dell'tivangelio dove ancora non giunse, di riac-

cenderla dove fu spenla, di tarle riparo dov'e osleggiala, e di ren-

derla piu vivace e sfolgoranle, dov'e bt
v n accolla e bencdella: e cio

con uguale zelo, quanlo con la divina grazia si puo, tra grimprope-

rii e gli applausi ,
Ira chi in vita e chi discaccia

; pen-lie la la-

gione di lanlo alf.innarsi, e il giudm'o, o il guiderdone dciroperal'>

non son quaggiu ;
ne la sone di quesli operai si accomuna con la sor-

te di coloi-o, che non huimo spcranze ollre alia tomba. Ora dogli Or-

dlni cosi falli molli ne conla.la Chies:i, e Ira loro la (lomp.ignia dr

Gesu, comech^ Tiulima infra lulli, pur v'e; e ife prova, non ch" al-

tn> , il s' osliiiiito e crudele astiarla, perspguirla .e manoaiL'tlerla dK

cliiunque axn-bb^ inleresse cho non vi |uss..Laonde non ha dubbiov

che la su;i a/iune lulla si alllene al divino apuslolalo commcsso dafc

Salvalorc alia sua Ch!cs.i ;
e per consegueule la sloria di quclla ha

p.rr sua ualura verso la sloria di quesla quel rispetlo, che il rac-,
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como delle geslc d' uaa coorte alia sloria di lulto Tesercilo
,
di cut

quella e parlc.

Ma ollre a questa generate relazione, il setlennio compreso nel vo-

lume presente involge pareccbl falti
,

i quali cziandio riguardati da

sti;sono meritevoli di restare in rnemoria. Tali sono, a cagion d'esem-

pio, le guerre di Gustavo Adolfo Re di Svezia nell'Alcmagna, appor-

lalrici di lutto e di sciagure infinite ai Cattolici delle citta e provin-

ce invase dalFeresia trionfanle, ed inseparabili dalla sloria di un Or-

dine, die fu poslo a durissime prove di bandi, di saccheggi, di vil-

lanie, di carceri, e di martini. Tale il desolamenlo gittalo da una
1

fierissima peslilcnza nella Francia, Germania, Polonia, e piu che at-

liove nelle parte settentrionalc dllalia; dove tante vitlime di carit;

caddero eslinte nd servigio degli appestati: c nel reame di Napoli le

calamila avvenutevi per una lerribile eruzione del Yesuvio, le qua-^

M
,
tra lo spavento comune

,
un nuovo arringo apersero al coraggio

degli evangelici operai, per raceorre di solto alle rovine or le fredde-

salme de'morli, ora gli eslrcmi sospiri de' raoribondi. E tali sono-

cziandio i primi e soppiatti maccbinamenti di Giansenio, allor pro-

fessore in Lovanio, per aizzare e soramuovere conlro Tinsegnamento

della Compagnia le piu famose universita della Spagna, e nor* senza

quelfrulto, cbe s'attendeva, per qualcbe tempo. Fuorid'Europapoi

avvi lo spettacolo della piu fiorente e fervorosa cristianita, qual er#

quella del Giappone, martoriata e. disfatta dal turbine di una perse-

cuzione si atroce per nuovi rilrovamenti di crudelta, die Nerone ^

Bomiziano vi perdono; con palme innumerabili di martiri invitli; ma)

non senza allretlanto di lagrimevoli apostasie: le une o le altre perfr

ugualmente efficaci ad invogliare cbi legge di prostrarsi a render i&

finite grazie a Dio d'esser nato nel cuore della Chiesa, ed a suppli-

carlo che ve lo mantenga fino airestremo. Avvi altresi il rcgno del

Tunkin schiuso la prima volla, quasi in compenso del Giappone ser-

rato, alle apostoliche faliche de'missionarii, con un progredirvi della

Fede oltre ogni immaginare rapido e prodigioso. NelFAmerica com-

muovono a pieta i lagrimevoli casi de' neofili del Paraguay monati

schiavi a molle migliaia da
7

ladroni del Brasile a perdcre senza ripa-

ro in un con la liberty la fede, con immense cordoglio de' misskmari

impotenli a camparli da quella furia. L' Africa recasi sulla scena
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ancor essa, ed offre tra Fallre cose a vedere un Iniperatore (FEliopia,

che, dopo lunghe praliche di riconeiliazione con la Sede Momana, ri-

duce nel 1626 all
1

unita caltolica 11 suo Imperof consolenne giura-

menU) di obbedienza al Ponlefice Urbano VIII, e la mantiene con Far-

me conlro a' ribelli scismatici per varii anni ; ma poi scorato ira le

istesse vitlorie, e postosi in sullo sdrucciolo del concedere a
1

malcon-

tent!, finisce la vita nel 1632 tra i rimorsi di vedere per sua debolez-

zain un sol anno disfatto cio
,
che in tanli e con tanta sua gloria- e

merito aveva procurato. E grazioso per fermo sarebbe il confronto

delle malizie, de'raggiri e delle armate violenze de'neri di Etiopia

con quelle de' bianchi di altre conlrade
, per riuscire con arti non

:punto dissimili a simiiissimi intendimenti. E il tuito e narrato su la

fede delle piu minute relazioni del Patriarca x4.1fonso Mendez
, che

vid<e, udi e fu gran parte di quanto poi lascio scritto a giovamenlo

della storia.

Vero e che a quest! e sornlglianii punti di maggiore interesse molle

icose s' intramezzano minute e senza splendore, cooio il bene opera-

losi in cilia o contadi con le missioni
, qualche pia pralica ielice-

mente propagata e stabilitasi
,
la fondazioae d'alcun nuovo eollegio,

,il frulto de' colidiarii minister! del predicare ,
confessare

, insegna-

;re, le virtu de'religiosi vivuti e morli in maniera degna drrestare ia

;esempio, i mancamenti, gli error! y le turbolenze e tttlto cio che con

la esperienza del passato puo agevolare la provvidenza deiravveni-

re : che e appunto quel pregio, pel quale la sloria puo nominarsi T

qual gia fu delta da Cicerone, maeslra della vita. Vero e altresi

che Futile a sapere non va sempre di pari passo col dilettevole a

leggere ; ne quel che giova o piace ad alcuni
, puo sempre giovare

o piacere ugualmente a lutti. Ma il fine che. da legge allo seritiore,

dee pur moderare il giudizio de'lettori intorco ad esso
;

e dove egli

si govern! acconciamente alFintento per cuilavora, Fincolparlui

delF inamena naateria
,
che vien traltando, e dar biasimo allo seal-

pello dello scultore
, perche il niarmo da lui lavoralo non e di vena

gentile e delicata. Egli e certo che la vita o vigorosa o langueate

di una religione, non ista ne in qualche atto piu splendiclo, ne in al-

cun personaggio piu riguardato; ma si riduce, al trar de'eontiy

nelFandar dirillo e risoluto ovvero cascante e stracco di tutto moral-

r
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menle il corpo sulla via delle comuni osservanze e de' colidiani mi-

nisleri, tracciatagli dal Fondatore.

Sopra di che, lasciando il parlicolare e risalendo piultosto ad

una osservazione generate, che puo essere di qualclie pro a cansa-

re perniciose illusioni
,
e da por mente, che o non mai

,
o assai di

rado quellc slorie che nel lor genere piu rapiscono coir incanlo de!

mirabile, fedelmente amraaestrano del vero. La ragione di cio e, per-

che chi inlcnde al diletto, sceglle ed omelle, ordina etl abbellisce le

cose secondo un tal fine : come fa un pitlore, che vuol dare un bel

gruppo di loggiadri volli in lela, o un drammatico che di curiosi

caratleri vuole inlrecciare un'azione. Ne percio si riccrca che men-

tisca od invenli ad imitazione de' poeti ; perche ad ingrandire il

vero e a formar nella menle di chi poco considera un idealc ben

lungi dalla reallk
,
basta omellere di molle cose

,
e le allre

,
che si

trascelgono, annodare Ira loro con maeslria. Un popolo, a cagione

d'esempio, che nella fanlasia del letlore non comp-irisce mai allro

che o ne' comizii in allo di creare maeslrali, o nel foro in alto di

ascollare eloquentissiiui arringatori, o ne'campi di guerra in allo di

corouarsi d'allori, come se appunlo non avesse che altro fare tullo-

di, e un popolo ideale che non e mai esislito, cziandio se quanlo di

lui si conta tullo nella sostanza sia vero. L'ossequioso rispello alia

venerabile anlichil, 1'amore innalo del nuovo e del grande e il

faslidio d'ogni cosa presenle, affctti die piu o meno germogliano in

ogni cuore
,
rendono Tanimo del lellorc disposlissimo a ben acco-

glicre q i lla piacevole illusione, e, senza C
4he lo scriltore menlisca,

egli rimane ingannato. Un tal inganno non displace a chi vuole

con Tesca del dilello procacciar d'esser lello
;
e dove Y inlenzione

sia dirilla, non vorremmo dargliene carico, polendosi ancora per lal

via molte ulili verita trasfondere neirallrui mente. Pure chi non

vuol generare illusioni, ma dar pura e nelta contezza de' tempi anda-

li, dee condurre la uarrazionc in modo, che il letlore non si aweg-

ga sollanlo del mollo, del grande e deirinsolilo che v'e
,
ma ezian-

dio a suo luogo del poco e del piccolo c del comunale ;
e cio nelle

*ue vcre pi ojjorzioni e con le giusle dislanze de
1

tempi e de'luoghi;

acciocche quel che fu opera lenta^i molti anni e risultanle da molle

parti, non comparisca nelf artiiizio della narrazione e nella macchina
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dello storico
,
un fatlo solo e simullaneo, e percio anche maravi-

glioso. A riportar questo frulto, avvegnache quasi di necessita COQ

iscapito del dilelto, e di sommo giovamento il procedere per anna-

H
,
anziche a grand! epoche e a partizioni artificiose : perocche gli

annali accompagnano gli avvenimenli con quel passo medesimo e

con quelP (ordine, con die si svolsero nel leatro del mondo. Noo

puo allora lo slorico far credere, ne il leltore immaginarsi che una

volla la catena de' grand! uomini e do' fall! slraordinarii s'innanellas-

se di tal maniera, che il mondo avventuroso si vivesse quasi a spet-

tacolo di conlinuate meraviglie : errore funesto, che aumenta a cenlo

doppi, massimamente negli aninii fervid!, il faslidio dello slalo pre-

senle, e, posciache al passalo e impossible il rilorno, infiumma i cuo-

ri ad aspirazioni e a slanci vanissimi in un avvenire immaginario, che

mai non verra. Ma chi a passi di ragione, anziche a voli di fanlasia,

d'scorre le ela passale, vi discuopre ollimamente il gran vero di

quel dello: Nihil sub sole novum; e quindi argomenla che Fela no-

stra, allorquando sar^i ancora essa regislrala negli annali insieme

con quelle che P hanno precedula ,
non vi app;irira punto dissomi-

glianle da loro nella sostanza; e si vedra che chi bene, e chi male,

e chi nulla semino, raccolse alia fine, generalmente parlando, ezian-

dio di qua, frulto degno della sua semenla. Convincimento, che ra-

dicalo nelPanimo ha una mirabile forza a slabilirlo in un anda-

menlo di vila grave, laboriosi, equabile , imporlurbata, anche io

mezzo al vorlicoso dimenarsi degl' illusi e degl
1

illuson.

Ma rilorniamo per poco al Cordara
, per indi poi rimonlare di nuo-

vo ad un
1

altra considerazione che ci sla grandemente a cuore. Non

puo fare, che la storia del Cordara a piu d'uno per venlura non

sembri troppo manchevole di allegazioni e di documenli, per dare

autenticita alle cose che vi si narrano. Al che puo rispondersi , che

egli nella prefazione al primo lomo die una volla per sempre gene-

ral conlezza a! lettori de
1

fonli, a cui alligneva; e che, cio nulla

oslante, qua e cola nel decorso della sloria non omelte di addilara

i fondamenli, sopra cui appoggia la sua senlenza, e cio specialmenle

ne' fall! di maggior conto, ed in quelli ,
intorno a' quali erano corse

o correvano a
1

suoi tempi relazioni conlrane, cd opinion! discordi

dalle sue. E dicemmo: a suoi tempi; perocche quel die si sarebbe
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dctto o scritto dipoi ,
non poleva cgli n& dovea indovinare. Pur noi

confrssiamo die sealtra miglior risposta non vi avesse, non ci po-

tretnmo chiamare pienaraenle soddisfatti di questa, pcrche e pur

vero che maggior copia di document! e solto forma piu autorevole

si potea allegare. II far mostra d' aver appieno risposlo , quando di

fatto le risposte non son convineenti, e scemar fedc eziandio a quel-

lo che hanno valore; perocche chi in tal modo precede, mette se in

sospelto di non avere o menle per vederne la debolezza, o lealla per

confessarla. PigHamo adunque la risposta d
1

altronde
,
o a meglio

dire proponiamo al giudizio del lettore alcune riflessioni sopra la

storia in generate ;
donde poi la risposla verra da se\

La storia nel sue concetto piu seniplice non e altro che un rac-

conto dl cose yeramente avvenute
,

fatto a benefizio di chi non le

pote veder dasestesso, e singolarmcnte della posterity : e come

la lettera e" il conversar d
1

un lontano co< lontani nella dislanza del

luogo ,
cosi la storia e il racconlar d

1

un lontano a' lonlani nella di-

stanza del tempo. Ouesta, che puo chiamarsi la sloria conlempo-

ranea ed e la pi naturale, porge il fondamen to a tutte le posteriori.

Yarii motivi possono ineitare un postero a ritessere le storie tra-

Hrandategli dagli antenali : ma possono comodamente ridursi a quat-

tn>. II primo e la speranza di ridir megllo ed in maniera piu storica

e da leggersi con piu dilelto
,
e da intendersi con piu chiarezza, le

slesse cose che allri gia disse; perocche i primi quasi sempre, come

noto Cicerone, non exornatores rerum, sed tantummodo narratorcs

fuerunt; e nanratori sovente si infelici, che ultima tempora sic scri-

pta sitnt , ut ne leyantur quidm. II secondo e la persuasione di

poler dare un racconlo piu compiuto e meglio determinato, riducen-

do in nno cio che si trova sparsamente narrato da molti. A questi

due motM miro Tito Livio
,
allorche voile arrecare la ragione , per

la quale nuovi e sempre nuovi scrillori delle cose gia scritle si pre-

sentano in pubblico : Dnm anl in rebus cerlins aliquid allaturos se,

ant scribendi arte rudem vetustatem superaturos credwnt. II terzo

moUvo (e questo e vergognoso a dire, ma pur troppo non si puo

omettere
)
e il desiderio di oscurare o falsificare qualche verita mo-

lesta
,
o d' inframmettere al vero qualche falsila

,
onde si spera van-

taggio. H quarto finalmente, che si dirama in molti, e la mira di
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rilessere la narrazione ia guisa ,
che si porga comoda al corise-

guimento di altro fine volulo dailo scrittore, qua! sarebbe di smen-

tire ilfalsario, o di conciliare apparent! conlraddiiioni, o di filo-

sofare sopragli event!
,
e sopra le cagioni e conseguenze loro, Iraen-

done quelie illazioni o moraii o politiehe o religiose ,
a cui e volto

il suo studio. Dimanktra die, se 41 fme.debbe pur essere sera-

pre la.norma nella scelta de'.mezzi e nel modo di adoperarli, egii

e di necessita clie svariatissimi riescaoo i lavori di chi si iravaglia

inlorno alia stbria
;
ed e coatvo ogni buona regola di ragione il pre-

tendere o piu o altro da queilo, die lo scriUore s'e proposto-di

dare; e se nol da, recarglielo a colpa. Solamente colui
,
che-

narrando o iilosofando sulla storia cova in pelto animo cslile alia

yerila, non ha drilto al suo pessimo inlendimcnlo, ed e sprege'vo-

le, e Dio-volesse che fosse altresi sempre spregialo ! Ma gli altri

tuiti quanti, ciascheduno secondo il suo intento, lodevolmcnle ed

utilmenle si esercitano nella loro palestra, ne a meritar lode altro

si ricerca da loro, se non clie ognuno s
1

argomenli di far bene qud-
la parte che si e addossata. II confondere poi insieme do che e di-

stinto, non e rnai bello : e I'lmirlo con ben inteso artifizio in un

sol corpo, avvegnache possa farsi con molta lode da chi voglia e

sappia Carlo, non e pero obbligo di chi non vuole
;
anzi non dirado

il farlo non e spediente.

Singula quaeque locum tentant sortita decenter.

Variano nel mondo letlerario i bisogni, le condizioni, i gusti e le in-

doli delle persone; ne i medesimi studii, o i m^desimi libri talentano

ad ogni maniera di lettori. A chi o per genio o per debito di rin-

Iracdare e propugnare i veri storici abbisognano volumi di docurnen-

ti
,
di diatribe

,
di ricerche e di controversie

, puo abbondevolmen-

te soddisfare al suo ragionevole desiderio
,
e trovera libri all' uopo;

Che penuria giammai non fu di risse :

e dove i gia fatti,non bastino, e aperto il campo a fame di nuovi,

ed ogni assennata persona fara plauso ai laboriosi e diligent! ricerca-

lori del vero. Ma v
1

ha eziandio chi si noia di quesli libri, dotti bensi,

ma raccogliticci di niille brani, e lavorati quasi dicemmo a niosaica.
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V ha chi diletlasi di una perpelua narrazione delle cose avvenute, e

non ama di vederlasi ioterrotia quando dalle criliche discussion!,

e quandi) dalle politiche meditazioni dcllo slorico, che mcnlre li la-

scia mez/o digiuno di quel die brami sapere, accennando gli eventi

in cambio di racconfarli, ti appresla poi larghissime imbandigioni di

congellure sulle indovinate cagioni di ciascun falto. V ha chi si

sdegna di quella malinlesa e peggio ammirala profondila di concolli,

la quale si tormina nell
1

infangare ogni cosa
,
non iscorgendo mai

allro movenlc delle umane volonla, die I'ambizione, la cupidigia, i

sospelli, le vondette e gli allri affetli di quesla sorla, ne allra inano

moderalrice di quanlo accade, che o 1'asluzia o la for/a o la forluna,

ne altro giudice che 1'evenlo; come se il senlimenlo del duvere noa

potesse mai nulla in verun petto, o il delitto si cangiasse in virtu

quando raggiunge il suo scopo, o la Provvidrn/a circa le cose del

mondo andasse ancor ella soggelta alia legge del non intervenlo.

V ha in somma chi non Irova inverosimile il senlimenlo del Lingard

scriltore delle cose d Inghillerra ; cioe che, a pervertire le vml

della sloria, pochi serilloi i hanno dato la rnano piu degli slorici filoso-

fanli: e che possono quesli bensi far moslra di grande acute/.zad'in-

\eslig.izione, e di un profondo couoscimrnlo del cuore umano, ma

die poca iiilucia e da riporre sulla veracila d 'lie cose da loro espo-

sle: die e privilegio de' romanzieri sol tan to Paver sempre in mano

la chiave de'cuori allrui, e sappro tulli i secreli disown! de
1

loro por-

sonng^i ;
e die Fescmpio drir infdice Maria Slum I basta a convin-

cerne con quanta agcvolezza si possa piegare la sloria ad ogni ipo-

tesi, P:M- t'irne, a talenlo di chi presume di enlrare ne' penetrali del-

T 11 in in cuore, o una reissima (Vnimina, od una \illlnia innocenle e

caliinuiat<i.

i\l \ noa e m^slifM'i di colleg;irsi col Lingard a discrodilo della fi-

losoiid dclla sloria, che e siudio nobilissimo cd uliliss'mo, non os I mi-

le labusi) chft altri pjr venlura ne abbia falto o possa fame : basla

contonlarsi di assorire cho non e studio per tulli. An/i, chi ben ri-

guarda, ne le filosoficbe ne le critiche considorazioni non son per

nessuno, generalmenle parlandoj primi stu 'ii slorici. La prima co-

sa, che ognun desidcra, e la semplice narrazione di quel che e sla-

lo: poscia rampollano in molti quesle, diciam cosi, dolle od erudilc
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-curiosila, ed in moltissimi non rampollano mai, perche non hanno o

agio, o voglia, od apparecchio baslevole ad ingolfarvisi con dilelto

frutto. E che la semplice narrazione vada di sua natura innanzi
,

n' e prova, infra Tallre molte, il fallo medesimo, cioe che- gli slorici

crilici e filosofi appo ogui nazione sono sempre venuti assai dopo ai

narralori : indizio manifesto, che il desiderio di quolle cognizioni non

sorge negli animi,senon dopo soddisfallo ald^sideriodisapere i fat-

ti. Donde se ne vuol inferire die la sloria semplicemenle narraliva

avra sempre miggior numero di leltori
,
che ogni allra

; e che chi

volesse allramenle, prima si affalicherebbe indarno, e dipoi tenlereb-

be di capovolgere Tordine nalurale di quesli sludii, e sarebbe somi-

gliante a colui, che volesse insegnar la rellorica a chi non ha per

anche sludiala grammatica.

Ma se e cosl, sia dunque lecito a chi vuole e puo farlo con buon

riust Lnento, di assumere queslo incarico di semplice narralore, ne

gli si imponga il debito di altenere se non cio che promette allor-

quando scrive in fronle al suo libro: Storia. Egli con cio non si im-

pegna ad allro, che a narrare con vorila le cose che sono avvcnule,

e nella maniera, in cui sono avvenute: e per conseguenza s
1

impe-

gna bensi ad essere diligonle e sincrro indagalore del vcro, ma non

gici a recare in mezzo le prove dHla sua veracila ad ogni Irallo, co-

mn fa chi ballaglia con un nemico. Vero e che cosi facendo ha me-

slieri di rassegnarsi a non esigere tVde da coloro , che non sono di-

sposli ad aggiustargliela amichevolmenle; vale a dire, convien che

si persuada di scrivere per quei solamenle, appo i quali confida di

essere testimonio non dispregiato. A cosi falli lellori ei non fa lorlo

valendosi di quella Hducia, che in lui ripongono, con quella sicurta

che ispira la coscienza di morilarla. Ne si pu-6 dire che cieca sia la

credeaza di quolli, o chs sia senza prova la narrazione di queslo:

imperocche quol noblle senlimonlo di un animo schiello e sehivo di

avvll rsi con la lurpiludine della menzogna (
sentimonlo che da un

anim;>, che ne sia altamcnte imbevuto, si Iravasa e s
1

imprime nalu-

ralmonle eziandio nello slile) ,
e salvaguardia della verita e testimo-

nio molto piu difficile a falslficarsi, che non sono le molte cilazioni e

i brani allegati. Anche il Giordani il senliva nellescritlure del Palla-

Yiciao, e il confesso la dov?e scrisse di lui ch' egli pote inyannarsi,
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yna mentire non mat. Adunque un tal uomo puo a buon dirillo go-

vernarsi co
1

suoi lellori
,
non allrimonli cue un onoralo signore in

un croccbio d'amici, allora quando fa loro il racoon lo dellc cose ac-

cadule in altro paese, secondo le sicure relazioni mandatcgliene di

cola: il quale per fermo non si tiene obbligato, ne gli uditori il pre-

tendono, di cavar fuori ad ogni trallo le leltere, e recitarne a verbo

i passi corrispondenti, in testimonio che non mentisce.

Anzi fed e quesla la ragione prncipale che ci ha condotti in cosi

&tti ponsieri )
oh quanlo bene, crediamo, meriterebbe del pubblico

e singolarmente di lante migliaia di giovani, che spendono gli aam

su' libri, un llaliano fornito dlngegno e di cognizioni, masoprafut-

to ricco di buon giudizio -e di oltima fede, il quale seriamcnle appH-

casse i pensieri e le fatiche ad un lavoro,di cui in mezzo a tanta do-

vizia di lellerarie produzioni abbisogniamo lultavia! Yogliamo dire di

una sloria o profana, o ecclesiastica, o Tuna e Taltra congiuntamcnle

(
com'e congiunto nell'istesso uomo Y esser civile ed il religiose) de-

scritla con sobria ma vera eleganza di slile, e condolta con un anda-

mento costanlemente narralivo, cotalche, ulile ad un' ora e diletle-

Tole, somministrasse a chi e vago di leggere e d'istruirsi del passato

un giocondissimo Iraltenimenlo pel presente, ed un aiuto necessario

ed eflkace a nuovi acquisti per Tavvenire. Imperocche ogni uomo,

mala gioventu specialmenle, ha una brarna irrefrenabile d'avercon-

lezza d'avvenimenti; come se un islinto di provvidente natura tacita-

mente ammonisca i mortali d'apparare per tempo sugli esempii de-

gli altri, ed alle altrui spese

A far lor pro, ed a fuggir lor danno.

fcrt'lW.^lfrtfp no- ''!!' !.

;

!

?'*;)
!

:
-

i-.rffjJ'Mf^

E poiche gli avvenimenti che si svolgono sotto gli occhi di ciaschedu-

no neiranguslissimo giro del tempo e del luogo, in cui si vive, sono

nulla a satollare quel desiderio, Tuomo ha una quasi necessila di tra-

aferirsi col pensiero in altri tempi ed in allri paesi ,
ad esservi spct-

latore degli altrui casi : e percio stesso non puo a rneno
,
che avida-

mente non si appigli a chi gli si offre quasi espcrta guida e sovve-

nitore corlese in quel mentale cammino. Tali appunto son tutti i libri

che recano in fronte il nome di storia
;
ed artifiziosi imilatori di que-

Mi, piu o men rilraenti dal vero, sono i romanzi e le novelle, o siano ID
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prosa ,
o in versi. Adunque egli e cerlo che alie storie etf ai racconli

lettori non mancheranno; e che ognun vorra pascolarsi eon la piace-

vole lettura d
v
avvenimenti ad ogni modo ;

con questo pero ,
che se

non li trowa nelle buone slorie dilettevoli ed ammaestralivi
,
li fro-

:

vera dilettevell si, ma fimesli nelle ree de
1

falsificalori, o li trovera,

al men che sia inutili nelle fmte de' romairtieri. II certo e pero, che

racconti di avvenimenti ritro-vcra, e leggeralli avidamente ad ognF

patto. Chi non vede pertanto il danno immenso del non esservi pre-

ste all' uopo slorie vere
,
utili

, insegnative ,
dilettevoli e sotto ogni

rispetto proporzionate al bisogno, di eui favelliamo? Imperocche il

modo piu efficaoe di rimuovere di fatto i perniciosi libri dalle mani

de'letiori e 11 provvederli di bnoni
,
ch ne spengano o almeno ne

smmuiscano il desiderio. Ma questo non si otterra finche i libri, che

porgete a leggere in compenso di quelti che allontanate
,
saranno

taK, che vi si possa rispondere con; Cicerone : lectionem sine iilla'

dvlectatione contemw. E tali sono senza fallo certi compendii, o li-

bri elementari di sloria, i quali affastellano mille cose ed empiono le

pagine cor norai proprii degli uomini e de
1

luoghi ,
e co

1

numeri de-

gli anni; e tutto accennando e nulla raccontando, per troppo arric-

chire divengono poverissimi. Tali queirche supponendo nolo al let-

tore cio clie it leltoi-e vorrebbe imparare, poeo
1

pensiero si pigiiano
l

de'fatti, e molto ragfonano a posta loro sopra di essi. Tali quei ,

;

che per essere ristretti ad una citta o ad un breve periodo di annf
,

'

comeche otiimi in so medesimi e giovevolissimi a molti, pure non si

affanno al bisogno di chi vuol formarsi nella mente un' ampia tela

istorica, da venir poi passo passo viemmeglio eolorendosi con la let-

tura delle storie parziali ;
che allora tornano doppiamente utili e di-

lettevoli
, quando trovano T addentellato

,
non -gia quando restano

,

fummo per dire
, campate In aria. E si aggiungano pure ai soprad-

detli que' ,
che per essere prodotti forastieri non bea si confanno

coll
1

ingegno italiano che ha la sua propria'stampa : ed oltre a cifr

spesso ci empiono delle cose loro, lasciandone quasi digiuni di quelle,

che piu c
1

importa sapere. Tutti poi, senza eccezione di alcuno, sono

insufficienti al bisegno quclli ,
che vanno sforniti della bonta dello

stile : imperocche , quando pure nel rimanenle fossero da avere in

prezzo, e mestieri disconfortare da tal lettura la gioventu ,
la quale
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essendo allora in sul conformarsi lo stile
,
non polrobbe addomest*-

carsi con esso loro senza grande discapito in quella parte, che si va

con falica e studio e pazienza di tanli anni procacciando. Una so-

bria, ma vera cleganza in tai lavori e un elemenlo d
1

imporlanza

primaria, il cui difelto appena puo essere da nessun altro pregio ri-

storalo. Ed e sventura infinila, che in quesle opere il buono ed il

vero troppo sovente si scorn pagni dal bello.

Ognuno vede pertanto a quanto pro del pubblico e a quanta

gloria dello scrillore dovrebbe di necessila tornare un lavoro, o una

serie di lavori, che sod'lisfacesse a queslo vuolo deinialiana lelle-

ratura e de' buoni sludii
; sopra lullo chi ponga mente, che due in-

comparabili vanlaggi ne dovrebbero conseguilare. II primo de' quali

sarebbe V impronlar nolle menli non ancora preoccupate una giusta

idea di molle cose, che, se per mala venlura v'enlrino dapprima*

sfigurale dal vero ed in mal aspello, vi fanno si profonda impres-

sione, che i pregiudizii, le avversioni e le tendenze a quel primo^

sconlro concelle vi divrntano incancellabili ; per nulla dire del gran

radicarvisi , che poi fanno, con I'alimenlo di cosi falle lellure, s$

per allra via gia pervenule al cuore, abbiano incominciato a met-

tere ivi i loro germogli. E solto queslo riguardo inchiniamo forle a

creder vero , che le non buone storie sieno piu perniciose de' non

buoni romanzi e poemi ;
in quanlo che quelle affacciandosi solto

sembianza di vcrita, non di fanlasie e finzioni siccome quesli, vanna

dirillamente a travolgere T inlcllello, il cui perverlimenlo il piu delle

volte si rende irrimediabile. V allro gran vanlaggio sarebbe
, che

una sloria cosi divisala, venuta che fosse in voce di veritiera pel

consenso di coloro che ne possono dar buon giudizio, addiverrebbe,

e/iandio in mano ai poco eruditi, una pietra di paragone, a cui ri-

conoscere le false, le misleali e le sospelle al solo risconlro de'co-

lori, onde vengono pennelleggiali certi personaggi e cerli falli mira-

biltnenle storici
;
in quanto che nella sloria si possono appollare i

sassi d' inciampo ,
dove quasi sempre o per diritlo o per isbieco

scappucciano lulli coloro, i quali nel porre i pie hanno gli occhi

lult' allrove rivolli, che al bene de' leltori, e alia verila di quello che

narranp. No, non e dunque vero cio, di che lagnansi alcuni, che
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DO! siam venuti al mondo in tempo, quando preoccupato gia dagii

antenali ogni cosa, poco o niun campo resta aperlo agPingegni de~

gli sludiosi. 11 da fare e ancora tanto, che possiamo ben esser certi

che assaissimo ne lasceremo ai poster! ancora intallo : e quel che

ci manca, non e la materia, raa T animo da porre le mani in cerfi

lavori di gran porlala, che domandano mcnte capace, studio, ap-

parecchio e falica di molli anni. L'amore deMibercoli a poche pa~

gine si va oraraai da ambe le parti e di chi scrive e di chi legge

dilatando assai piu ,
che non comporla il dovere e il decoro di una

nazione largamente provveduta dMngegno e de'mezzi piu valevoli a

fecondarlo. E comeche in gran parle sia da incolparne i tempi, ehe-

svigoriscono gli'animi con la vista di lutluosissimi avvenimrnti, pur

non e nuovo, che talun per do stessosi rivolga allo studio ddle cose

passale, e dica di se medesimo : Ego hoc quoque laboris praemhtm

petam, ut me a conspectu malorum, quae noslra tot per annos vidti

aetas, tanlisper eerie, dam prisca ilia tola mente repeto, avertam*

(Livio). Ne v'ha per ventura miglior parlito a' di nostri, die i I far-

si, che quel tempo, il quale altramenle consumcrebbcsi indarao

rammaricandosi senz' alcun pro,

...... In qualche atto piu degno

di mano o d' ingegno ,

In qualche bella lode
,

In qualche onesto studio si converta :

Cosi quaggiu si gode,

E la strada del ciel si Irova aperta.

Gia dicemmo fin da prindpio che non intendevamo di proferire-

sentenze, ma solamente di sottoporre al savio giud'mo del lettore

alcune considerazioni intorno alia storia. Cosi abbiamo fatto. E con-

siderax.ioni senza piu proporremmo intorno allo stile, che e Taltra

cosa
,
di cui resterebbeci a favellare

,
se il ragionalo fin qui non cr,

avesse menato piu innanzi che non prnsavamo. Pel qual motivo, la-

sciando stare quesf argomento, ci affretteremo a conchiudere con dir

soltanlo
,
che lo stile del Cordara

, quanto a noi ne scmbra, e leg-

giadro, foibilo, franco
, piacevole e disinvolto : di mankra che la

Serie IV, vol. VIII. 30 5 Novembrt 4860
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grazia ed cleganza del suo deltato, luttoche scmplicissimo, impiace-

volisce allresi quelle cose, le quali disabbellite di quella veste non

avrebbero in se Terun allcltamcnto. A lui serabra che per questa

dote possa applicarsi .quel di Yirgilio : In tenui labor, at tennis non

gloria ; o Tallro d'Orazio : Tantum de medio sumptis accedet ho*

noris ! hnperocche quell
1

elcganza, fluidita o forbitezza-, che si scor-

ge nel suo stile
,

si rende d' assai piu amrairabile a chi consider*

primo ,
ch

1

egli in due gross! volurai in foglio ebbe cento e cento

volte a ridire le stesse cose
; dipoi ,

che ebbe quasi sempre a dir

cose disacconcissime a veslirsi leggiadramente di veste latina. Im-

perocche s'altri tolga a raccontare imprese di guerra ,
come molti

hanno falto, gli sovrabbondano quasi .sempre nella lingua latina le

forme del dire : ma favellar quasi continuo di virtu religiose ,
di

praliche crisliane, di minister! apostolic!, di conversion!, di ammi-;

nistrazione di Sacramenti, e farlo con buon sapore di vera latinita
,

senza la noia di continue pedfrasi e ripetizioni, con un andar libero

e sciolto come chi favella il nativo idioma, ed ha ognor presta allai

mano la voce ed il modo che gli bisogna per ben dire tutto cio che

vuol dire, e cosa che alungo andare. si rende scabrosissima; e nella

quale nondimeno il Cordara ha si gran maeslria
,

e tanto bene dis-

simulata sotto quella sua difficilissima facilila
,
che ognuno a prima

vista direbbe: io so fare altretlanto; ma ponendosi alia prova gli av-

verra che sudet multum frustraque laboret : cio che addimostra Tec-

cellenza dello scrittore indarno emulate. E ben vide questo valore

del Cordara 1'occhio sagace di Castruccio Bonamici, uomo nulla me-

no dedito allo studio della piu tersa lalinita, die a
1

pensieri dell
1

ar-

me : il quale dopo lettone attcntamente
,
com

1

egli altesta
,

tutto-

quanto il primo volume
, gliene scrisse una lunga ed elegantissima

lettera di congralulazione, dove tra Vallre cose dice ancor quesle :

Quo mihi visa est Ilistoria lua admirabilior, quae cum res per-

tractet
, sanctissimas illas quidem ,

sed tamen tenues, non bella

narret
,
non praelia , quae meis historiis maiorem quodammodo

sonum voci$ addere consiteverunt ,
tantis tamen nitet ingenii et

eloculionis luminibus
,

nihil ut fieri possit magnificentius. Non si

vuol gia dire con cio
,
che chi e ben addenlro in tutte le proprieta

.A\Vi..i9,;a
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fmezze del classico lalino
,
non vi possa trovare qua e la alcun

neo : che ami cercafldone dovra trovarlo.

.m /orcgo /s- es oorepere somnum.

Oltre di clie in un
1

opera tale neppur forse merita nome di difetto

tulto cio
,
che sarebbe vefamenie in un breve e limaiissimo compo-

nimento.

II fatto e che il lavoro del Cordara, per cio che spelta allo stile,

non puo essere
,
che non sia lelto con gran piacere e profilto da

chiunque ha in amore ed in pregio la lalina eleganza ;
e sopra tutto

fda chiunque ama di favellare o deltare con lode di colta elocuzione

eziandio in quelle materie, quas prisci aevi scriptores numquam at-

tiyerunt ; per usare la frase di lui medesimo, quando nella risposta

al Bonamici gli tocco delle varic difficolta, che in questo suo lavoro

aveva inconlralo.
'

,

II.

Questione romana, L unita Cattolica e /' iinila moderna di JULIUS.

Torino 1860.

II nome di Julius, posto in fronte di questo libro, induce a pensare

esserne autore un settario, giacche ci ricorda di aver letlo che tale

appellazione suol prendere uno de
:

sopraccapi piu elevati della Gio-

mne Italia. Ma piu del nome persuade una tale opinione la lettura

del libro
;

in quanto vi si trovano espresse le dottrine appunto pro-

prie della setta in fatto segnatamente di religione. II lettore ne giudi-

chera dair esposizione che ne faremo.

Scopo principale del libro si e di proporre una nuova maniera di

costituire il Pontificate catiolico, in armonia coll' unita che F Autore

chiama moderna, e che dice essersi presentemente sostituita alFuni-

ta posseduta fmora dalla Chiesa. Per laslricarsi la via a questo sco-

po, il Julius piglia le mosse dal gettare a terra gli argomenti in fa-

vore deirautorita temporale dei Papi, sotto apparenze di volerli so-

lamente meltere a fronte delle soluzioni che ne danno i liberali. E

per atlerrare siffatti argomenti inventa un mezzo bellissimo elacilis-
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,simo; quollo cioe di snaturarli e fingerseli amodo suo. Egli dice che

gli Apologist! della Chiosa per provare il dirillo del Papa a regnare,

recano questa ragione tcologica : che cssendo Crislo non solo Ponle-

fice iuxla ordinem Melchisedech, ma ancora re ex semine David, il

.suo Vicario debbe anch' egli riunire in se arabedue le potcsla ;
tanto

piii
che ambedue furono concedute agli Apostoli da Crislo, il quale

disse loro non solo docete
( polere spiriluale }

ma ancora pascele
1

agnos meos (lemporale) 2.

i\Ja niuno e che non vogga la menzogna manifesto che qui si con-

tiene. Imperocche gli Apologist! della Chicsa non mai dedussoro il

dirilto del Papa agli Slali suoi dall'csser Crislo Re, e raolto mono da

quelle parole detle a S. Pielro, pasce atjnos meos ; le quali si riferi-

ficono alia sola polesta spiriluale di reggere e governare T inlero

gregge di Crislo, ossia T univers i Chiesa. Cristo s^nza dubbio fu

di dirillo audio Re, non sol di Giudea per la sua discendrnza da

David , ma di lullo !' universo
;

essendo scrilto di lui : Bex reyum
el Dommus dominanlium. E se egli avcsse volulo esorcilare sulla

lerra una lal polesla o T avesse volula comunicare al suo Vicario
;

certamentc il sig. Julius non lo avrebbe impedilo. Ma noi non tro-

viamo nolle divine Scrillure n6 nelle tradi/ioni della Chiesa un tal

fallo. Egli non imparli a S. Pielro che la sola aulorila spiriluale. Se

gli Apolog'sli parlando del poler lemporale dei Papi, ricorrono alle

'divine Scritture
,

vi ricorrono solamcnte per provare che ad esse

flon e conlraria T unione delle due polesla nella modesima persona

del Sacerdole. Cos! ricordano Melchisodi'cco, ponlelice e re ad un

Jempo; cosi Moso, capo ecclrs'aslico insieme c politico; cosi Eli som-

mo Sacerdole e reggilore del popolo ebreo; cosi iiifineGiuda Macca-

beo e i suoi fratolli e nipoli, die esorcilarono Tuno e I

1

allro polere.
:Che anzi, se la giuslizia Ira gli uoinini prende nonnadalla l^gge di-

viDa, e la felicity lemporale e subordinala alT clcrua
;
Tcsercizio del

'

'i'(/'OJn
:

'c"'i" "><' i

1 Si vede che il Julius benche sappia benino 1'italiano, non sa in niuna

guisa il latino. Imperocche pascele iuvece di pascite nol direbbe neppure
un bimbo che apprende i primi rudimenli della lingua del Lazio. Molto

meno poi sa il Vangelo; giacche Cristo non disse ne pascete ne pascite,

ma pnnce-agnos meos; e nol disse agliApostoli in generale ma al solo Pietro.

-2 Pag. 7.
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polere civile non solamente non si oppone, ma mirabilmenle si con-

cilia coir esercizio del polere spiriluale ;
non rssendovi persona piu

alia a ben giudicare del fine interiore, che quella la quale dee diri-

gere al fine superiore ; ne essendoci occhi piu atti a ben discernere

il giusto valore delle cose terrene, che quelli i quali sono avvalorali

dalla vista dei beni celesti.

Menzogna e del pari , cio cbe soggiunge F Autore
,
cbe cioe gli

Apologisli catlolid nel rispondere a quel leslo: regnum meumnon

est de hoc mundo
,
(Kcono che esso allude all

1

epoca delPImpero ro-

mano, non alia presente 1. Gli Apologisli callolici non dicono le scera-

piaggini ,
che sogna il sig. Julius. Essi dicono che Crislo con quelle

parole non nego che il suo regno fosse in qursto mondo, ma solo che

Iraesse origine da queslo rnondo. Non d^sse
,
come gia avea osser-

vato S. Agoslino, regnum meum non est me, ma now csl HINC.

E con cio Cristo vo)le significare che la Chiesa, regno suo, Irae-

va origine dal cielo. Ma una lal verila non conliene vcruna pro>

bizione in ordine airacquislo di un rrgno che Iragga origine da

queslo mondo, e serva di presidio e di aiulo air allro ( he Irae ori-

gine dal cielo. Anzi p
:

ul!oslo conliene una ragione di alia con-

gruonza in ordine a siffallo acquislo. Imperocche se il regno di

Cristo, cioe la Chiesa, non est de hoc mundo
,
e in lulle le sue

ordinazioni nel governo de
1

lodoli dee manlenrrsi cd itpparir co-

me provegnonle dal cielo
;
conviene che colui dal quale , c'ome

da ('apo supremo, emanano sift'alte ordina/ioni, sia libeio da ogwi

soggezione al polere mondano, e pero sia poliliciimrnle indipen-

dente. II che non puo farsi altrimonli che cosliluendolo Sovrano, di

fallo e non di solo nome. e con laic ampioxya di lerrilorio, chf non

abbia a lemer sovorchieria o violen/a d'alcun polenle vicino. Sicche

il non rssrre di quosto mondo il regno di Crislo, non solamrnle non

esclude, ma piulloslo esige che il Vicario di Crislo ahbia un rrgno

in queslo mondo. E quoslo vogliono s'gnificare i Vescovi quando

dicono che il polere lomporale del Papa non e un domma, ma un

dirillo assislilo d.i un dornma. 11 domma che T assiste e 1'indiprn-

donza dal mondo, richiesla nel Capo della Chiesa che non Irae ori-

1 Pag. 6.
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gine da qucsto mondo. Una tale indipcndenza i primi Papi

cilarono colla virtu del marlirio. Ma non dbvendo un tale stalo

essere permanente ,
benche sia stato necessario alia prima fondae

zione del Cristianesimo ;
Iddio sapientemcnlc ha disposto che i Papi

posteriori conseguissero a poco a poco per \1e legitlirne e giuridi-

che un regno temporalc ,
die li ponesse in grado dS esercitarc con

liberla c senza impedimenta di potenza tcrrena il loro apostdico

minislero. E queslo ancora vogliono significare i Vescovi
, quamlo

dicono che F autorila lemporale dei Papi e nata da un failo, ma da

un fatlo provvidemiale.

E con cio resta confulato anche quello che opponc il Julius, di-

cendo che la indipendenza del Papa non risiede nel dominio ma

nella forza della fede, e ricorda le parole di S. Paolo : Laboro usque

ad mncida, sed verbum Dei non esl alligatum. Senza dubbio il prin-

cipio inlerno della liberta pontificale e la fede. Ma questo principle

inlerno deve spiegarsi alFeslerno
;
e senza F esleriore indipendenza,

come polra aversi in modo libero e pacifico una tale esplicazione ?

Laborando usque ad vincula
,
come F Apostolo : risponde il Julius.

Bene sla
;
e i Papi ed i Vescoyi han saputo moslrarlo

, quando ne

venuto il bisogno. Basti ricordare Pio YII nella carcere di Fon-

taineblau, Pio IX assediato nel Quirinale, ed i Prelati e i Cardinal!

tradotti ultimamenlc in earcere e in esilio dal catlolicissimo Governo

piemonlese. Ma e ella condizione normale il cosliluire il Capo della

Chiesa in tale stato, che non possa adempiere F ufTido suo, se non

dalla carcere ? Ed e devozione di pii figliuoli quella di augurare e

procurare al Padre loro comune un simile stato ?

Ma la radice delF errore del Julius in quesla materia e piu

nascosa. Essa dimora nella strana idea che egli si ha formato

delF ufficio pontificale ,
e delF unita della Chiesa. Egli crede che

il Papa non debba fare che defmire dei dommi di fede, e la Chie-

sa non debba avere allra unione che F inlerna delle credenze.

E egli necessario
(
son sue parole )

che quegli il quale rappre-

senta un
1

idea
,
o se vuolsi (pel sig. Julius e cosa libera) us

gran vero
,
un domma

, sia padrone d
1

uno Stato? Forse Fes-

sere principe accrescer^i lustro e decoro al domma
,

dara una

maggiore efficacia od evidenza al vero ? . . . . I mi scientific!
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scoperti da Galileo, Newton, o Cuvier
, quelli morali predicati da

Socrate ,
i grandi principii di carita universale, di abnegazione, di

fratellanza, che cinquanta anni prima di Gesu, Sakya ,
detto Bu-

dha (il nostro Julius lo <preferirebbe a Gesu Cristo
,
almeno per

roriginalita delta dottrina) ,
fcce fondamenlo alia rivoluzione re-

ligiosa dell
1

Indoslan 1
, conquislerebbero essi maggiore evidenza,

se Newton
,

Galileo
,

Socrate fossero stati principi
2 ?

La Chiesa dunque non ha da far altro che proporre delle dottrine,

come Newton cd il Cuvier; al che, crediamo, baslera la liberta della

stampa. Ma questa sara la Chiesa da fondarsi dal signer Julius,

non sara la Chiesa gia fondata da Gesu Cristo. La Chiesa fon-

data da Gesu Gristo, e vera societa eslerna e visibile con dommi

da credere e opere da praticare; con unico culto e identity di

Sacramenli che s
1

intrecciano colla s'essa yita civile (siane esem-

pio il matrimonio
) ;

con vera gerarchia imperante ,
che sale per

gradi fino al suo supremo Capo monarchico
,
che e il Pontefice

romano. Quindi. questo Panteficc dee non solamenle. chiarire cre-

denze
,
ma prescrivere azioni

; sciogliere dubbii non solamente,

speculativi ma pratici intorno alia vita degV individui e delle nazio-

ni ; imprimere e regolare il movimento di tulta la gran macchina

governativa costiluita degf inferiori Pasfori dlspersi in tutto F orbe
;

stare in comunicazlone coi singoli Vescovi e fedeli, sicche sia libero

accorrere a lui da qualunque parte del mondo, senza che allri pos-

sa impedirlo dal riccvcre ed ascoltare e dar pubbliche e solenni de-

cisioni. In somnaa, a dir tutto in breve, egli non e solamente mae-

stro universale de credenti
,
ma e ve'ro Principe supremo, che non

solo insegna ma regge e governa la Chiesa. Ora dica chiunque ha

fior di senno, se a far tutlo questo con liberta -non si richiede vera

indipendenza politica e quindi Sovranita nel Pontefice ? Basta vol-

tare un giro d'occhio sopra i tanti Yescovi e Cardinali ehe in quest!

giorni , per essersi rifiutati non piu che a cantare un sacrilego Te

Deum
, sono stati vessati

, imprigionati ,
mandati in esilio e peggio 7

1 Yedete che il sig. Julius sMntende molto bene di storia e conosce ap-

puntino Tepoca, in cui le dottrine budhistiche ricevettero la forma chepre-

sentano oggigiorno parodiando il Grtetianesimo.

2 Pag. 63. h iiqbai.
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da quclli slessi che avevano interesse a mostrare che nolla civilli

prescnle, polevasi godcre nel reggimenlo della Chiesa inlcra liberty

sen/a indipendenza polilica.

Ma die ricordiamo al sig. Julius la Chiesa fondala da Ciislo ! 11

sig. Julius ha luU'allra idea della medesima. Egli da prima non ri-

conosce la divinila di Gesu Cristo , cui dice non essersi lenulo dai

primi fedeli che come ilpiu elevato dei profeti 1. Tullocio che si

riferisce alia Incarnazione del Verbo , alia vila delP Uomo Dio , ai

suoi miracoli c va diecndo, non sono per lui che mili
,

in cui T im-

maginazione de
1

credrnli trasformo un
1

idea tolta dal Giudaismo 2.

Egli non ammetle il simbolo dogli Aposloli , che erode fin/.ione del

quarto secolo, dannosa airortodossia
;

anzi opina che gli Aposloli

slessi non siano stali mai d'accprdo tra loro in fallo di crrdonza &..

Sicche, secondo il nostro Julius, non basterebbe neppur lornare ai

1 Pag. 32.

2 Leidee spesso vaghe ed astratte del giudaismo, le ardenti e passio-

nate aspirazioni di Gesu si tradussero in simboli in miti
;

i fatli material!

della vita di Gesu, che i primi suoi seguaci curarono appena di niccoglie-

re e di conoscere (it nostro Julius per conseguenza non ammetle i Vangcli

come autentici), furono cercati, studiali con ogni cura e venerazione, esa-

gerali, consecrati. Questa vita, modello di semplicita e di modestia (non

sappiamo dond
1

egli la ricavi, quando non la ticava dagli Evangelii) apri

un campo infinito alle fantasie, alle immaginazioni dei credent! che si

esercitavano a gara a circondarla di catastrofi e prodigi (addio miracoli

oprrati da Cristo per provare la sua divinila) .... L'idea divenne mito,

il mito leggenda, la parola si fece came (ecco il VnnsuM CARO FACTUM EST

di S. Giovanni), la carne idolo (il corpo del Signore nella sacra Encari-

stia). Un falto, o meglio diversi falti od event! divennero il centro re"l

ed ideale del'a nuova dotlrina. Essa cesso di essere il largo, splendido

svolgimento d'un' idea morale o d'un gran pensiero per farsi una novella.

Cesso di essere Pevoluzione intorno ad un vero ideale per concretarsi in

un lavoro maleriale intorno a un'esislenzn, per mu tarsi in adorazione d'un

fatto. Gesso di essere domma per divenire sloria; scordo d'essere Cristia-

nesimo e si fece Cristologia. Pag. 34.

3 Nel quarto secolo si ricorse alia finzi3ne d
1

un simbolo degli Apo-
sloli per delerminare il domma

; s'inventarono i canoni per fissare la di-

sciplma e il cuUo; qi'antunque sia fuor di dubbio (chipolria dubitarnc qvan-
do raftesta il sig.Jttlui) che gli Aposto'i non abbiano mai avuto simboli,

ne mai si.msi accorc'ati sopra i principii dommaiici. Pag. 36.
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tempi apostolic! per trovare la sincerila della fede crisliana. Piu del

Cristianesimo e abile a dare unila IMslamismo t. II Crislianesimo si

sarebbe dovulo reslringere a predicare sollanlo T unita di Dio; ma

per adallarsi ai Genlili copio dalle loro leggende. Figlio del Giu-

daismo il Crislianesimo avrebbe dovuto proclamare la unila di Dio

assoluto
,
elerno

,
invisibile

,
immorlale. Ma aslrazione siffalla mal

favrebbero potuta concepire i Genlili
,

i quali in folia enlravano nel

seno della Chiesa, e mal corrispondeva ai principal! sistemi allora

in voga nelle scuole filosofiche e misliche della Grecia e di Ales-

sandria. Pero sbandi la logica ,
la sacrifico al successo. Quindi pei

Genlili , il Crislo divenne una nuova incarnazione della divinila
t

una divinil^ novella, sebbene piu elevata, piu pura e perfella delle

antiche 2. Per non offendere le pie orecchie, tralasciamo le allre

beslemmie che proferisce in ordine a Crislo, e quelle ancora che

aggiunge conlro la Sanlissima Vergine ,
il cullo de

1

Sanli, la neces-

sita delle buone opere per conseguire la vita elerna, e cosi del re-

sto. Allro die il poter lemporale dei Papi ! Qui si Iralla delf essen-

2a slessa del Cristianesimo e de
1

suoi dommi fondamenlali. A senno

di codesto dollore, il Crislianesimo nella sua purezza non sarebbe

mai esislilo. Sicche noi dovremmo lener per nulla le profezie e i mi-

racoli che a miriadi si opcrarono in confermazion della fede, e la pro-

digiosa propagazione d'una credenza che s'impadronisce del mondo,

con non allre armi che la s>fforenza ed il marlirio de'suoi professo-

ri, non che la visibile mano di Dio che la sostiene incorrolla da di-

ciannove secoli e la fa trionfare in mezzo a mille persecuziorii e con-

trasti. non escluse le besliali diatribe del sig. Julius e de'suoi con-

sorli. Quesli e simili argomenli nulla valgono per lui: piu della voce

di Dio e della sapienza de' Padri e dei Doltori della Chiesa, gli van-

no a sangue i delirii di Strauss, da cui ha miserabllmenle copiate

siffalle beslemmie. Ma il sig. Julius e tanlo istruito delle opere dei

Padri, che con madornale ignoranza atlribuisce a S. Agostino il det-

to di Lutero: credo quia absurdum. Ouesla stupida formola e degna

1 E 1'unita che TOriente tra le convulsioni piii prufonde avea cercato

invano nel domma cristi-ano, ritrovo per un istante neindea di Maoraetlo.

Pag. 38.

2 Pag. 39.
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del suo aulore e di dii scioccamente la pone in bocca ad un DoHo-

re della Chiesa. II fedele non drcc credo quia absurdum; ma credo

quia Deus revelavit; e sa che Iddio Tha rivelato, perche gliclo pro-

pone la Chiesa, deposilaria indefcUibile dclla parola di Dio e colonna

incrollabiie di verita, come insegna FApostolo. Ma chi non ammettc

aae Chiesa, ne Apostolo, e neppure Cdsto figliuol di Dio
,
come fa

il nostro Julius, e nalurale che discreda tulti i dornmi della fede; c a

xxmfutarlo bisognerebbe scrivere non una semplico rivisla, ma un'al-

ir&Stimma contra Gentiles, simigliante aquella diS. Tommaso d'A-

quino. Basti pcrtanto aver dalo queslo piccolo cenno del concclto

che TAulore ha del Cristianesimo
;

acciocche ognuno inienda di

qual razza cristiani sieno colesti impugnalori del poter lemporale

dei Papi ,
e se debba far meraviglia che essi discredendo Cristo nc

vogliano avvilito il VicariO'.

II Julius dopo aver mostr.ato cho a .risolvere la quislione romana

c disadatlo il partilo propoato dall
1

empio libello il Papa; ed il Con-

gresso, non che altri scrilti di simil farina
; propone la segueate so-

luziono. Annientare il Papalo , egli dice,, nan conviene per rispello

o almen tolleranza verso le coscienze caltolidie. Schiacciamo F in-

fame ; ecrasons /' infame , e parola che suona troppo truce nclle

mili orecchie dei chili e temperati riformalori del nostro tempo;
ma almeno conviene spunlare, svelenire la lama del pugnale, di

cui Telsa e in Roma, la punta si slende in tullo il mondo 1. )>

A conseguir cio non ci e altro mezzo, che traslerire in Francia il

Papalo, converlcndo TArcivescovo di Parigi in Pontcfice supremo
e successore di S. Pietro. Cio libererebbe T Italia e sarebbc anche

jdi bene alia Francia. Se nelP Italia
,
debole ancora e direi in isla-

lo di formazionc il Pontellce e una minaccia, c un pericolo, e un

danno reale
;

in Francia, nazione forlemente costiluita, . . . diviene

forse un elemento d' ordine
,
un mezzo all' equilibrio , puo essere

fors'anco una forza morale . Cosi s
1

otlerrebbero anche due ai-

Iri beni : la cessazione del Gallicanismo
,

e la sanzione dei prin-

cipii dell' 89. Col Papa in Francia il Gallicanismo non ha piu ra-

gione di essere
;

fl Papa diviene Gallicano
,
cessa di essere ollra-

1 Pag. 71.
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monlano. Come consacra il Gallkanismo
,

cosi consacrera i prin-

cipii dell' 89 1. Di piu ci apriremmo la via a dominare neirOrien-

le. Le razze laline hanno rinvenuio il loro centre di forza e di atti-

vila in Parigi. . . Procuriamo di fissare il nostro centre di unita reli-

giosa nello stesso suolo, e noi saremo in breve padroni della quistione

orientale, comanderemo nel sanlo Sepolcro
2 . In Parigi il Papa

avrebbe un altro vantaggio : si troverebbe a fianco del grandeOrien-

te delle logge massoniche e potrebbe rappaciarsi COE lui. Ivi ha

pure il suo centre una. delle societa
,
cbe ignorala a lungo e av-

volta di misiero
, oppose la piu ; vigorosa organizzazione alia ge^

rarchia -romana, e ne appresto lo scioglimento e la cadufa
;

il gran-

de Oriente massonico 3. Alia lingua lalina si sostituirebbe lafran-

cese, ed ai giubttei le grand! esposizioni industriali. La lingua fran-

cese e divenuta la lingua mondiale. Essa si sostitui al grave idioma

del Lazio; a quel modo clie le grandi esposizioni, le solennitache si

celebrano a Parigi , tengono il luogo dei solenni Giubilei di Roma

che oramai sono obliati 4. ]\e e da temere di scismi, per la buo-

na ragione che essi gia sono in parle cominciati. I scismi non

sono piu molto pericolosi in Europa ;
omai chi di noi credenti (al

wodo del Julius) non e in qualche parte scismalico? Scismatici

lo siamo un poco tutli 5. Quanto poi ad eseguire un si ardimen-

toso disegno, nulla di piu facile. L'Imperatore prepari Topinione

pubblica cogli scritti
, cogli opuscoli ,

coi giornali ,
coi soliti armeg-

giamenti ,
di cui egli e maestro

;
ritiri le truppe francesi da Roma ;

proclami il vero ed assoluto non intervento; ed inviti il Pontefice o

pauroso o rainacciato a rilirarsi in Parigi, dove gli si consacrera un

quarticre, un quartiere santo (come a dire un gran convento) 6.

Ghe se il Papa ricusa di obbedire all
1

inlimazione, allora rimpera-

|,ore di Francia (e che non pub fare un Jmperatore?) raccolga uii

Sinodo dei Vescovi francesi e latini
;

il sinodo dichiari uno fra i pre-

lali, Capo visibile della Chiesa cattolica che deve risedere a Parigi o

Reims o in altra citta qualsiasi di Francia
;
inviti il clero cattolico a

riconoscerlo, a rendergli omaggio : a consacrarlo, eleggerlo, se vuol-

si, anche persuffragio universale. Or che cosa avverra? Eceolo.

1 Pag. 72. ~ 2 Ivi. - 3 Pag. 75. 4 Pag. 76. ~ 5 Pag. 77. 6 Pag. 77.
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II clcro francesc si affreltera a riconoscerlo per ispirito di nazio-

nalila, per interesse, per obbedienza, perche il clero in ogni ela
t

dai lempi deirimpero greco ai Napoleonidi, fu ossequioso, e do-

cile agli ordini degrimperatori potenli. 11 clero ilaliano, il quale

si trova nella piu Iriste posizione, chiuso, diremmo, Ira I'incudine

e il martcllo, Ira la rivoluzione e il Papa, costretlo a lollare o con-

Iro la propria coscienza e I

1

opinione pubblica, o conlro il vescovo,

che puo da un islanle all
1

allro lorgli la messa
,

i benefizi, si vol-

gera a Parigi ,
Irovera un rifugio presso il nuovo vicario di Cri-

slo (doe a dire I' Anlipapa) , il quale non avra in vista se non il

domma, c la fede fe le teoriche del sig. Julius). Le chiese d'Oricn-

Ic saranno I'.ele di stringersi alf episcopate di Parigi, ove sino dai

lempi piu remoli Irovarono un aj:p jggio valido e sicuro
; le chiese

d' America ci Iroveranno il loro conlo pir le comunicazioni piu facili.

La res'slenza piu lenace si Irovcra ibiso nel clero spagnuolo; ma

queslo clero, figlio di S. Domenico e Saul' Ignazio, fu in ogui tempo

p'.u chiaro per ignoranza, per fanalismo cieco e barbaric, che per

influsso civilizzatore, per moralila, e per dollrine (qui avremmo

aspellalo una soluzione del sig. Julius, ma in faccia alt' ignoranza

e al fanalismo la sua vena invenltia vien meno). In mono di cin-

quanf anni la raaggior parle (Idle Chiese calloliche, se non tulle r

avranno falla sollomissione al vcscovo universale, o palriarca di Pa-

rigi , a quel modo che in pochi anni noi vedemmo i grand! Sovrani

d<'l mondo, volenli o ripugnanli , riconoscere il nuovo Imperalore

dei Frances!, appcllarlo cugino e fralello 1.

Qu< sla parle che e projiriamente lo scopo di lullo il lihro ,
e al

lemjK) stesso conit^ la parle comica del lavoro. Koi iibhiairo volulo

rifcrirla dislesam^nte si per esilararc i lellori , innrriditi dclle pre-

cedenli beslemmie
, e si per illuminaro il pubbliro sopra le mire

,

slol'de si, ma lenebrose ed orribili dei nuovi rigoncralori. II noslro

Julius perallro uon invenla nulla di nuovo : rgli non fa che pro-

purre a Napolcone III cio che fu il sogno di Napolcone 1
;
ma egli

dinioiiliVa o finge di dimenlicare il i imanente drlla sloria. Senza

ot'cuparci a ricordargliela, fa ITmo le seguenli osscrvazioni.

1 Pag. 78.
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I. La Chiesa di Dio non e come una loggia sellaria ai scrvigii defc

slg. Julius, la quale puo cambiar cenlro a volonta del stio capo. Cid*

puo essere opinione del sig. Julius e di allri die come lui non credono>

alia divina istiluzione della Chiesa. Essi son llberi ad averla; ma si

assicurino che una lale opinione non serve ad allro cflello, die ad'

occupare per qualche tempo il vuolo della loro testa. La Chiesa ft*

fondata da Cristo sopra rimmotiile pielra del Principe degli Aposto-

li
;
e avendo Pietro, Principe degli Aposloli, stabilita la sua sede in.

Roma, non allri che il Vescovo di Roma puo essere il suo legillimo;

sticcessore. Egli polra andare esule, ramingo, sperperalo per piii

o meno tempo, come vi andarono non rade voile santlssimi Papi ;

ma sempre la sua sede di dirillo sara Roma ;
e Iddio sapra ricon-

durvelo come e quando gli sara. in grado. Roma pontificate e eler-

na; ne le beslemmie o i cicalecd di lulli i Julius
,
ne i tradimenti o

la violenza di qualsivoglia polenle di queslo mondo polranno mu-

tare qursla divina destinazione.

II. L'essereil segg!o papale immobilmente fermalo in Roma, lun-

gi dal tornare in danno del)' Italia, come beslialmenle prelende il no-

slro Julius e gli allri sciocchi che la pensano con lui
,
e per I'llalia

il'piu gran bene e una gloria somma. In virlu di esso ritalia ha

polulo conservare finora Tessere di nazione, ed e stala il centre da-

cui si e diffusa la vera ci villa, la civilta dell
1

idea e della morale, in

tulto il rcslo del mondo. In virlu di esso Tllalia e massimamenle-

Roma e in cerla guisa maeslra delle nazioni
,
e da lei muove quella

voce il cui eco di venerazione ed obbcdienza risuona in ogni an-

golo della terra. L'aver Ira loro la Sede pontificia e per gl' llaliani si

alto privilegio ,
che gli allri popoli per giusta emulazione non po-

trebbero comporlarlo, se non fosse che docili rd ossequenli al vole--

re di Dio, rispellano il dono che Dio ha volulo fame all
1

Italia'. Se~

ci sono degli Italiani sconoscenti che dispollano un lal dono, pcg^io-

per essi ; vuol dire che uniraimo queslo percalo agli allri HOD

pochi ,
di cui dovranno un giorno rendere conlo a (>islo giudice.

Ma la loro rnalizia non puo delrarre ai migliori pcnsamenli di allri

Italiani, e mollo meno annullare i decreli di Dio.

III. II Ponliticato romano 6 universal^., Episcopus Ecclesiae Ca-

tholicae , cosi si solloscrivono i Papi. Esso spiega la sua
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spirituale sopra T intero gregge di Cristo ,
e il gregge di Cristo si

raccoglie da tulli i popoli del mondo. Levabit signum in nationilms

et congregabil dispersos Israel. Ecco la Ckiesa! Essa e un'insegna

levata in alto per raccogliere iotorno a se e solto il-duce supremo,

che c il Vicario di Cristo, tulli i figliuoli di Dio
, dispersi sulla

faccia della lerra : ct pet unnm ovile et unus Pastor. Stranezza

ridicola e danque quella del
sig.

Julius di voler circoscrivere la

Chiesa catlolica alle sole schiatle laline, e ridurre a loro semplieo

patriarca il Vescovo universale. II Papa e padre, e maestro, o Pa*

store di lull! i credent!. Egli dunque e per esseoza cosmopolita ;
e

in quanlo Papa non puo essere ne ilaliano, ne francese, ne tedesco,

ne spagnuolo ne di allra nazione qualsiasi ,
e mollo mono puo farsl

strumento politico di ambizioni setlarie od imperial!.

IV. 11 credere, come fa il Julius, che a guastare Tuniversalita del

Pontificate romano e cambiarne la Sede, basli raccogliere un conci-

lio di Vescovi latini che sanzioni la volonta di un potenle della ler-

ra, e una vera gaglioffaggine , degna soio del cervello di un setta-

rio. Priraieramonte questa non e materia da Concilio; perche e punto

immutabile di Gerarchia. Secoodamente il Concilio, per esser legitti-

mo, non puo essere convocato da imperatori, ma sibbene dal solo

Papa. In terzo luogo il sig. Julius crede forse che una congrega di

Vescovi catlolici sia lo stesso che una congrega di suoi cagnolti, a cui

slmpone un pensiero e lulli pecorilmente obbediscono ? Sallo Napo-

leone I, il quale voile tentarne lo sperimento. Egli neirapicc di sua

polenza, quando teneva il Pontefice gia captive, ed i Vescovi solto

il peso e il lerrore della persecuzione, raccolse un'assemblea di Pre-

lali cUe credea piu maneggevoli, aiTme di semplicemente menomare

lautorila ponlificia. Nondimeno quesli appena riuniti cominciarono

a parlare si alto delle prerogative del Papa ,
che T Imperalore infu-

rialone si affrello a discioglierli, per non avere lo smacco di vcderli

riustire a un risultamento conlrario al disegno, per cui li avea

convocati. In quarto luogo ,
i Vescovi, segnalamente francesi, stan

dimostrando col fatlo qual sia la tempera della loro fede e del loro

pelto ;
e se sia presumibile in essi alcuna debolezza a fronte di pre-

polenze governative. 11 sig. Julius ignora o finge d' ignorare la sto-

ria contemporanea. In fine
,

se mai costui desidera un Concilio
,

il
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Concilio puo dirsi essere 4i gia stalo
;
e iron solo & Vescoin. latini,

ma di lutti i Vescoti oatlolici delFOrbe cristiano. Legga il sig. Ju-

lius Hnsigne raceolta delle Pastorali de'VescoVi, della quale.sono

gia usciti alia luce i Ire primi \olumi 1
,

e discernera come essi

parlando ai fedeli in qualita di Paslori, hannocon mirabile unanimi-

ta prommziato sentenza inappellabile inlorno alia quislione romana.

ci puo essere autorita di Concilii maggiore di quella che si trova

nel consenso di lulli i Yescovi del mondo, in conformita del loro

Capo Supremo ?

Sicche il sig. Julius puo oggimai persuaders! che lutta la filatessa

di bugie ,
di stravolgimenli slorjci , di paralogismi e di esecrande

bestemmie, di cui intesse il suo libro per giungere a quella sua COB-

clusione, e fiato sprecato ed insozzamento inutile di carta.

Pure tra tanlo lezzo
,
onde ribocca ogni pagina di queslo libro

:,

ci ha unaverita, dall'autore confessata ed esposta con ingenuila

inesplicabiie in gente di simil fatta. Essa e la dichiarazione dello

;spirilo ond
1

e animata la guerra che, sotto ilnome di civilla moderna,

.si fa presenlemente alia Chiesa. II noslro Julius ci fa sapere che bi-

sogna distinguere due Rome: la Roma cattolica e sacerdoiale, e la

Roma payana e politica 2. Che tra queste s' ingaggio la lotta fin dai

principii del Cristianesimo. Che la Roma pagana sopraffatla dalla

Catlolica non si die mai per vinta
;
ma da prima si ritiro nel Senato

.e nei collegii consolari; poscia s
1

incarno nei Conti di Tuscolo
,
di

Tivoli ed altri baroni
;
e quindi riapparve personiticata in Arnaldo

da Brescia, Cola da Rienzo
, Porcari

,
Petrarca (il pov&ra Petmrca

non merita /' oltraygio d" essere arruolato in questa lurba di Mr-

bantij e cento altri e si nomo Risorgimento 3. Costretta ad esulare

1 Si consult! La Sovranita temporale del Romam Pontefici propugnata
nella sua integrita dal suffragio dell' Orbe cattolico regnante Pio IX /'an-

no XIV. Pei tipi della Civilta Cattolica. Vol. I. L' Episcopate Italiano;

Yol. II. L'Episcopato Francese, il Belgico, e TElvetico; Vol. III. L' Episco-

pate Austriaco,, 1'Alemahno
,

e TOlandese. II IV vol. L'Episcopato Spa-

gnuolo e sotto i torchi, e dalle dottissime lucubrasiom di quei sa-

pienli Prelati si vedra quanto sia buffonesca la taccia d
1

ignoranza appo-
sta loro dal sig. Julius con urbanita da settario.

2 Pag. 20. 3 Pag. 21.
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da Roma si diffuse in luita Europa , sparse il suo spirito sull
1

In-

ghillerra, sulla Francia, sulla Svizzera, sul Belgio, sulla Germa-

nia ; le sue idee, ridotle in doltrine politiche, dominarono in breve

nel ISuovo raonilo e in Francia. Rinacquero i Catoni, i Scevola, i

Bruli, destarono a nuova vita i popoli, e furono in breve non piu

individui isolali, ma legioni. Slrelli in armate scrollarono ironi e

allari, e solto allri auspici, ma fieri, terribili del pari, al/.arono Tan-

lico grido dei loro padri semibarbari : a Roma, a Roma 1.

Rislorala cosi di tbrze e ingagliardita, riprese direttamente a com-

baUere contro la Roma callolica. Tanlica Roma, Roma civile e

pagana, avviluppala cnlro il cappuccio del Crate o del gesuita, ri-

sorse dal lelargo morlilero, in cui T aveva sepolla il sacerdozio; ri-

conobbo in quel grido se slessa. Si al/6 dopo venti secoli a nuova e

lerj'ibile lolta: trovo i suoi penali, le sue iradizioni, i suoi veri santi,

i suoi vcri marliri : imparo nuovi misteri, consacro allr, dommi, e

soUo i nomi, oradi Massoni, ora di Giacobini, ora di Carbonari, ora

di Giovane llaiia, ora di moderala c di doltrinaria, talora perseguilata

a raorte, diss.mguuta, si nascose nolle calacombe, lalora temeraria

e fiera s'accampo a fronle aperta, e combatle dal Foro e sul Cam-

piduglio. Ora essa mina solterranea, nel silenzio, il trono usurpato

ollo i piedi del sacerdole ;
ora gli presenta baltaglie aperte in mez-

10 ai rioni di Roma. Le due Rome omai si slanno di i'ronle 2.

L'ipotiposi non polea essere piu compila. Se T avessimo fatla noi,

si sarcbbe detla una calunuia o almeno un
1

esagerazione. Ma f'alta

diil Julius, inleso uei misleri drlla selta, potrebbe mai da alcuno re-

<5arsi in dubbio? Or cavando dal concrete Taslrallo, invece di Roma

<jailolica e di Roma pagana , avrcle il Caltolicismo e il Paganesimo.

E quosla appunlo e la guerra che ora si combalte : il Paganesimo

che vcstito alia moderna vuol ri tarsi dclle anliche sconlille e ricon-

quislare i perdu li possessi. Esso opponc i suoi dommi, i suoi santi, i

*uoi marliri, ai dommi, ai santi, ai marliri del Callolicismo. Ora

cospira nolle lenebre, ed ora si manifesto all'aperto. Ora si cosliluisce

In societa, segreta sotlo divers! nomi, ed ora fuori di societa. segreta

si professa parle moderala e dollrinaria. Intendele? I moderali ed

1 Pag. 23. 2 Ivi.
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i doltrinarii apparlengono alia slessa falange ,
e sono la slessa cosa

sott'allra appellazione. Anch'essi lavorano perche la Roma pagana

venga sostiluila alia Rorna caltolica, e la rigcnerazione setlaria alia

redenzione crisliana.

Ora quale delle due Rome, dimanda, dovra vincere e sopravvi-

vere? (Pag. %4). Egli, dicendo di aver fede mWidea, pronoslica

<ihe vincera la Roma pagana. Noi, rispondendogli che abbiamo fede

nella parola di Crislo^ sosleniamo che vineera la Roma cattulica.

Egli guardando le cose con occhio materiale, conforla il suo prono-

s-tico coi presenti trionfi della rivoluzione e colle present! anguslie

del Pontefice, cui vede da altri del potenti assalito, da allri tradito, da

altri abbandonato. No! mirando le cose con occhio spiriluale, scor-

giamo gia un avveramento della nostra credenza nelle nefande ma-

nifestazioni che di se, ne'suoi stessi felici success!, sta facendo la ri-

voluzione
,
e nei moral! trionfi che sta riporlando la Chiesa. E per

nulla dire della fede che si va risvegliando nei popoli, della separa-

zione che si va eseguendo dei sinceri fedeli dagli ipocrili, deireser-

oizio di tanta virtu nella persecuzione de
1

buoni e massimament'i del

clero, deiraureola di martiri consegulla con ianla forlezza e rellgio-

ne sugli stessi campi di baltaglia ;
ma per reslringerci al solo capo

del poter tcmporale, quando mai, come al presente, la sua in viol ibi-

lita fu proclamata piusolennemenle dalle protesle dei gabinetli d'Eu-

ropa contro 1'usurpatore Piemonte
;
la sua conservazione fu dichiara-

ta piu universalmente volo di lulti i popoli catlolici Hei loro indirizzi

al Pontefice; la sua sanlita e connessionc coi piu ^7

ilali interessi del-

la Chiesa fu definita piu aulorevolmente dal Concorde suffragio di

lutto FEpiscopalo catlolico? Qucsti sono vcri Irionfi nelKordine me-

rale
;

i quali non sarebbero al certo stati, se il Pontefice non si fosse

Irovato nelle presenti slretle.

Ma intanto
,
dira il Julius

,
il Papa almeno neir ordine materiale

e sconfitto, e si trova perfmo in procinto di perdere interamcnte lo

Stalo. Anche qui un po
1

di pazienza, care signore, e vedrete. Voi

da prima credete troppo facilmenle tolale sconfilta
,

cio che e mo-

raentaneo rovcscio. Non furono per voslra stcssa confessione i tempi

piu prosper! pel lemporale della Chiesa quelli di Gregorio VII, d'ln-

nocenzo III e d'Alessandro parimenle III? Nondimeno il primo moil

Serie IV, vol. \IIL 31 /O Novembre 4860
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1

esilio, il secondo dove fuggire in Anagni ,
il lerzo ando ramin-

gando per mezza Europa. Eppurc cssi vinsero. E per venire ad

esempii piu recenti, qual fu il Irionfo di Pio VII ricondotto sul pro-

prio soglio dalle mani di tutla Europa e acclamalo dalle grida giu-

live di UUto TOrbe cristiano? Tuttavia a lale trionfo dovellero pre-

oedere cinque anni di cattivita e di totale spoliazione. La Chiesa

quaggiu e militante
;

e le sue vittoric
,
beuche indubilate

,
non si

comprano altrimenli
,
che a prezzo di patimenli e di sangue. La

Chiesa, vel concediamo, e ora assassinata c tradila. Ma chi dice a

voi die quinci al tempo che piacera a Dio, allo spirito di assassinio

Don sia per sollenlrare quello delle pie Matildi
;
e allo spirito di per-

fidia la valorosa lealta dei Pipini e dei Carlomagni? Non siamo

tnoppo impazienti; ma bensi saldi nella fedo: JIaec est victoria ,

quae vinait mundum, fides vestra. Abbiamo chiara la promcssa di

Gristo: Portae inferi non praevalebunt ; slaremo a vedere cbi avra.

piu forza se V idea sellaria o il Verbo di Dio.

Valgano quesle rivelazioni del Julius a disingannare ,
sc fia pos-

sibile, un
1

altra generazione di balordi, di quelli cioe die riprovano

le enormezze della rivoluzione italiana, ma non vi suppongono altra.

molla piu rea che qaella di un palriottismo esagerato c di un mal-

inleso intorno ai veri intercssi d
1

Italia. Quindl deplorano la perver-

siia dei mezzi che si adoprano ,
la violazione d

1

ogni dirilto a che si

vicne
,

e sopra tutto la sacrilega offesa che si fa alle ragioni spiri-

tuali e lemporaH della Chiesa; ma nondimeno scusano rinlen/ionc,.

cui credono travolla ma non maligna. II Julius vi spiega in lulta la

stia nudita lo scopo nefando del movimcnto
, palesandovelo come-

ultima manifestazione di trama anlichissima, die non pur collega

coi neri iniendimenli delle sette massoniche e dei Giacobini e dei

Carbonari
,
ma risale fino al paganesimo del cui spirilo s

1

informa e

di cui anela il reslauro. Per questo ci dice che i supremi sforzi son

ora rivolli conlro di Roma, e che T idea pagana non si riputera vin-

cilrice iinche non avra ritolta Roma alia domination del Pontefice.

Le due Rome omai si slanno di fronte. Sicche per confession di

cosloro
,
Roma soggctta ai Papi e il propugnacolo della Civilta cri-

^tiana e dalla sua conscrvazione o dalla sua cadula dipende la vit-

loria dell' idea callolica o dell' idea pagana.

tor ;n
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Roma 40 Novembre 4SGO.

I.

COSE ITALIANS.

:STATI PONTIFICII. 1.. Rettificazione d'una parola 2. Calunnie ufficiali 3.

Documento di slealta manifesta. 4. Una lezione d'oiiesta data dal Go-
verno russo alCoute di Cavour: nota del Principe Gorciakoff 5. Nota
del barone Schleinilz intorno alle usurpazioni degli Stall italiani -
6. La commedia del plebiscite nelle provinceusurpate.

1. Nella rilevante dichiarazione * di S.E. il Generate De La Moriciere

sopra le positive assicurazioni a lui trasmesse, cherimpefatoreNapolep-
ne III si opporrebbe alia inicjua invasione pieraonlese negli Stati Pontiti-

cii, citavansi due.dispacci di S. E. il Proministro delle Armi. Nel primo
di essi corse una inesattezza di parola, la quale non cangia menomamente
la sustanza delle cose; di cui per altro voile richiamarsi il-eig. Duca di

Oramont, come vedesi dalla nota seguente del Giornale di Roma del 31

Ottobre. II sig. Ambasciatore di Francia ha manifestato il desiderio che

venisse rettiticata una espressione usatasi nel dispaccio telegrafico ripor-
tato al n. 244 di questo giornale del 24 ottobre corrente, con dirsi che

I'lmperatore de'Francesi avea scritto al Re di Piemonte per dichiarargli,
che se esso attaccasse gli Stati del Papa, egli vi si sarebbe opposto col-

la forza. Ci diatnp percio la cura di notare che .il dispaccio comunicato
dal sig. Ambasciatore fu precisamente in questi termini, cioe che se le

truppe piemontesi entrasserp nel territorio Pontificio, 1'Imperatore sa-

rebbe obbligato ad opporvisi, e che 1'ordine era stato dato di auqientare
la guarnigione di Roma. Queste espressioni fecero nascere quasi in tutti

il pensiero di una piu reale importanza ed hanno certamente contribuito

a far incorrere nell' inesattezza che si rileva nel sopraccitato dispaccio
del 10 Settembre. Per servire pero maggiormente alia verita aggiungia-
mo, che tre o quattro giorni dppo si ebbe altra comunicazione, nella qua-
le si diceva che I'lmperatore si sarebbe opposto en antagoniste .

4 Vol. VIII, pag. 355.
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Ognuno \edc chc il diehiararsi obbligato adopporsi airinvasione d'un

escrcito non w:6 avere altro significato ragioncvolc, che quello di con-

trapporgli, all'iiono, le baionelte ed i cannoni; giacchc per altra parte

s'era veduto che r invasore non tcne\a conto delie parole, del
cpnsigli

e

degli ammonimenti. Questo si fa vieppiu chiaro dalla protestazione so-

vraggiunta che 1'opposizione farebbesi en
anfagoniste;

il che, tratlandosi

di contrastare, non ad atti diplomatic! od a liiigi Ibrcnsi, ma ad aggrcssio-

ne violenta ed armata, non puo lealmente inleudcrsi altrimcutida cio che

si esprime in italiano per le parole con la forza. Del resto, checche sia

di cio, rimane sempre fcrma la verita di quanto e asserilo nel secondo

dei mentovali dispacci; che e appunto il
piii riciso, autorevole cd espli-

cito, poiche yi
si dice: il Governo dell'Imperatore non toilcrerd la colpc-

wle aggressions del Governo sardo; e si nianda ad tin rappresentante uf-

ficiale della Francia che dichiari all' invasore, qualmcntc
_
Napoleone III

sara forzato adopporvisi. Oltre di che non vuolsi dimenticare, che con-

tiiiua tuttora I'eloquentissimo silenzio di S. E. 1'amhasciadore di Francia

pn-sso la Santa Scde, rispetto alle gravi aftermazioni contenute nella no-

ta del Giornale di Roma da noi riferita pure a pag. 232. Dopo di che, se

altri sara un poco impacciato a mettere d'accordo coi fatti ledichiarazio-

ni diplomatiche, la
colpa

non sara certamente del Governo pontiiicio. La
storia a tempo suo fara palese tutta la verita

|.

2. Discorrcndodclla generosita con cui la rivoluzione, trionfanle nclle

Marche e nell' Urabria, comincio subito ad altuare le sue dottrine intorno

aj rispetto dovuto alia liberta pers( nale ed alle proprieta di tulti i

dini
,
dichiarati tutti uguali innanzi alia legge, abbiamo affermato che:

t quanto a con\enti di religiosi di varii Ordini. . . . parecchi furono ab-

bandonati al saccheggio della plebaglia, scampandone a stento la vita" da-

gli slrapazzi i po^eri religiosi che li possedevano . (v. nel prcs. vol.

pag. 252). II fatto e verissinio, e noi ne abbiamo avuta 1' attcslazione

\ II Ccnstitutiovvel del 28 Otlobrc coi]fc-s?a, con rinica impdonza, rhe o^imai nian

5li

ajujiiistii piii ft-Je, e che allc ilicliiarazioni ingenue tlcl Gianrjuillot, alle apo!o(jie solonni

el Iloniface , allc prnmrsse di allro <[iialsiasi cotale portavr.cc si rispondc ojiiorn : on nt
tons rroit plus, cm ne rovs croit plus, on ne tou$ croit plus. Verissiaio. Siaiuo piena-
mente d'accordo >n lui. Soilanto ci rcsta a sapcrc sc fgli crcda a so slrsso: nia c prkal>ile
chc no. (.16 pinto \. E vcranionle da amniirarc la loiiganimita, c la pazienza del (|ovcriio-

frwnciiP, il qualc segue a lullcrare che un diario si dilfamato, c tonuio univciSiifmentc ia
conlo A\ l>up,iurdo p r artc e prr nalura, si a(!('(;i;i conic buiulitore ui(iciso dcllu piu arcana

potitira iui|)riulf, e parli c s< r.h r,/ii con un tuno autorcvole quale appona potnblic ad<pe-
rarsi da chi ricovcsse I' iniLcrhiTata nrnprio dal Gabincdo inip rialc. 2. E pure ilu stupire
cb' note diploiiiiit'n In* d' indole jjravissuna nou isdc{]iiino di coniparire |)er la piima \olta pro-
prio nello sen dilatd Contlitulionnel, coll' ignoniinia d' una contiodrnia del

(jianyuillot, co-
me a\cnne pel n. del 2 c 5 Novonibro. 5." Ma non e punlo <la slupirc die in tali circo-
slanze il Grangtiillol srriva da par suo, srhizzando le lonlure delle sue conluniclie (in sopra
la niacslJi del Soiimio

Ppfltefice,
cb' egli rappresenla come apgirato da una tvlerif, c governalo

da Minislri cui appone taceia di [alxarii. )n tio ryli la il suo HiCsticrc. -i. E poi al ditto

inesplicabile la sciorcbcxza con cui mono runiore delta giunta d'una parola, cbo, in verita, e
la

|

H Hit csprcssione di quanto do\.asi rrcdere per virtu del dispaccio in cui inanca. 5. IM
u nou menu ridicola die iinptirtuna I' indegnazionc moslrota pen-lie si fosse puhllicato I'alfro

dispaccio. Se csso nieUc in chiaro la buona fedc di chi lo sciisse, pen-he irritarvi su si pub-
blica? S poi esso ha il valurc altriLuitdjjIi dal Ministro dclle Arnii in

Hcnijij perche negure
che con csso si logliesse l

;

iinpegno d'usarc la forza '( () ncn fu dunque romuniciito al <jov<-r-

K
I'ontificio appuuto pt-rchc se ne scrvissc ? non fu esso confessato dal Console d'Anconaf

on fu anebe
parlt-cipato al Cialdini che se nc rise? E voi che non dcste segno di vila quan-

do un Cialdini, ad onta della opposizione della Francia, passo ollre a fare quello else mo-
stravosi di vietargli con questo dispaccio, voi ora gridate alia viuluztone del dirilto t'elle. geoti
perche si fa sapere al inondo cio chc avevale promesso ?
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particolarcggiata da chi ne fu yittima ,
e appunto da religiosi di varii Or-

dini. Tutlavta per riguardi facili ad intendere ci astenemmodairindicare

i luoghi in cui avvenne. La lealta ben nota dei rigeneratori d' Italia noa

si tenne paga a tanto, e si affretto di fornircene, ma condizionata a mo-
do loro, una proya lampante; ed ccco per quale forma. Chi no! sapesse,
sta

%

npasi a Perugia unaGazzetta V/ficiale (ossia un foglieUuccio che puo
gareggiare colla Gazzetta del Popolo di Torino) tutla a servigio del Re-

gio Commissariato Generate per le provincie dell
1

Umbria. Ora codesto

araldo di nuova livrea sotto il di 24 Ottobre bandi solennemente, a graa
caratteri, come cpsa

d'alta
iiyiportanza, guanto segue. Un documento

in risposta alia Civiltd Cattolica. La Civiltd Cattolica narra che il Go-

verno ha tollerato anzi procurato il saccheggio dei Cqnventi dell' Umbria.

Alle pietose calunnie del giornale ufficiale della Reazione rispondiamo col

seguenle documento: Dichiaro io sottoscritto di mia spor.tanca volonta

ed in ossequio del vero, che essendo nel giorno quattordici dello scorso

mese di Settembre stato derubato questo Convento di Santa Maria

Nuoya ;
sebbene non si dasse ne da me ne dagli altri religiosi alcuna de-

nuncia su detti furti alia centrale Delegazione di sicurezza pubblica;
tultavia la

pplizia
stessa si die tutta la premura pel rinvenimento degli

oggetti stessi, e per I'arresto dei malfattori, e in fatti si reco da me.du&.

yoke il facente funzione di Ispettore di Polizia per prendere nota degli

oggetti involati, perche si accedesse da gualcunq di noi presso questo
Tribunale Criminate per la ricognizione di molti di essi oggetli che era-

no stati
ricuperali.

Posteriormente si e fatta veramente fa legate rk'Ogni-
zione di vari oggetti ch'eranq di spcttanza di questo Cnnvento, i

quali
ci

yerrano consegnati dairAutorita giudiziaria, quando sara ultimato il re'la-

tivo processo pel quale molti individui si trovano in carcere sotto inqui-
sizione. In tede ecc. S. Maria Nuova 22 Ottobre 1860. Fr. Gio. Bat*

tista Conio Priore dei Servi. Egregiamente ! Ora edifiehSamoci cpa
qualche riflessione. l.Chi avea detto che tali falti fossero accaduti a

Perugia? Noi certamente no. Perche duuque saltate fuori a sc:i< aryene, o

Signori del Commissariato? Chi si scusa si accusa
; o, come dices! in la-

tino, exscusatio non petita, accusatio manifesto,. 2. C()nfroiitanclo le p rate

della Gazzetta con le adoperate da noi, si vede chiaro che Tonorevole

organo del Commissariato va ormeggiandp a meraviglia quell' altro o ga-
no uiticiale a cui, per 1'eccellenza nel mesliere, fu dalo nome di Menli ore

Toscano. Difattonpi dicemmo che certi conventi furono abban:!onati ecc.

Egli invece ci fa dire che il Governo ha tollerato ANZI PROCURATO il sac*

cheggio dei Conventi dell' Umbria. Questo in buon volgare si chiama, noa

pure menzogna, ma calunnia. 3.Perdimostrarci mentitori ecalunniaiori
non e buono spediente il mentireeil calunniarepria e mezzo troppo.sciocco
il pubblicare un documento, che prpva come in verita cjaalche convento
dell' Umbria fu saccheggiato. 4/Difatto il Rev. Fr. Conio snontaneamen-
te dichiara, in ossequio del vero, che fu derubato il suo Convento; che

gli oggelti rubati forono molti; che percio molti sono i carcerati e gl'in-

quisiti ;
e che molto si diede da fare !a polizia per ricuperare le cose in-

volate. Cio posto e egli chiaro si o no che i molti ladri furono lasciati fare,
e che qualche convento fu abbandonato ecc.? 5. Ma quand'anche tutto

cio fosse nulla , avevamo noi parlato di Perugia? Se ivi tutlo fosse pro-
ceduto con ordine perfettissimq, se ne potrebbe forse ragionevolraente
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inferire, essere falso chc parecchi
conventi furpno

abbandonati al saccheg-

gio? Or veggasi qual feife si meritino codesti vantatori d'ordine e di ci-

villa. Dopo cio riesce ridicolo in sommo grado il tuono di spartaim ma-

.gnaiiimita,
con cui 1'organodel Commissariato venne fuori il giorno ap-

presso, anntinziando come il suo padrone avesse risposto ai reverendi

calunniatori col permeUere la distribuzione della Ctiilla Cattolica. Bene :

.sia cosi. Noi mettiamo alia prova cotanta magnanimita, aspettando di -ve-

rier distribuilo anchc questo quadeTno.
3. Aspettiamo pure con qualchc cnriosita di vedere se al Governo sar-

do bastera 1' audacia di replicarc nulla ad una nota ufiiciale del Giornale

di Roma del 26 Ottobre, cbe dice cosi. Piii volte si e avuto occasione

rii notare suipubblici fogli che il Governo
piempntese, per mezzo del

suoi organi ofticiosi, respingeva ogni risponsabilila sui fatti cbe andava-

no di mano in njano opcrandosi da alcunc baudc arniate nel
territoriq

pontificio. A dimostrarc in qual buona fede parlieo ed il Governo ed i

suoi giornali, hastera leggere i qui appresso documcnti, inviati al Sindaco

di Tivoli, nella suppostzione
che il colonnello Masi vi giungesse per in-

yadere anche qiiel territorio . E qui si recano tre documenti. II 1.* e

im dispaccio al Sindaco di Tivoli perche consegni al Masi gli altri due.

II 2. e un mandato di pagamento al Masi, come Colonnello in aspettati-

Ta, pei raesi di Luglip eel Agosto. .11 3.' e la qiiietanzd del Masi stcsso

per L. 663,25. Quindi cosi prosegue il Giornale di Roma. Rall'rontaji-

dosi ora la data del Decrelo reale riportalo nel corpo del Mandato di pa-
camcnlo

,
eon 1'ingresso del Masi e della sua banda nel territorio

ponti-
ficio, ogmino potra di per se giudicace, per conto di chi queste nande
abbiano operato e commesso gli atti di piraleria, de' quali a suo tempo
parlera la storia . Codesto Decreto reale e quello per cui il Masi addi 8

Settembre venne richiamalo in servizio effeltivo. Lc sue bande entraro-

no negli Stati della Chiesa la mattina appuuto di quello slesso giorrw.
lla dove poi il Governo sardo non

rispondesse
nulla

,
come e probabi-

le, per iseuotere da se la taccia di
cosi.obbrpbriosa slcalta, basterebbe

a chiarirne'la cagione cio che leggcsi nel Diritto n. 285, a proposito di

fatti della stessa natura. Nel Manifesto reale il Governo dichiara fortc-

niente che non poteva ne doveva impedire la spedizione di Garibaldi
;

or bene , sonp poche settimane si vantava invece d'aver fatto tutto il

possibile per impedirla. 11 Governo ha disapproval la spedizione del

generate Graribaldi
,
disse il conte di Cavour in pieno Portamento

,
ed

ha cercato di prevenirla con tutti quei mezzi che la prudenza e le le
;c:gi

gli consentivano. La spedizione ebbe luogo non ostante la yigilanza
delle aulorita.... Appcna conosciutasi la partenza dei volontari, la flot-
ta reale ebbe ordine a" inseguire i due vapori e d' impedirne lo sbarco.

Ma la marineria reale non lo pole fare
, nella guisa stcssa chc non lo

pole fare quella di Napoli. INoi sappiamo bene cbe i Govern! sono

cpstrelti piii volte a simulare il proprio pensiero per diplomatichc conve-

oienze; ma se cio e necessario , nessuno ci contrastera che ancora
j)iii

c

necessario saper simulare
;
ma sc oggi liugete un dato linguaggio, e

dp-
mani poi vi scoprite da voi stessi usando parole aflatto contrarin

,
e evi-

dente che potrete cssere tacciati di leggerezza, di contraddizione, ed
anche di poca fede. Badi il Ministero a cio; c vegga di non cadere in

incoei^enze e coutraddizioni che nocciono alia sua fama ed alia causa
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nazionale . Cosi il liberalissimo diario torinese. In verita questo politi-
co ammonimento del Diritto e degno d'uomini come quelli a cui lo in-

dirizza, non meno che di chi lo da
;
e in breve si riduce a dire : mentite

pure ,
se torna a conto

,
ma badate di non lasciarvi eogliere cplla bugia

in raano. Tutlavia y'ha di quelli cui non importa esser chiariti bugiardi

per la gola , purche riescano all' intento. E per questi cotali il Diritto

spende il tiato inulilmente a consigliarli di non dinamarsi con 1' ipocrisia
e con la menzogna. Non ne. sentono 1'obbrpbrio

!

4. Fu detto da qualche giornale ufficioso piemontese che le rirao-

stranze del Gabinetto di Pietroburgo al Governo di Torino
,
intorno alia

politica da pirata che ivi si professa e si ya eflfettuando, senza ratten-to e

senza vergogna ,
erano pure fprmalita diplomatiche, da doversi certa-

mente guardare con un certo rispetto ,
ma da non potersi per nulla con-

siderare come ostacoli al felice compimento della divisata impresa. Ap-
punto , sottosopra , come si parlo intornp al richiamo del sig. di Taylle-
rand da Torino. II iatto gia li ha smentiti. Difatto la legazione francese

risiede a Torino, col solo cambiamento d'una persona e d' un titolo; e cer-

to e che le relazioni amichevoli dei due campion! dell' Italia del 59 sona

piu intime che mai. Vittorio Emmanuele sente benissimo d'essere sem-

pre 1'alleato di Napoleone III
,
che alia sua volta ,

ha ottimi argomenti
per istar certo d'avere nel nupvo Re d' Italia

,
sua creatura

, piu che un

alleatp,
un amico ossequcntissimo. Per coritro, in quanto alia Russia, la

legazipne abbandono iriteramente Torino
,
e per mostrare come al tutto

non si yolesse a Pietroburgo apparire comechessfa complice dei eon-

summati latrocinii
,
ccco in quali termini rispose il Principe Gprciakoff,

con uua noia al Principe Gagarin, al famoso Memorandum in cui il Cavour

studiayasi di palliare !e imprese enormezze.

Pietroburgo, 28 Sellembre (lOOttobre). Mio Principe. Dacche i

preliminari di VillatVanca posero termine alia guerra in Italia, fu compita
nella penisola una serie d'atti contrarii al diritto ,

i quali crearono cola

quelia situazione anormale di cui noi vediamo ora svolgersi le ullime

conseguenze. II Governo imperiale fin da principio che le cose prende-
devano quelia piega ,

credette
sup

dovere di richiaraare 1'attenzione del

Governo sardo sulla responsabilita che essp
assumerebbesi se lasciavasi

traseinare a passi pericolosi. Noi gli abbiamo
riyolte

le nostre araiche-

yoli rtmostranze al tempo ,
in cui la rivoluzione di Sicilia comincio a ri-

cevere dal Piemonte queH'aiuto morale e materiale , per cui soltanta

quei moti potevano prendere le proporzioni a cui giunsero. A nostro

avviso ,
la questione eccedeva la sfera delle complicazioni locali. Essa

toccava direttamente ai principii.ammessi come re^ola dei
rapport!

in-

ternazionali e mirava a
scuptere la base su cui poggia 1'autprita

dei Go-
verni costituiti. Noi accogliemmo con prot'ondo rammarico i motivi alle-

gati dal conte Cavour, che non gli permettevano di opporsi piu effica-

cemente a quelle mene
,
e prendemmo atto della dichiarazione con cui

egli le riprovava. Con questa sua atlitudine il Governo imperiale e con-

vinto di aver dato alia Corte di Torino un pegno sincero del sup deside-

rio di mantenere buoni rapporti colla delta Corte, rna crede eziandio di

aver sufficientemente fatto intendere le risoluzioni, che S. M. 1'Impera-
tore sarebbe costretto a prendere, il giorno in cui il Governo sardo si la-

sciasse influenzare da quegl'impulsi che il sentimento dei doveri interna-

zionali lo aveva sino allora indotto a ripudiare.
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<( Mi duole il dire che ^ucsle risoluzioni non polrebbero piu a hmgo
essere difleritc. II Governo sardo dicde ordine allc sue truppe, senza di-

chiarazione di guerra , scnza una provocazione , di passare le frontiere

degli Stali Komani
; palteggiq apertamenle colla rivoluzionc impianta-

tasi a Napoli ;
no sanziono gli atti colla prcscnza di truppe piemontesi ,

e con quella di alii funzionari sardi che lurono posti alia testa delle for

ze insorgcnti senza cessare dal seryizio
del Re V. E. Finalmente esso

ha teste coronato quesla serie di violazioni del dirillo, annunziando in

faccia all'Europa la sua inlenzione di accellarc 1'annessione al reanie di

Picmonte dci tcrritorii appartenenti a sovrani che sono ancora nei loro

Slati, e che difendono la loro autorila contro i violent! assalti della rivo-

luzione. Per questi atti il Governo sardo fa si che noi non possiamo ul-

teriormenle considerarlo estraneo ai moli che hanno sconvolla la peniso-
la. Esso ne assume Uitta la responsabilita c si pone in conlraddizione

flagrante col diritto inlernazionale. La necessiia che esso allega di com-
iatterc I'anarchia non lo giustiHcherehbe, giacche esso non fa che mar-

ciare colla riyoluzione per raccoglierne Teredita
,
non per arrestarne il

progresso c ripararne le iniquita. Pretest! siffatti non sonp ammet-sihili.

Questa non e una quistione di interessi meramente italiani
,
ma d'un in-

teresse generale comune a tutti i Governi. E una questione di quelie eter-

fie leggi senza cui non potrebhe sussistere ordine sociale, ne pace, ne si-

curezza in Europa.
S. M. I'lmpcratore giudica impossibile

che la sua legazione debba

piu a lungo risiedere la dove le ptio accadere di esserc testimone d'atti

che la sua roscienza e le sue convinzioni riprovano. S. M. imperiale 6

costretta^a por termine alle funzioni che voi adempite alia corle di Sar-

degna. E pcrcio volere del nostro augusto padrone, che voi appena let-

te (jiieste istruzioni, domandiatc i vostri passaporti, e lasciate sull'istan-

te Torino con ttitlo il pcrsonale della Icgazione. Informerete il conte Ca-

vour dei motivi di questa suprema decisione egli darete lettura del pre-
senle dispaccio, lasciandogliene copia. Ricevete, mio Principe, ecc.

GORCIAKOFF .

5. E probabile che questa lezioncina di onesta politica e di dirilto in-

ternazionale sia stata inlesa e capita dal signor di Cavour. In soslanza

gli argomenti di essa sono i medesimi che gli esposti dal Constitutionnel

neirarticolo gia da noi riferito (png. 383) ;
ma cio che dovea fame sen-

tire la forza al Gabinetto di Torino si era la certezza, che quesla non era

pura srena di commedia rccitata da nn amico, la cnimano si licnc stretta

sotlo il tavolo
, come disse la Gazzetta del popolo, neli'atto slesso che

a ciglia inarcate c con voce tnonantc egli vi la la predica da uomo cor-
rucciato. Tuttavia, sotlo qualche rispclto,

c ancne piu rilevanle una
Dota, intorno allo stesso obbietto, indinzzala dal barone di Schleinitz, mi-
nistro degli ad'ari esterni di Prussia, al rapprcseutante prussiano presso
i\ Governo sardo. Egli e da avverlire, innanzi tratto, che codesto di-

spiccio fu scritto da Coblenza, sotto il di 13
Otlpbre, cioe dopo il collo-

quio ivi tcnulo dalla Regina d' Inghilterra col Principe Reggentc di Prus-

sia, e
dopq

le conferenze che i\i chhero
Itiogp

tra lord Russell ed il ba-
rone Schleinitz. Ond'e agevole inferire che !e idee svolte nella nota prus-
siana per lo meno non sono contrarie a quelie del Governo inglese in-

torno alia politica seguita dal signor di Cavour. Or ecco il dispaccio di
che si tratta.
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A. S. E. il signor Conte Brassier de Saint-Simon a Torino. Coblen-

za 13 Ottobre. Signor Conte. Sembra che il Governo di S. M. il Re di

Sardegna col farci avere, per mezzo del suo ministro a Berlino, comuni-

cazione del memorandum del 12 Settembre, abbia yolutp impegnarci a
renderlo consapevole della impressipne che gli ultimi suoi atti ed i prin-

cipii, seeondo i quali cerca di giustificarli , "produssero nel gabinetto di

S. A. R. il Principe regge;ite. Se oggi soltaato rispondiamo alia comu-
nicazione suddetta, V. E. avra in antecedenza saputo apprezzare i mo-
tivi di un tale ritardo. linperocche, da un lato ella sa quanto noi deside-

riamo di mantenere amichevoli rapport! col gabinetto di Torino
;
e dall'al-

tro troppo sonq a lei note le regole fondamentali della nostra politica,

perche non abbia dovuto presentire la profonda divergenza di principii
che una spiegazione qualsiasi avrebbe necessariamente contestato tra noi

ed il Governo del Re Vittorio E.-nanuele. A fronte pero della rapidita coa
cui si succedono gli avvenimenti, ci sarebbe impossible il prolungare
un silenzio che polrebbe dar luogo a spiaceyoli malintelligenze e dare

una falsa idea dei yeri
nostrl senlimenti. Egli e adunque per prevenire

erronee apprezziazioni che, d'ordine di S. A-R. il Principe Reggente, io

vi esporro senza riserva il modo con cui noi consideriamo gli ultimi atti

del Governo sardo ed i principii syolti
nel precitato suo memorandum.

Tutti gli argomenti contenuti in esso documento hanno in raira il

principio
del dritto assoluto delle nazionalita. Noi per certo siamp bea

lungi da voler contrastare 1'alto yalore della idea nazionale,; essa e il mo-
yente essenziale ed altamente riconosciuto della propria nostra politica,
che in Alernagna avra sempre per iscopo lo sviluppo ela riunione in una

organizzazione piu efficace e piu potente delle forze nazionali. Ma il Go-
verno

prussiano,
tuttoche attribuisca al principio delle nazionalita la mag-

giore importanza, non saprebbe pero trarre dal medesimo la giustilica-

zione di una politica la quaie discpnosce
il nspetto dovuto al principio

di diritto. Al
contrarip

anzi
, lungi dal considerare quest! due principii

come incompati!>ili, ritiene che soltanto nella via legale delle riforme e

rispettando i diritli esistenti, sia p^raiesso ad un Governo regolare di ef-

fettuare i voti legittimi delle nazioni. Secondo il memorandum sardo, tutto

dovrebbe cedere alle esigenze delle aspirazioni nazionali ed ogni qual-
volta la pubblica opinionesi fosse pronunciata in favore della rnedesima,
altro non rimarrebbe alle

autprila
esistenti se non 1'abdicare il loro po-

tere innanzi ad una tale manifestazione. Ora, una massima che e cosi

diametralmente opposta alle regole piu elementari del dritto delle genti
non pptrebbe essere tradotta in alto senza i piu grandi pericoli pel riposo
d' Italia e per requilibrip politico e la pace d'Europa: sostenendola si

abbandona la via delle riforme per gettarsi in quella delle rivolu'zioni.

Cio non pertanto egli e appoggiaudosi al dritto assoluto della nazionalita

italiana e senza poter allegare alcun'altra ragione, che il Governo di

S. M. il Re di Sardegna chiese alia Santa Sede il rinvio delle sue truppe
non italiane e che, senza pur aspetlare il rifuito di questa, invase gli Slati

Pontificii, di cui occupa presenlemente la maggior parte. Sotto questo
stesso pretesto le insurrezioni

, che scoppiarono in
seguitp

di tale inva-

sione, furono sostenute, e rescrcito che il Sovrano Ponteiice aveva for-

mato per mantenere Tordine pubhlico, fu aggredito e disperso. E lungi
dall' arrestarsi in questa via nella quale in disprezzo del diritto interna-
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zionale si e posto, il Governo sardo ha dato ordine alia sua armata di

oltrepassare in diversi punti le frontiere del regno di Napoli, collo scopo

dichiarato di portarsi al soccorso della insurrezione e di occupare mili-

1a~mente il paese. Contemporaneamcnte le camere piemontesi sono invi-

tate a disculere im progetto di legge tendente ad cuettuarc nuove annes-

ioni in virtu del suffragio universale e ad invitare cosi le popolazioni
italiane a prommciare formalmente il decadimento dei loro Soyrani. Per

lal modo il Governo sardo, inentre invoca il principio del non intervento

in favore dell' Italia, non arretra innanzi alle piu flagrant! int'razioni dello

stesso principio,
nei suoi rapporti cogli altri Stall itaiiani.

Chiamali a pronunciarci sopra tali atti e tali principii ,
noi non pos-

siamo che deplorarli profondamente e sinccramente ,
e crediamo adera-

piere ad un rigoroso dovere esprimendo nel modo piu formate ed espli-

cilo la nostra disapprovazione tanto dei
principii , quanto della applica-

zione che si e credulo poterne fare. Invitaudovi, signer Conte a dar let-

tura del presente dispaccio al Conte di Cavour ed a lasciargliene copia,

colgo questa occasionc per reiterarvi le prolesle ecc. ecc. Schleinilz .

6. Dei rimescolamcnti con cui gli usurpatori delle Marche e dell
1

Um-
bria, pe'loro Commissarii cd Intendenti, mettono sossppra gli antichi e

legittimi ordini, e si affrettano d' istituirvi i nuovi da essi recati sulla pun-
ta^delle baionette, sarebbe lungo il catalogo c fastidiosa cura il dime pure
il titolo e 1'oggetto. Basti accennare che i valenti uomini rifanno simme-

tricanienle, ma inolto piu in fretta, i'cdilicio sorto 1'anno scorso nellc

Roniagnee nelleLegazioni. Quanto debbano esserne vantaggiati i popoli
si vedra poi. Intanto questi furono chiamati pei giorni 4 e 5 Novembre a

ripetcre la famosa scena di plebiscite a suffragio universale, per yotare
1' annessione al nuovo Regno d' Italia. II metodo sicuro ed infallibile per
ottenere in somiglianti casi un riuscimento felicissimo (per esempio
1' unanimita assoluta o temperata, per un resto di pudore, da qualche mi-

croscopica opposizione) e gia comprovato daH'esperienza. L'invenzione,
fatta nel 1852, pruovo poi

ottimawente per fe annessioni della Toscana,
dei Ducati, delle Legazioni, e teste ancora del Reame delle Due Sicilie.

Poniamo pegno che, ove si volesse davvcro, si farebbe votare, con eguale
accordo, anche I'annessionc del Marocco. Cio posto conoscevasi tin dal

20 Ottobre il ristiltato della commedia che dovea recitarsi nei giorni 4 e

5 Novembre. Resta a vedere se chi editica, non sopra 1' arena soltanto, ma
sopra la pcrfidia c Timpostura, giungera a pianlarc ben saldo 1'edificio.

REGNO DELLE DDE SICILIR. 1. Memorandum del Governo di S. M. il Re
Francesco 11 2. Garibaldi e Vitlorio Emmanuele -- 3. Prime fatto

d'arme coi Cialdiniaui al Macerqne 4. La reaziorie e le fucila/ioni

eseguite dal Cialdini 5. I Garibaldini ributtati da Caiazzo; quali sia-

no codesli campioni d'Halia 6. Note diplomatiche e protestazioni
emanate da Gaeta 7. 11

plebiscite per Tannessione 8. Altri falti

d'arme tra il VoHurno e il Garigliano 9. Tratli cavallereschi del
Cialdini 10. Disastro dei Regii al Garigliano.

1. L'usurpazione violenta degli Stati della Chiesa slava sul compiersi
col bombardamento di Ancona, quando il Re di Napoli, ben prcveggen-
do che la rivoluzione non si fermcrebbe al Tronto, fece indirizzare da

Gacta, solto il 25 Settembrc, a tutti i suoi rappresentanti presso le corti
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straniere il seguente Memorandum
,
che e come un grido supremo della

giustizia disconosciuta, derelitia e tradita. S. M. il tie del Regao delle

Due Siciiie, nell' alto in cui si allontanava dalla capitale per audare a

combaltere sulla linea del Volturno gli avventurieri che avevano eccitata

la rivcluzione, di cui erano sEali essi stessi i promotori ed avevano inva-

so il suo terrilorio, s'affretio a iiidirizzarst a tutte le potenze dell' Euro-

pa, per formalmente proteslare coniro gli atti deH'avveuturiere Garibal-

di e contro la scandalosa ed inqualilicablle invasione , la quale , minac-
ciando il Regno di prossima raiaa, distruggeva altresi tutli i prineipii di

diritto pubblico sui quali sono foodate "la sicurezza e I'indipendenza delle

nazioni. Dal punto in che la rivoluzione, organizzata regolarmente in tulta

1'Europa, trovava un capo e un' armata; che una vieina potenza le per-
inetteva inalberasse il sua vessillo, i sw>i porli le fornissero -armi una
marina e soldati; il Re potea sperar-e che, essendo solo a combaltere coa-

tro tutte le forze della rivoluziorie europea, 1'Europa accorrerebbe in suo
aiuto

, per impedire ahneuo ehe il territorio del Piemonte ser\kse di

quartier general-e e d'asilo a queste inesplicabili intraprese. Ma gli Stati

dell' Europa non hanno creduto essere eziandio
lorp dovere ed interesse

1'opporsi a questo minaccioso procediuieuto della, rivoluzione, e il Regno
delle Due Siciiie, lasciato aite sole sue forze, minato dal tradimento nel*

1'interno, dagli attaccbi al di fuori
,

indebolito da una situazione in cui

la Sardegna ayea tutti i \antaggi della guerra seriza subirne gl'iitcouYe-
nienti e i perigli, e nel pericolo di soccombere. |,, t .

c* Ma nel cadere, Ya ad aprirsi un' era novella per 1' Europa ; gli anti-

chi Uattati sono distrutli
;
e coasacrato un nuovo diritto pubblico ;

il

mondo conosce, mediaiite il oostro esempio, essere coucesso agli avven-
turieri della rivoluzione, noo solamente di venire a combattere armata
inano i troni meglio stabiliii, raa di solcare liberamente coi loro vascetii

questo mare Mcditerraneo, in cui tutte le nazioni del globo hanno inte-

ressi commercial} e politici. Nello spazio di quattrpmcsi TEuropa ha ye-

duto, sorpresa ma impassibile, migliaia di soldati della nvojuzione pas-
sare, fra inezzo a squadre di nazioni marittime, sopra bastimenti carichi

d'armi e di munizioui
;

i porti d'una potenza in relazioni di pace e d'a-

micizia con il Regno delle Due Siciiie, servire d'asilo e di rifugio invio-

Jabile a colorp che venivano ad invadere il nostro territorio; e la bandie-
ra della marina reale Sarda proteggere impunemente la flotta e i hatta-

glioni del capo rivoluzionario , gli atti del quale il governo del Re di

Sardegna avea disapprovato, accusandolo d'attentato e di usurpazione.
Questo esempio non sara perduto ,

e in presenza della sanzione accor-

data dagli evenli a questa distruzione degli antichi diritti delle genti e
del diritto pubblico, tutti gli Stati indipendenti del mondo debbono-sen-
tirsi ugualmente minacciati. Le conseguenze non si laranno

aspettare;
ed in fatto il rovesciamento della dinastia e del governo legittimo del

regnp delle Due Siciiie non e ancora interamente consumato, che gia gli

eserciti piemontesi invadono senza motivi apparent! gli Stati della Chie-

sa, e senza allegare altro pretesto se non di venire in aiuto della rivolu-

zione. La lettera del generate Fanti al generale Lamoriciere e la prova
la piu evidenle che il diritto delle genti e il diritto pubblico deir Europa
nou esistono piu.
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Dopo aver compiuto por quanto le sue forze il comporlavano, il dif-

ficile compile loccalogli in
sprle, combaltendo in una volta la rivoluzio-

re interna e riuvasione al di fuori, I'una
sospinta daH'altra, al lie dellc

Due Sicilie non rimane se non il dovere d indirizzarsi novellamente a

tulle le polenze dell' Europa, per constatare la legillimila della sua cau-

sa, segnalare lo scoglio contro il quale ha fa I to naufragio, e sul quale al-

tri troni naufragheranno, protestare contro gli atli e le conseguenze deL-

1'invasione di cui e viltima, e lasciare all' imparzialita della opinione

pubblica I'apprezziazione degli evenli che lo sforzano a comballere per
la monarchia, ch' egli ha da Dio

,
da! suo dirilto e dall' araore de' suoi

popoli .

2. Ma I' Europa gia da gran pezza e assuefatla a guardare, come uno

speltacolo piu o nieno drammatico e commovenle, le rivoluzioni onde
sono atterrati i troni, prostrate le piu sante ragioni di giuslizia, ed im-

molaii i popoli alle amhizioni di cospiratori astuli e sanguinarii. 11 Re di

Napoli accennava le rovine che si verrehhero accumulando, se si prose-

guiva a lasciar liberi i demolitori a fare impunemente il loro barbarome-

stiere; chi non insulto a'snoi danni
,
come I'ecc la filanlropia inglese,

credetle fare molto col lar^hrggiare verso Ini in esprcssioni di sterile

compalimento ;
ed egli si rimase abbandonato a se stesso ed alia fe-

delta dei non niolli soUali , cui la perfidia e il
tradimentp non avea-

ro venduto al nemico. Quest! opposero tale resistenza agli assalli del

Garibaldi, che I' audacissimo venturiere slava in sul punto di soccombe-
re: di che fu mosso a pubblicare il seguente decreto. Peradempieread
un voto indispntabilmente caro alia naziose intera, decreto: che le Due
Sicilio, le quali al sangue italiano devono il loro riscalto, c che mi eles-

sero liberamente a Dittatorc, fanno parte integrante della Italia una ed

indivisibile, con suo Re costituzionale Vittorio Emmanuele ed i suoi di-

scendenti. lo deporro nelle mani del Re, al suo arrivo, la Dittalura con-
feritafni dalla nazione. I Pro-Dittatori sono incaricati dell' csecuzione del

prescnle decreto. S. Angelo 15 Ottobre I860. G. Garibaldi. Cosi
per-

tanlo, come era stato preveduto, mclleasi terminea quelle simulate nva-
litn, a quegli odii giurati ed inesorabili, di cui il Garibaldi avea

fattq

pompa contro coloro che avcano vcndnla Nizza; c i Cialdiniani, che ci si

rappresentavano come allestiti a combatlere i Garibaldini, stesero loro

la deslra fraterna. insomma si avvero a puntino cio che avea slam pa to

il giornale ufliciale del Mazzini; cioe cheViltorio Emmnnuele e Garibaldi
erano due mani le

quali tenevano impugnala la stessa spada. Ma con tale

decreto non si cangio nulla di quanto erasi gin determinate intorno al

suggellare I'usurpazione con I' impostura di un plebiscite a sullVagio uni-

versale. Pochi giorni dopo il Garibaldi ando a fare ornaggio al Re Vitto-
rio Emmanuele che campeggiava presso Teano e Sessa, e rimasero ami-
ci come prima. II Nomade di Nnp;>li ci racconla che ii Generate Cial-

dini, col quale il Dittatore non ha mai cossalo di csserc in otliine relazio-
Di , recavagli a Caserta un autngrafocordialissimo del Re, che gli ospri-
meva il suo vivo desiderio di vcderlo. Quando il Generale Garibaldi fu

in presenzn di Vittorio Emmanuele sropertosi il capo, disse : Salute al Re
d' Italia. E il Re stringendogli affeltuosamente la mano: Salute al mio
tniglwre amico. Qucsta scena di omerica maesta e racroulata allo
slesso modo dal Punfjolo, e da allri diarii

;
ma v' e chi riferisce che
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Vittorio Emmanuele abbia aggiunto: d' ora innanzi non ci separeremo
wai piii. E cosi va bene. Percio il Pungolo scriye pateticamente : L'uao

noil parla dell'altro che con affetto e commozione
;
sono due anime de-

gne di cpmprendersi e di amarsi ir/n| !

3. I Cialainiani a marce forzate si spingevano innanzi, calando dagli

Abbruzzi, con isperanza di tagliare a mezzo le difese del Re di Napoli,
cacciandosi tra Capua e Gaeta. Allora con savio accorgimento fu spedito

"

da Capua qualche migliaio di soldati a Isernia, che yi rattenessero il ne-

mico, e cosi dessero campo ad imaquiela e vantaggiosa ritirata sul Gari* ;>

gjiano.
II Generale Scolti Douglas, che comandava guel piccolo stuolo

s' imbatte la mattina del 17, sul Macerone presso Isernia, neH'aiUiguardia
assai numerosa dei Cialdiniani. Lo scontro non fu mplto sanguinosp; ma
il Generale Napolitano fu presto abbandonato dalla piu parte de'suoi, che

erano ausiliarii, ossia villani accorsi spontaneamente, non avvezzi a di-

sciplina mill ta re e male armati, e percio assolutamente incapaci di tenet

testa ai vigorosi attacchi di truppe regolari ed agguerrite. Laonde rimase-

ro prigionieri,oltre allo Scotti bouglas, circa 50 ufficiali edunSOO soldati.

4. Pare tultavia che codesti \illani armati dessero grave molestia ed

impaccio agli invasori : poiche il Cialdini, annunziando la facile sua vit-

tona al Governatore di Mohse, gli strive appunto cosi, come puo vedersi

nel diario ufficioso la Nazione di Firenze, n. 203.
pag.

2. Faccia pub-
blicare che fucilo tutti i paesani armati che pigiio, e uoquartiere soltan-

to alle truppe. Ojgi ho gia cominciato. Firmato il Gen. Cialdini. Cosi

procedono i liberatori d'italia. Per loro furono assassinati piu uomini in

30 giorui, che non fossersi punili traditori e felloni in 30 anni da tutti i

governi detti despotici d' Italia. Incuorato da si bell'esempio il Governar
tore di Teramo mando fuori uu bando degno della civilta diMaometto II,

in cui ordino provvedimenti atroci per sotlbcare la reazione che a favore -.i*

del legittimo Re prorompeva da ogni parte; e per incalzare lo
zelp degli

esecutori, usci in questo grido selvaggio: colpite i reazionarii senza

pieta. II merito.precipuo e del Cialdini che ne avea dato il primo esem-

pio nei suoi bandi contra 1'esercito pontilicio ;
tuttavia anche Peiuulo suo di

Teramo ne fu
ricompensatp

con la decorazione dei SS. Maurizio e Lazzaro,

di cui il Farini gli conferi le insegne! Ma il signor Farini non dovrebbe ;

dimenticare, in questadistribuzionedi ricompense, molti altri niente me;.f

no benemeriti. L' Union di Parigi cbbe ragguagli da cui risulla che nelle ,

Due Sicilie vennero trucidate, per vendetta politica, non meno di 3,000 ;

villime ;
e che il solo Nino Bixio segno 700 condanne di morte. L'Unione

del Bianchi Giovini stampo quanlo segue: Bixio ammazza a rompi-
collo, aH'impazzata.... fa moschetlare tutCi i

prigipnieri
stranieri che gli

capitano fra le uaghie, e lira colpi di pistola a qu'ei suoi ufticiali cheosa-

no far motto di disapprovazione . E (juando non basta il moschettare, si

hrucia iutiera una borgala. La reazione manifestatasi nel distretto di

Avezzano e stata tinalmente schiacciata. Tagliacozzo e stato bruciato .

Cosi ad una yoce i giornali garibaldini di Napoli.
5. Alii 19 i Garibaldini, incuorati dalla vicinanzadei Cialdiniani, mps-

sero disperatamente conlro Caiazzo, tenuta dai regii. I volonlarii in-

glesi si batterono gagliardamcnte, furono degui del loro nome, degni del-

la nostra causa. Un loro capitano moriva, i feriti sono molti. Le perdi-
te dei regii furono gravi, ma .conservarono sciaguratamente i loro posti,



194 CRONACA

malgrado il valore spiegato dai gari!:a1dini. Cosi il Popolo d' Ita-

lia , giornaletto mazziniano di Napoli. E questo vuol dire che i suoi

cam|)ioni toccarono una sanguinosa disfatta. Che razza di gente siano

cosloro, !o scrivono da S. Angelo presso Capua alia Pcrscveranza
(
dia-

rio liberalissimo di Milano) in quest! precisi termini. Quale aspetto
curioso noD presenta egli il nostro campp? La e una vera Babele.Non

y'ha suono di lingua europea die non giunga all' orecchio. Qui udite

un ordine dato in ingles^; la un comando in tedesco
;

all' accento re-

ciso del magiaro s'accoppia I'armouiosp dello spagnuolo, e il chioo-

cio del danese ecc. Onde si \ede chiaro che questa non e guerra
fatta da italiani per 1*

indipendenza italiana; ma guerra scatcnata, ben

si sa da chi ed a cui prohtto, e sostcnuta dalla rivoluzione europea che

d'ogni parte vi manda a militare i suoi proseliti. II Piemonte avranel-

1a sloria 1' ignpminia d' aver fornito a tale irnpresa le sue insegne, ed

ininiolalo i veri diritli della patria a sostegno della piii abbomine\?ole ti-

rannide esercitata da settarii
;
ma si trovera ben deluso deHe sue spe-

ranze, se egli crede d'ayerne a godere altro frutto. Quanto al \alore

militare di quesii campioni d'ltalia, eccone uno schizzo tratto dal Debats,
a cui cosi scrivono da Napoli il 23 Ottobre. Un giorno forse i Ga-
ribaldini prenderanno Capua ;

frattanto essi sonosi appropriato il tesoro.

II paese soccombe sotto una nuvola d'avyenturieri d'ambo i sessi che,
all'ombra di Garibaldi, o in seguito a un ordine da lui emanatosem-

pre con molta leggerezza, salassanq
il budget, e non si battono che nei

saloni o nei cafie. E nello stesso giorno 23 \0mnibns stampava in Na-

poli qualche cosa peggio, rimpiangendo le espoliazioni, appropriaziq-
ni, e il danaro immenso speso senza renderne conto, o preteso senza di-

ritto di averlo. E qui toccava delle ingenti somme estorte a tulta Napoli
sotto pretesto di soccorrere ai bisogni dei feriti, i quali non ne stanno
che

peggio, perche chi le riscuote non ne da conto. Cosi 1'Italia diviene

degli italiani.

6. Come prima le truppe regplari del Piemonte ebbero iniziata 1'inva-

sione del Regno delle Due Sicilie, ed il Persano si fu impadronito del-

1'armata napolitana, il Re, per non venir meno al dover suo, benche
senza speranza di ottenere al presente qualche efietto

, ayea mandate a'

suoi rappresentanti presso le corti straniere due note di protesta. La

prima, in data del 5 Ottobre, dice cosi : II Governo di Sua Maesta ha
ricevuta la notizia dello sbarco a Napoli di un certo numero di

battagliqni

piemontesi. Non sono questi i volontarii che in numero cosi formidabile

sono usciti pubblicamente dal Piemonte, per rivoluzionare ed invadere
il Rsgno delle due Sicilie. Sono soldati dell' armata Reale di Sardegna ,

appartenenti alle truppe regolari del Piemonte
,
che vengono con la loro

organizzazione e disciplina ad aiutare Garibaldi e le sue bande nelle ope-
razioni di Capua e del Yolturno. Malgrado gli strani avvenimenti che da
ben cinque mesi si succedono nell'Isola di Sicilia e nei continente napo-
letano

,
il Re mio Augusto Signore ha esitato a credere un simile atton-

tato contro il dritto universale delle genti ,
contro la lealta dei Sovrani e

la fede delle Nazioni. Tra il Regno delle Due Sicilie ed il Piempntese
Bon esiste nessuna cagione di rottura di guerra. La buqna intelligenza
Don e stata altcrata mai da parte del governo del Re, ed il mondo intero

sa.fino a qual punto ha portato Sua Maesta Siciliana il suo desiderio di
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una alleanza intima col Piemonte. In questo momento esistono ancora
ne' due Regni i Miuislri accrediiati dalle due Corti

; e, malgrado i giusti
e conosciuti motivi che aveva il Governo del Re per lagnarsi della con-

dotta della Sardegna, non ha voluto dare preteslo di niuoa sorta per una
rottura delle relazioui tra due Stati. E dunque in,una posizionc di pace
fra i due govern! e senza dichiarazione di guerra, che le truppe regolari
dell'armata Sarda invadono il Regno di Napoli , combattono contro il R
e prestano aiuto ai suoi nemici. II sottoscritto Ministro

provvisoriamente
dncaricato del portafoglio degli Affari Esteri si vede un'altra volta nclla

:dispiacevole necessita di denunziare attentati di questa natura alia gm-
stizia dell' Europa. Per ordine del suo Augusto Sovrano, egli adunque
protesta nella forma la piu solenne ed esplicita contro questa invasione

di soldati dell' armata Sarda, e.-ncl prepare sua eccellenza ecc. di recare

^questa protesta a conoscenza del proprio Governo
, profitta della favore-

vole opportunita per rinnovarle gli attestati dell'altasua considerazione.

La seconda, che venne poi stampala ancor essa stil Giornale di Gaeta,
e data il 19 Ottobre

,
e del tenore seguente. 11 Conte Persano

,
yice-

amniiraglio della marina di guerr-a di S. M. il Re di Sardegna ,
ha ac-

cettato pubblicamente il comando dei bastimenti della Real Marina delle

Due Sicilie che il Governo rivoluzionario di Napoli ha messo alia sua

disposizione. I bastimenti di guerna insorti contro 1'aatorita legittima di

JS. M., sono stati mandati da Garibaldi al porto di Genova, doye hannq

;riceyuto provvisioni, e nuovi equipaggi dal Piemonte. Non contento di

cio 1' uifiziale piu altamente graduato della Marina del R'e di Sardegna ,

il Yice-Ammiraglio Persano, ha innalzato la sua insegna sulla fregata ad
Elice la Borbone appartenente a S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie.

'Questa appropriazione di tutta la flotta Napolitana, fatta dal Governo-di

Sardegna , e un atto che non ha esempio nei precedent! della storia.

, Senza dichiarazione di guerra, senza conquisla, mantenendosi ancora le

relazioni uffiziali- di buona intelligenza, un paesc prolitta degl'imbarazzi
interni dell' altr.o , ed accettando il dono della rivoluzione ,

un Sovrano

s'impadronisce della tlotta di un Sovrano araico. II sottoscritto Ministro

degli affari esteri crcderebbe offendere 1'alta pcnetrazione di'Sua Ecc. ccc.

aggiungendo comenti di ffualche sorta alia semplice narrazione dei fatti.

Ma nell' adempiniento dei suoi piu stretti doveri ,
e per ordine espresso

del suq Augusto Sovrano non puo fare a meno di protestare contro

questo inqualilicabile atto e le sue conseguenze; pregando Sua Eccellen-

za ecc. ecc. di portare questa nota a conoscenza del suo Governo. II

sottoscritto profitta di questa opportunita per rinnovare all' Eccellenza

,Sua gli attestati dell'alta sua considerazione.

Finalmente, in data del 24, quando il fatto del Macerone avea g\k im-

pegnata la lotta tra i due eserciti, una ultima nota di protesta, anche piu

Tigorosa, fu emanata dal Re di Napoli ;
ed e veramente degna non meao

della giustizia della sua causa, che deU'animo altamente regale di Fran-

cesco II. Eccone il testo precise. Le informazioni successive ricevute

in cotesta Legazione da quests* Real Ministero, e le pubblicazioni che si

sono fatte recentemente in Europa ban dovuto metterla in grado di cono-

scere la politica adotlata intorno ai deplorabili ayvenimenti del Regno
tanto dal Governo di S. M. quanto dalle principal! potenze in Europa.
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Dal momento in cui ilRe, N. S. sail sul trono, comincio la rivohizione

a cospirare ed a lavorare apertatnente contro i suoi diritti. La pace di

Yillatranca lasciava nell'ozio tutti gli uomini irrequieti e tutti gli spirit!

ardent! d' Italia. Gli
avyenturieri

di tultc le uazioui che cercavano uno

scopo per la.loro altivita nella guerra della penisola si sono uniti ad essi,

per scegliere come campo delle loro future invasion! il regno delle Due
Sicilie. La

rivpluzione preparava per mezzo d'intrighi, di sedizioni, di

tradimenti il trionfo che le rendeva
possihile

il potente ma allora nasco-

sto aiuto di una Nazione imporlante
a Italia. Non si fece mai illusion! il

Re N. S. sulla gravita dei latti che
scoppiavano

in Sicilia. Sapeva che
il disharco della ridolta handa di Garibaldi era soltanto il preludio di pitt

formidahile invasione. II corpo di armata di quell' avanguardia era no i

corpi {'ranch!
che avcvano

fattp
la guerra in Lomhardia, i volontari ita-

liani, inglesi ed ungheresi, antichi o modern! soldati della rivoluzione, e

la riscrva si trovava in caso necessario negli arrolamenti pubblicamente
fatti nclla Lomhardia.

Comprendendo la sua situazione sotto il suo verp e minacciante aspet-

to, S. M. ilResi atfrelto a far fronte a quel gravissimp pericolo;
mil! tar*

mcnte, riunendo in Sicilia un' armata di 30 mila uomini; politicamenle,

anlicipando con le riforme amministrative e col ripristinamento della Co-
stituzione del I8i8 le istituzioni liberal! del rcgno; diplomaticamenle,
denunziando a tutte le potenze di Europa Timminenza del pericolo, pro-
vando che la sua causa era una causa comune di tutte le monarchic e di

tutti i

govern!, e
proponendp

al Piemonte, invece della suaalleanza colla

rivoluzione, un' alleanza inlima col Regno delle Due Sicilie, che fondata

sulla similitudine delle istiluzioni poteva assicurare la pace e ra\\enire
d' Italia. L' Europa sa come sono state accolte le misure preveg^enti del

Re. La sua armata in Sicilia, dopo avere molte volte combattuto rientrava

per salvar Palermo da rovina; le porle del continente sono state aperte
alle bande di Garibaldi. La liherta polilica che non ha a\utp il tempo di

stabilirsi, ha servito solamente di scudo e di garanzia a tutti i cospirato-
ri, e I'Europa ha veduto con iscandajo

un ministro di S. M. vantarsi di

avere organizzato durante il suo Ministoro la rivoluzione che dovca strap-

parle la corona. Alle gestioni diplomatiche del Governo del Re si e ris-

posto da important! gabinetti che S. M. dovea combattere la rivpluzio-
ne colle sue proprie f'orze, facendole sperare che i vantaggi militari olte-

mil! dalle sue truppe avrebbero potulo essere un punto di appoggio per
1'aiuto e le simpatie deU'Europa.

Questo ha fatto il Renel momento in cui, per evitare ie calamita della

guerra alia sua
capitale,

rinunzio volontariamente ai vantaggi ed alle ri-

sorse di ogni specie che fornisce, a colui che la possiede, quella ricca e

popolala metropoli. 11 niondo ha veduto come da un mese p mezzo le ardi-

te truppe che ha
lasciatp

il tradimento al legiltimo Spvrano, ban bastato

nelle circostanze piu slavorevoli per difendere la piazza di Capua e la

linea del Volturno, per prendere con
successp 1' olfensiva e slidare un

giorno dopo 1'altro gli sforzi combinali della rivoluzione e di Garibaldi.

Dai bollcHtini pnbblicati da! General! di questo condoltiero, I'Europa
ha saputo che vi e una legione IJngherese, che ci sono truppe di di-

verse nazioni riunite, come la legione dei volonlarii inglesi che e sbar-
cala nell'ultima settimana in Napoli. 11 pubblico ha veduto che battaglioni
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di Bersaglieri piemontesi sono
accprsi

in favore di Garibaldi nella bat-

taglia del 1 Ottobre. Malgrado cio
,

il Re era preparato per vincere le

truppe della rivoluzione e di Garibaldi
,
ed aveva la fiducia di riuscire.

Ma improved ula e
possente

riserva e giunta gia in azione. II Re di Sar~

degna alia testa della sua armala ha passato la frontiera napolitana, e

percorre e sottomette colla forza le Province fedeli del regno, dopo avere

spedito per mare in Napoli fanteria ed artiglieria. Malgrado forti tradi-

menti e
syenture,

il Re era preparato a combattere la rivoluzione interna,

il Mazzinismo di fuori, le bande italiane di Garibaldi e gli avventurieri

di tutte le nazioni che si sono riuniti alia sua bandiera. Ma non era

preparato, ne poteva esserlo, per combattere oltre questi nemici 1'ttrmata

regolare del Piemonte. E non poteva esserlo, non soltanto per 1'insuffi-

cienza del suoi mezzi material! per altendere tanti pericoli dopo le per-
dite sofferte e I'abbandono della capitale; ma pure (ed e questa la pri-
ma di tutte le ragioni) perche S. M. yiveva come ogni Sovrano sotto la

protezione del diritto pubblico, e confidando nella parola del Re di Sar-

degna, non poteva aspetlarsi che venisse alia testa della sua armata per
invadere e impadronirsi dei suoi Stati, senza pretesto di rottura, senza

dichiarazipne di guerra e quando esistono ancora i rispeltivi Ministri

accredilati presso le due corti.

Innanzi a questo inqualiticabile attacco, forse saranno schiacciate le

truppe del Re e soccpmberanno la indipendenza e la sovranita di que~
sto paese, la sua antica e riconosciuta Monarchia

;
ma soccomberanno

del pan' tutti i diritti, tutti i principii, tutte le leggi su cui
rirjqsano

1' in-

dipendenza e la sicurta delle nazioni. L'eserapio delle Due Sicilie mpstre-
ra al mondo che e lecito calpestare ogni sentimento di lealta e di giu-
stizia, per portare prima la rivoluzione nel territorio di un Sovrano ami-
co e impadronirsi poi in piena pace de'suoi Stati, senza riguardo a nes-

sun dintlo, a nessun traltato, disprezzando gli interessi piu legittimi
e sfidando 1'opinione pubblica di Europa= Sua Maesta desidera ch' Ella

faccia valere queste considerazioni presso cotesto Gpverno, lasciando al

Ministro degli affari esteri la copia di questo dispaccio.
7. II plebiscite del 21 fu quale era daprevedersi, atteso il modo ond'e-

ra ordinato, e le congiunture in cui doveasi fare. Rastfdire che la stessa

Gazzetta, di Genova, di cui niuno puo sospettare 1'amor patrio, riferisce

qualmente il popolo napoletano dopo 44 giorni di governp dittatoria-

le
,
stanco di vivere cosi

liberp,
corse ai comizi. Tra quelli che vota-

rono per il no vi fu un cittadino che, dicendo no, riceve un colpo di

coltello tra costola e
costqla. Questo e chiaro di per se. V'erano la tre-

urne; 1'una conteneva i riprovati biglietti pel no; 1'altra i comandati del

s\, in mezzo la terza vuota, in cui si dovea deporre il suffragio. A- vigi-
lare i votanti erano la molti di quei cotali che descrivemmo piu sopra
come campioni d' Italia, ed uno de' quali rjubblicamente fece il bel colpo
teste accennato. Egli e dunque facile capire se dovesse a molti bastare

1'animo di mettere la mano per togliere dall'urna un no ! Si ha
piuttosta

buon argomento da credere che lo zelo e 1'amore alia propria vita spin-
gesse piu d'uno a gittare nell'iirna di mezzo una buona manata di si. Di-

fetto persino i giornali del s\, vergognandosi che si fossero trovate mol-
te migliaia di Goitre il numero degl' i-nscritti votanti, si dovettero lam-
biccare assai il cervello a trovar modo di spiegare lo strano fenomeno, e
Serie IV, vol. VIII. 32 40 Nonembre I860
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finalmentc scanparono pel rolto della cuffia, dicendo essore cosi avvcnuto

perche molti die non erano iscritli, ma nc aveano il diritto, l'a\eano pur
latto valcre. Onde si vede quale valore abbiasi il fatto pomposamente an-

nunziato; cioe che il risultato della votazione fu : per
il st voti 1,310,368 ;

per il no, voli 10,01-2. In quanto a Palermo il dispaccio e cortesemente

piu particolareggioto. Gli inscritti erano 40,507; i votanti 36,267. Di

questi
i'urono pel si 36,232; pel no 20; e nulli un to. Ecco le mirahilia

del libero suffragio univcrsale, che deve legittimare il fatto compiuto e

coroua I' opera del non intcrvento.

8. Mentre per tal^modo si uccellava ai suffragi, parecche fazioni milita-

ri avvennero fra i Rcgii ed i Cialdiniani. Alii 26 Ottobre, rnentre quelli

eseguivano il disegnato movimento dalla linea del Volturno a quella del

Garigliano, per non essere tolti di mezzo tra i due eserciti della rivoki-

ziouc, una loro divisione fu assalita presso Casea'np (tra Teano e Sessa) e

vivamenlte combattuta da Cialdiniani e Garibaldini.l regii tennero saldo,

rcspinsero gagliardamente gli assalitori, e cagionarono loro tali pcrdite
che si risteltero; e diedero cosi agio alle truppe reali di occupare le divi-

sate posizioni. In altra fazione il Nino Bixio, a qnanto pare, cadde da

cavallo si malamente che assai malconcio dovette essere portato a Napo-
li dove avra a star parecchi mesi per guarirne. Mi 27 Tammiraglio Per-

sano erasi
prcseutalp alle foci del Garigliano, ed avea cominciato a bom-

hardare il campo ivi tenuto dai Regii; ma 1' intervento dell' ammiraglio
francese De Tinan il fece per allora desistere. Pare che da Parigi siano

poi giunli nuovi ordini al De Tinan, sicche dovesse impedire solo il bom-
bardamento dolla fortezza di Gaeta, per motivi d' umauita, dice La Pa-

trie, cioe per riguardo alle perspne della fa-miglia reale ivi chiuse. Cosi

fu lasciato libero il campo agli invasori. Alii 29 il Cialdini si provp di

sforzarc il passo del Gangliauo; ma un. vivo fuoco di artiglieria dapprima,
e poi vigorose cariche alia baipnetta lo costrinsero a ristare, lasciando

di molli prigionieri, -raorli e feriti.

9. II Cialdini avea presentito che q^uivi troverebbc un osso duro da
rodere

; percio , prima di mettersi alia ,prova, avea cercato se potesse
Tcninic a capo per altra via, fosse pure, da quato si ha ragione di cre-

dere
, per quellfr del mercato dcH'onorc, comprando a btioni contanti

qualche Generale nemico. La cosa era riuscita si bene per la Sicilia e le

Calabrie, che valeva la spesa di ritentare la prova. Pertanto chiese un
abboccamento al Generate Salzano, il quale accetto e si condusse al desi-

gnato luogo con un drappello di 21 cavalien di scorta, cui lascio alquan-
to indictro. II Cialdini sulle prime 1'accolse con isquisite maniere di cor-

tesia e di amorcvolezza
;
e passo subito ad insinuargli che essendo oggi-

niai inutile ogni resistenza, meglio era acronciarsi alia necessita, snu't-

tere volontariamente una difesa impossibile ed cvilare una deplorabile
efl'usione di sangue fraterno. 11 Salzano capi dove si volea parare, e ri-

spose da milftare d'onore, aggiungendo che I'efltisione del sangue ri-

cadrebbe suI Governp sardo che veniva ingiustamente ad invadere gli
altrui Stati. II Cialdini allora si fe corrucciato e cupo, ed accomiato sec-

camente il Gencrale napolelano. Questi ,
venuto la dove avea lasciata

ad aspetlarlo la sua scorta
, trovoche era stata fatla prigioniera dai Cial-

diniani
,
ne per verun modo gli venne fatto di ottcuerne la restituzione.

Questi train cavallereschi del Cialdini sono degni d' un uomo che oso
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sc-rivere qne' bandi faraosi contro il Lamoriciere e gli eroici suoi coin-

milUoni
,
onde ora.va glorJoso il Piemonte per tutta Europa ;

e
ppi

cb-

mandare che si piibhlicasse: io fucilo tulti i paesani armaii che piglio.
10. Lliuscite a vnoto queste pratiche onorate per ottenere pronta e fa-

cile vittoria, si venue agli assalti, i quali tornarono a gran detriment*)

delle fedeli tpuppe del He di Napoli. Finora non possiarno dime altro che
i pochi cenni recati da telegramcii delti ufficiali. Capua cadde in pptere
degl' invasori in virtu d'ima capitolazione che concedette al presidio r

fatto prigioniero, gli onori delle ariui. Con cio il Re Francesco II
per-

dette 6 general i
;

oltre a 10,500 sokiati ed uffiziali ;
290 cannoni; di

bronzo; 160 affusti d' artiglierie ; 20,000 fucili
; 10,000 sciabole

;
80

carri
;
240 metri di ponte ;

500 cavaSli e ffiuli : e copiosissimi approvi-

gionamenti d'ogni ragione. laoUre una Divisione di Cialdiniani vinse a
forza il passo del Garigliano, s'impadroni d'.un ponte ,

YC ne' costrusse

subito un secondo poco piu in la, ed un terzo fu gittato alle foci del tiu-

me pei
4

opera deli' armala del Persano, che qaesta Yolta non incontro

Terun- ostacolo. Tutto Tesercito invasore passo allora il Garigliano. I

Regii, nel giorno 3 di Novembre, assaliti di fronte con wnpelo grandis-
sinio

,
e tempeslati di bonibe dal fianco ed alle spalle (onde aveano

ragione di credersi sicuri
) pel vivissimo

fupco delle nayi sarde
,
anda-

ronp in rotla, e il grosso dell' esercito napolitano fu disfatto, senza po-
tersi pur ritirare sopra Gaeta

,
riiaasta con iscarso presidio e non molte

munizioni. Daremo piu compiuto ragguaglio di si disastroso fatto quando
se ne avranno i particolari da fonte autoreyole.

STA.TI SAHW (Nostra Corrispondenzd) 1. II Parlaaiento e il Re 2. La di-

plomazia condanna il Piemonte 3. Imposte intollerabili e dette tiroM-

niche dai
Deputati

4. La legislazione Pontificia lodata nella Camera
elettiva o. Gongressp degli operai in Milano 6. Condizioni e po-
sizione dell

1

esercito Piemontese -- 7. Relazione del Generale Fanti

suilMnvasione delle Marche e deirUmbria 8. Gorrispqndenza Epi-
stolare tra il Cardinale Arcivescovo di Fermo prigioniero in Torino, e

1 Arcivescovo di Torino da dieci anni esule in Lione. VVU^>

1. II nostro Parlamento, congregato per alcuni giorni, si sciolse dopo
di aver dato carta bianca al Ministero ,

e pieriissima facolta di annettere

al Piemonte quante piu province italiane poteva e sapeva. Deputati e

Senatori, priaia di mettere un termine alle loro tornate, deliberarono di

spedire per mezzo di deputazioni un indirizzo al Re congratulandosi con

esso lui delle belle imprese che e andato a cbmpiere nel Regno di Napoli,
studiandosi di spogliare colla forza il figlio d'ima santa Principessa di

Savoia. La deputazione nominata dai deputati' e comppsta di tredici

persone, numero che parve, a qualche onorevole, di pessimo augurip ;

ma il presio'ente Lanza osservo che erano queste superstizioni da donnic-

ciole. Gli inviati delle due Gamere stanno facendo gli apparecchi per la

partenza. Essi doyrebbero ricordare alia Maesta di Yittorio Emariuele

come una deputazione simile fosse pure spedita a sup padre Re Carlo

Alberto, ma nol ritrovasse piu sul
tronp, sibbene in esilio e presso a mo-

rire
;
anzi morisse in mezzo ai deputati e senatori andati in Oporto per

riverirlo. E dicono che prima di morire lo sgraziato sovrano si dolesse

altamente di quella politica che avea condotto lui e il suo popolo a si tristi

termini.
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2. Ormai il Governo Piemontese trovasi ridotto nel piu complete iso-

lamento. La Russia scrisse una nota severissima in cui, rimproveran-
do al Conte di Cavour 1' invasione dclle Marche e del Regno delle

Due Sicilie, richiamava a Pietroborgo lutta quanta la Legazione, che

tosto partita, dopo di aver mandate in Geneva al Console Russo le

carte degli Archivii. Anche la Spagna non voile piu a lungo permettere
che il suo rappresentante restasse in Torino per assistervi al compimento
dei piu rei disegni, e della piu scellerata politica. Rappresentante Au-
striaco non abbiamo, perche I Austria ben comprese che il Piemonte non
avea sottoscrilto di cuore ne la pace di Villafranca ,

ne il tratlato di

Zurigo. La Prussia mantiene tutlavia il suo Ministro presso la nostra

Corte, ma per presentare al Conte di Cavour fortissime note diplomati-

che, e per dirgli che i suoi principii, e i fatli suoi sono detestati da tutta

auanta I'Europa civile. II Ministro del Re di Napoli Barone Winspeare,
dopo d'essere restate fino all'ultimo in Torino, ne parti presentando una
solenne protesta contro 1' ingresso delle truppe sarde nel reame di Na-

poli. Anche il Ministro inglese protesto e minaccio il Conte di Cavour

pel caso che terrtasse di riappiccare guerra coll' Austria ed invadere la

Venezia. Cosicche noi abbiamo ancora silenzioso in Torino il Ministro

della Turchia, it quale per un altro verso e inlotta col Conte di Cavour;

giacche questi vorrebbe intervenire nella Siria in difesa de' Cristiani
,
e

il rappresentante della Porta vi si oppone ,
non riconpscendone verun

diritto nel Piemonte. Dairaltra
parte

i Cristiani della Siria, vedendo co-

me e tratlato dai Drusi italiani il Santo Padre
,
non debbono desiderare

la protezione di costoro die finirebbero per ispogliargli
ed annettcrseli,

come hanno gia praticato con tutli i Sovrani legittimi dtlla Penisola.

3. La Lombardia incomincia a fremere e a sentire di qual sorta sia il

banchetto delle nazioni a cui 1' hanno chiamata ad assidersi. Affine pero
di calmarne le ire il nostro Ministero propose, e la Camera stabili, che in

Lombardia fosse soppressa 1'imposta del 33 per cento. In questa occa-

sione dueoratori parlarono delle impqstePiemontesi ,
e furono i deputati

Boggio e Pescatorc. Ecco che cosa disse il deputalo Pescatore nella tor-

Data del 15 di Ottobre : 11 Piemonte e il suogoverno nei diecianni tras-

corsi hanno volontariamente fatto per la gran causa tutlo quello che il

iu tirannico oppressore avrebbe potuto fare contro di lui
; egli ha spinto

e sue imposte lino all'estremo limite.... II reddito prediale in Piemonte

colpito almeno da cinque leggi
sotlo forme diverse; e certo non v'e

reddito fondiario in nessuna provincia italiana, che possa considerarsi gra-
Talo come quello delle antiche provincie dello Stalo.... Sono pronto a di-

mostrare questo mio asserto
,
che non v

1

ha governo lirannico il quale
potes.se spingere le imposte in Piemonte oltrc qunnto noi le abbiamo vo-
lonlariamente estese . E poco dopo il deputato Boggio ripigliava cosi:

Diceva un momenlo fa I'onorevole Pescatore, che vi sono varic impo-
ste che gravano sulla proprieta fondiaria

,
oltre alia prediale. Egli era

molto discrete contentandosi di annoverarne cinque ;
ma il falto e che in

dedici anni si sono create otto imposte nuove, e si sono aumontate altre

otto imposte antiche. Di queste sedici
imposte

sei cadono tulte diretta-

mentK sulla propriela fondiaria
,
tre altre la colpiscono sempre, sebbene

imlirettamente: le rimauenti settc la colpiscono in modo
piu indirctto.

Nel loro complesso queste sedici tasse frultano circa 66 mihoni all' anno,

p
l



CONTEMPORANEA 501

che aggiunti ai 76 milioni circa dei due debit! pubblici daranno in
tuttq

142 million i che ogni anno debbono essere dal la
popolazione pagali,i

quattro quinti pure dei quali ricadono in definitiva sulla propriela immo-
liliare . (Atti uff. delta Camera, tornata del 15 di Otlobre). Da quesle
confession! non sospette risulta

, quanlo fosse ipocrila la pieta che certi

Piernontesi simulavanp per gli altri italiani che dicevano orribilmente

gravali dalle contribuzioni, e come poi tutto questo desiderio di far l'[-

talia si riduce a voler far parte delie imposte Piemontesi alle allre pro-
vincie italiaae.

4. La nostra Gazzetta ufficiale del 30 di Ottobre pubblicava una leg-

ge sancita dal Parlameutoin virtu della quale col primo Gennaio 1861
il Codice Civile Alhertinp sara atlualo nelle Romagne, ad eccezione delle

leggi relative al sislema ipotecario, pel quale rimarranno per ora in osser-

variza le leggi cola vigenti . Menlre nella Camera dei deputati nella

tornata del 18 di Ottobre disputavasi questa proposta di legge, alcuni

deputati rivoluzionari fecero gli elogi della legislazione Pontiticia. Non
e poi cosi pessimo il Codice q Regolamento di procedura civile delle Ro-

magne disse il sig. Zanolini. Non e vero che nelle Romagne il fondo

della legislazione sia cosi catiivo come si pretende. Vi regge il diritto

Romano, che e la fonte a cui hanno attinto tulle le legislazioni del mon-
de . 11 sig. Regnoli fe 1'elogio del sislema ipolecario \igenle nelle Ro-

naagne. 11 Ministro di Grazia e Giuslizia T Avvocalo Cassinis volendo

criticare la procedura Ponliticia, si levo conlro il sislema degli opina-
menli. L' Avvocato Sineo gli rispose: lo veramenle credo che consi-

deralo in se quell' opinamenlo non e anzi che Taoplicazione di
principii

molto savii
,
che io desidererei potersi introdurre in modo pratieo anclie

celle altre provincie. L' qpinamento non e che un omaggio reso a!la giu-

stizia, aU'imparzialita dei giudici. I giudici stessi dopo di avere Ibrmula-

ta la loro senlenza la soltopongono al sindacato delle parti, e dal nuovo

contrasto, che cresce nella libera discussione di queslo primo opimimen-
to, sorge la verila . (Atti uff. della Camera. N. 166, 167, pag. 646).
I nemici della legislazione Pontificia non seppero fare a questa una criti-

ca che reggesse a marlello. Tultavia con logica rivoluzioriaria si con-

chiuse per 1'introduzione in Romagna de' Codici Piemonlesi ! Ma da Ro-

logna scrivevano al Diritto
, diarip

non sospelto: Fece impression e

penqsa il voto della Camera elettiva che estende a queste provincie il

Codice Albertino quale si trova . E il corrispondente chiamava quesla
una calamita per le Romagne (

Diritto
,
N. 29J5.-24 Ottobre).

5. Di quest! giorni si raduno in Milanp il congresso degli operai che
fu presiedulo dall'avvocalo Sineo, e consiste in parecchi discorsi e in un

spntuoso banchello. Tra le allre cose venne proposlo di fare una peti-
zione per chiedere Testensione del sufiragio nell'eleggere i depulali. Se
tutti omai possono inlervenire nell'elezione del Re, perche non potranno
votare quando trallasi di mandare un depulalo al Parlamenlo? Le cose

dette nel congresso furono cosi demagpgiche ,
che fecero ala pertino al-

VUomo di Pietra
giornaleltp milanese, il quale grida contro i Gracchi e i

Robespierrini. Prima di sciogliersi si tratlo nel congresso, dove gli ope-
rai si dovessero radunare nel prossimo anno, e gli operai a grande mag-
gioranza decretarono che nel 1861 il loro congresso si lerrebbe a Roma.
Pero capirono da se che il radunarsi in Roma non era cosi facile come il
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dirlo ;
laonde deliberarono che se, per disgrazia , all'cpoca in cui il

congresso dovra raccpgliersi,
Homa non fosse aucora libera, la Commis-

sione permanente avra facolta di scegliere una sedc supplctoria , aveado
cura di renderne avverlite tulle le consociazioni . 11 deputato Sineo

nel chiudere il congresso avverti gli opcrai che si- avvezzasscro a

quegli esercizii preventivi per cui 1' uso delle aruai neile buoue occasion!

si rende facile e
proticuo

. In\ ilo gli operai prcsculi a dilfoudcrc ovun-

que quei generosi concetti che fuiono in quest'aula con mirabile concor-

dia acclamali
;
e fini prenunziandp i larghi frulli che si raccoglieranno

t dal senno degli operai italiani chiamati a cosliluire ii nono congresso
ndl'eterna capitale d' Italia viuuirv

6. Non vi sara discaro un breve cenno sulla costituzione presente del

nostro esercito. Esso si conipone oggidi di 190 uiila uomini
,

cil'ra nomi-
nate che ridotta alia realta diviene 150,000. Cotesti soldati sono divisi

in : 56 reggimenti di fanteria T 56 batlaglioni di bersaglieri, 10 reggimenti
di cavalleggieri , .4 reggimenti di dfagoni ,

8 reggimenti d'artr^lieria,

due del geuio, ecc. L'esercito si riparte in cinque corpi comandati ora

dai geoerali La Marmora, Sonnaz, Morpzzo Delia Rocca, Fa:nti e Cialdi-

ni. Un corpo e disposto lungo il Mincio^ ed lia per basi d'operazipne
Alessandria e Piacenza. Un altro corpo e disseminato tra Alessandria

,

Piacenza e Modena; un terzo corpo stendesi lungo il Po, ed ha per base

d'operazione Bologna. Gli altri due corpi troyansi parte nell'Umbria e
nelle Marche, e parle sono entrati nel territorio di Napoli. 11 Picmonle
ha 25,000 uomini lungo il Mincio; allrettanti lungo il Po, 20,000 fra

Alessandria e Piacenza; 5,000 nelle Romagne, 5,000 a Napoli, 15,000 a

seguito del Re e 25,000 nei presidii.
7. La Gazzetta ufpciale del Reyno ha pubblicato la relazioae del ge-

nerale Fanti sulla campagna nelle Marche e nell' Umbria. II Fanti dice

che le forze dell'Esercito pontiticio sommavano approssimativamente a

25,000 upmiiii
. Le forze piemontesi erano Ire dimsioni

, piu una divi-

sions , piu una brigata mista del 5. corpo la quale venne denominata

poi divisione di
riserya . In altri termini, secondo la

relazipne del ge-
nerale Fanti, 1'Esercito sardo che inyase le Marche e TUiubria era com-

posto di quattro divisioni piu una brigata. Ora le division] dell'Eserciio

pieinontese sono composte di 10,000 uomini di fanteria, piu 5,000 tra

bersaglieri, cavalieri, artiglieri, genio, ambulanza ecc.; in tutto 15,000
uomini. Dunque Tesercrto invasore,per confessione del generale Fanti, si

componeva di 60,000 uomini
, piu 5,000 della brigata mista; epper<>

65,000 uomini andavano a combattere contro 25,000 ! La 4.
a
divisione

t s
1

iojpadroni a viva forza della citta di Pesaro . Ossia 15,000 uomini
yinsero 1,200 Pontiticii che stavano a guardia di Pesaro, come dice il

Fanti. Un'intera divisione, cioe 15,000, prese Fauo a viva forza; e fece

prigioniero il presidio che a delta del gen. Fanti sommava a 300 uomi-
ni. Dunque 15,000 vinsero 300 1 Ancona era difesa da 7,000 Pontificii ,

e il Fanti mise in moto per conquistarla lutle le sue forze, cipe 65,000
uomini 1 E tutlavia se non era per la flotta

,
il generale Fanti sarebbc

ancora oggidi solto le mura d'Ancona ! Del resto risulta dalla relazione

in discorso
,
che Ancona fu bombardata, sebbene avesse inalberato ban-

diera bianca
,
e inviato i parlameritarii per Irattarc della capilolazione 1

Proprio, il generale Fanti nella sua relazione in data di Ancona 1. di
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Ottobre, confessa che quantunque si vedesse sventolare sulla fortezza

una bandiera bianca
,
di suo privato capriccio, senza una ragione al

mondo e imicamente onde togliere ogni titubanza al nemico e acce-

Jerare la resa, ordino che alle dieci di sera si aprisse il fuoco su tutta la

linea .

8. II Cardinale De Angelis Arcivescovo di Ferrao continua ad essere

prigioniero in Torino sotto la custodia del Conte di Cavour, a cui lo tra-

smise il Generate Fanti che lo fece arrestare il 28 di Settembre. L' esule

Arcivescovo di Torino, sotto la data di Lionc 12 di Ottobre, scriveva al

Cardinale prigioniero una bellissima lettera che incomincia cosi : Non
mi condolgo, ma rispettosamentc mi congratulo coll' Emza V. d'essere

stata fatta degna di soffrire la persecuzione. Dai pubblici fogli pare che

non si conosca la causa per cui venne strappata dalla Diocesi e trascina-

ta prigione in Torino, supponendosi anzi che la ignori pertino Ella stes-

'Sa. Cio se fosse vero voir-ebbe dire, che non sa quale sia 1'atto che Le
ha meritato un tale onore. Ma mi permetta di fade osservare, che trop-

po conoscendosi , per T esperienza fattane nelle precedent rivoluzioni,

quanto e capace di fare per difendere la causa di l)io e della Chiesa, non
si voile cspressamente lasciarne all' Emineaza Vostra il tempo , per im-

pedire che la fortezza sua non rianimasse vieppiii quella del suo Clerp ,

e non servisse pure d'esempio agli Angeh delle altre Diocesi. 11 motivo

adunque della persecuzione cui e fatta segoo non dee cercarlo in altro

che nel Dilexi iustitiam, con quel che segue, di S. Gregorio VII. . L'Ar-

civescovo di Torino conchiudeva la sua lettera investendo ii Cardinale

De Angelis, pel tempo che rimaneva nella Dioc^csi torinese, della sua Epi-

scopale autorita. II Cardinale rispondeva a Monsig-nor Fransoni con una
*ua lettera del 19 di Ottobre ringraziandolo della lienevolenza sua e di-

cendo : Non so abbastanza esprimerle , Monsignore , quale e quanto
sia stato il mio gradimento pel pietoso officio che si e compiaciuta pra-
ticare verso di me. Le diro soltanto che fe parole sue di conforto pene-
trarono piii profondamente il mio spirito perche alia parola con for ta trice

di fede si aggiungeva 1'esempio di singolare pazienza . E parlando del-

1'esercizio di quell
1

autorita episcopale onde 1'Arcivescovo di Torino avea
rivestilo nelle proprie Dioce&i il Cardinale Arcivescovo di Fermo, questi

ripigliava : Che se
pptessi

nella mia posizione valermene lo faro di

buon grado anche in ricambio delle molte dimostrazioni di aR'etto e di

ossequio, che ricevo tutti i giorni da questi supi figli in Gesu Cristo, in

specie fra il Venerabile Clero e la pia Nobjlta, riman^ndoedificato as-

saissimo dallo zelo operoso deH'iino e dalla speccbiata fede dell' altra ^.

Difatto dal giorno in cui il Cardinale De Angelis \enne prigioniero ia

Torino incomincio a ricevere continue visile, le-quali non cessano mai ,

<e tutti si partono edificati della rassegnazione ,
della pazienza ,

e della

bonta dell' invitto Porporato. Ora siccome non si sa per quale cagione
FEminentissimo fosse incarcerate, cosi pure s'ignora quando verra mes-
so in liberta. Cio dipende dal Conte di Cavour che tra noi tutto, codi-

ce, magistrato, parlamento, ministero e sovrano.
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II.

,

COSE STRAN1ERE.
-fiUfilfl*) hti OJJO Mi ( >.* i is;*-'

IMPERO D'AT:STRT.\ 1. Riordinamento amminislralivo e
politico deirimpero;

Manifesto e Diploma imperiale del SOOttobre 2. L'lmperatore Fran-

cesco Giuseppe al Congresso di Varsavia.

1. Ardua cosa, e forsc inutile inquanto all'avere la conveniente noti-

zia delle cose present!, sarebbe il dare chiara eprecisa contezza dellosta-

lo in che si trovavano le varie province deirimpero in uuesti due ultimt

anni. I rivolgimenti del 48 aveano stampale orme profonde, principal-
mente in Ungheria, ed i nemici dell'Austria non tralasciayano arte n&

perlidia, concui ridestare I'incendio sopito ma non spento. Usufrutluando

alcune piu o meno giuste ragioni di scontento per ordinamenti che, origi-
natisi in una strctta necessita di Stato, non si poteano d'un tratto ne abo-

lire ne modilicare, si venivano aizzando le rivalita delle varie razze, le

gelosie rcciproche, 1'orgoglio nazionale, i desiderii di liberta ed indipen-
za; e in far f|uesto recavasi tanta insistenza e tanto ardore, che I'autorit^

era del continue alle strette t'ra il precipitare a condiscendenze funeste

ed il
reprimere con severita moti pericolosi che in un baleno sarebbpnsi

cangiati in aperte rivolture. Ognuno sa che questo stato di cose deriva-

ya ingrandissimaparte dalle aspirazioni di poderosi partiti che, princi-
palmcnie in Ungheria, intendevano alia ristanrazione degli antichi pri-

vilegi ed istituti
patrii; per nulla dire delle mene, degl'intrighi, degli

eccilamenti e
de^li

aiuti che venrvano di fuori. L'Imperatore d'Austria

per occorrcre etlicacemente, ma con la dovuta conoscenza di causa, a
codesti pericoli, allargo le atlribuzioni del Consiglio dell'Impero, e vi
chiamo a traltare le cose di Stato un molto maggiore nuinero di

rappre-
sentanti delle rarie province e

nazipnalita. Quando per tal mezzo si fu

ben chiarito delle interne condizioni e delle giuste esigenze, non di al-

quanti mestatori, ma della parte piu numerosa e cospicua de'suoi popoli,
non pose tempo in mezzo, e corse al riparo dei temuti danni. Un nuovo>

ordinamento amministrativo e politico dei varii reami, ond'e cpmposto
rimpero, fu pronlamente elaborato per modo che si potesse satislare si

all'indole
propria

delle varie nazionalita, si alletradizionali istituzioni cbe

per piu secoli ne aveano mantcnuta la prosperita e la gagliardia militare,
e si ancora

a)
necessario collepmento dell'una coH'altra nell'iinita del-

1'impero. Quindi, stando gia I'lmperatore snl muovere alia volta di Var-
savia per abboccarsi collo Czar, ne fu dato I' annunzio col seguenle Ma-
nifesto.

Ai miei Popoli 1 Allorquando salii sul Trono degli avi miei, la Mo-
narch ia era in preda a violente comrnozioni. Dopo una lotta profondi-
mente dolorosa pei miei sentiment! paterni, si paleso ne' miei Dominii,

quasi dapertutto nei territorii violentemente scossi del contincnte euro-

peo, anzitutto il bisogno d'un piu rigidp
concentramento del potere go-

vernativo. II pubblico benessere e la sicurezza della pluralita dei pacitici
abitanti della Monarchia lo richiedcvano, le passioni concitate e le do-
lorose reminiscenze dei novissimi tempi rendevano impossibile un libera
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movimento degli element! ostili, che poc'anzi si combattevano. lo
yolli

prender conoscenza del desiderii e del bisogni delle diverse province
della Monarchia, e per questo fondai e convocai colla mia patente del 5

marzo a. c., il mio rinforzalo Consiglio deirimpero. In considerazione

delle proposte da essolui avanzatemi, mi sono trovatp indolto ad emana-
re ed a pubblicare in questo giurno un Diploma relative tantoalla 1'orma-

zione, cpnsentanea al diritto pubblico deila Monarchia e ai dirilli ed al-

ia siluazione dei singoli llegni, e paesi, quanto alia rinnpvata assicura-

zione, alia detinizione e alia rappresentanza del nesso politico legale del-

1'unita Monarchia. lo adempio il mio dovere di Soyrano mentre per que-
sto modo congiungo, pareggiaudoli, i ricordi, le idee e le aspirazioni di

diritlo delle mie province e dei miei popoli, cogli effeltivi bisogni della

mia Monarchia; e mentre affido ii prosperoso sviluppoe il corrobpramen-
to delle istituzioni, da me elargite p restaurate, alia matura intelligenza e

allo zelo patrioltico de' miei popoli. lone auguro la piufloridaprosperita
dalla protezione e dalla grazia deirOnnipossente, nelle cui mani stannp i

destini dei Principi e dei popoli ,
il quale non neghera la sua benedizio-

ne alia profonda e coscienzsosa serieta della mia paterna sollecitudine.

Vienna li 20 ottobre 1860. FRANCESCO GIUSEPPE m. p.
II disi gno maestro e come a dire la sustanza del nuovo ordinamento

& contenuta nel diploma imperiale che qni rechianio per intiero.
s Noi Francesco Giuseppe I. per la Grazia diDio Imperalored'Aiistria,

Red'Ungheria e Boemia, He della Lombardia e Venezia, della Galizia,
Lodomiria e dell'Illirio; Arciduca d'Austria ecc. ecc. Facciamonolo a tut-

ti: Dopoche i Nostri Antenali di gloriosa memoria, ebbero inmira di star

bilire, con sapienle sollecitudine, nella Serenissima Nostra Casa una de-

lerminata forma di successioue, yenne a conchiusione Tordiue di succes-

sione definitivamenle e immutabilmente stabiiilo il 19 aprile 1713 dalia

defunta Maesla I. R. Apostolica dell' imperatore Carlo VI, nella legge
fondamentale di stato e di famiglia, conpsciula col nome di Sanzione

prammatica, accettata dagli Stall legali dei
Npslri diflerenti regni e do-

minii, ed esistente in vigore. Suliabase legiltinia ed immobile d'un de-

terminatp prdine
di successione, e su quella della indivisibilita e della in-

separabilita-dei mentovati regni e dominii, armonizzate coi privilegi e

colle immunila dei medesimi, la Monarchia auslriaca, d'allora in poi am-

pliata e cresciuta di forze per liatlali di
Statp

e internazionali, supero
Tittoriosamente, appoggiata e sosteuuta dalla fedelta, dalla devozione e

dal valore de'suoi popoli, i pericoii e le aggresjsioui onde fu combattula.

NeH'interesse della Nostra Casa e dei noslri sudditi e Nostro debito

di Spvrano di conservare la potenza della Monarchia auslriaca, e d'im-

partire alia sua sicurezza le guareutigiedicondizioni slabililechiaramen-

te e in modo non equivoco, e quelle d'una concordeazione cornune/Sol-

tanto quelle istituziooi e condizioiii politiche che corrispoudono equamen-
te alia storica coscienza del dirilto, alia vegliante disparila dei Noslri re-

gni e dominii, ed alle esigenze della loro indivisibile, inseparabile e vi-

gorosa congiunzione, possono oll'rire cotali guarenligie in grado eminen^
te. Nella considerazione che gli element! di comuni istituzioni organiche
c di concorde azione si sonp ampliati e fortiticaii nella Nostra Monarchia,

per 1'eguaglianza dei Nostri suddili iiinanzi alia legge, pel libero eserci-

zio della religione garantito a tulti, per la ammissibilita agli uffici indi-



506 CBO^ACA

pendentc dal rango e dalla nascita, per 1'obbligo incomhentc a tutti in

coraune d<H $en izip
militare e delle imposte, pel toglimento delle servi-

tu rurali e peli'anolizione delle Hnec doganali interne; neHa considera-

zione ulterior^ che atteso il concentrara<>iilo del potere pubblico in tutti

i paesi del continente europeo, e divenuta necessita irrecusabilc per la

sicurezza della nostra Monarchia, e per la prosperila dellc sue singole-

province, quella
di trattare in comune i supreuii alTari dello Stato : al~

I'uopo di aoeguare le differenze prima esistenti fra i Nos-tri rcgni e domi-

nii; aquellodi stabilise
una partecipazione oppprtunamente regolata dei

Nostri sudditi alia legislazione e aH'amministrazione; abbiamoNoi credu-

to conveniente di decretare e di ordinare sulla base della Sanzione pram-
matica e in virtu del Nostro soprano potere, la legge seguente, siccome

costante e irrevocabile legge fondamentale dello Stato, tanto per norma
nostra quanto dei Nostri legittimi successori nel gqverno:

I. II diritto di rogare, cangiare e abrogr leggi, non sara esercitato

da Noi e dai Nostri successori che colla cooperazione delle Diete provin
ciali legalmente adunate, o rispetlivamente del Consiglio dell'Imperp,

al

quale le Diete provincial} avranno da mandare il numero di inembri da
IS'oi stabilito. II. Tutti gli oggetti di legislazione, cbe si rileriscono a di-

ritti, doveri ed interessi comuni a tutti i Nostr'p regni e dominii, e se-

gnatamente la legislazione attinente agli affari monetari, pecuniari e di

credito, alle cose doganali e di comniercio, quindi alle massime delle

banche a cedole; la legislazione relativa alle massime del sistema posta-
le, telegratico, e ferroviario; e quella concernente il modo e 1'ordine del-

I'ebbligo al servizio militare: verranno in a\7\cnire trattati nel e col Con-

siglio deirimpero; e colla sua cooperazione decisi in via statularia; e co-

si pure 1'introduzionc di nuoye imposte e nuovi aggravii, e Taumento d^l-

le esistenti imposte e tasse, particolarmente i'aumento del prezzo del sa-

le, e 1'assunzionc di nuovi
prestiti,

in conibrmita della Nostra Risoluzio-

ne del 17 luglio 1860; panmenti non si potra ordinare la conversione

degli esistenti debiti dello Stato, la vendita, la trasformazione, o 1'aggra-
vamento della proprieta immobile dello Stato, che coll'assenso del Consi-

glio deirimpero; iinalmente 1'esame e lo stanziamento del preventive del-

le spese di Stato per 1'anno venturo, come pure I'csame del pesoconto e
dei risultati dell'annuale geslione tinanziaria, doyranno elTettuarsi colla

cooperazione del Consiglio deirimpero. 111. Tutti gli altri oggetti di le-

gislazione che non sono completati nei punti precedenti, yerranno ri-

solti in via statutaria nelle o colle rispettive Diete provinciali; nei regni e?

domiuii
appartenenti alia Corona ungarica nel senso delle loro anlicha

costituzionj, e negli altri Nostri regni e dominii nel senso e in conformita
dei loro ordinamenti provinciali. Siccome pero, ad eccezione dei dominii
della Corona ungarica, anche per quelli oggetli di legislazione, che non
sono di esclusiva competenza dell'intero Consiglio deirimpero, ebbcro-

luogo da una lunga serie di anni trattamenti e decisioni comuni: ci riser-

biamp di far trattare anche tali oggetti colla cooperazione statutaria del

Consiglio deirimpero, e coH'ammissione dei consiglieri d'Impero di quei
dominii. Un traltamento comune puo aver luogo anche quando esso ve-
nisse desiderato e proppsto dalla rispettiva dieta provinciate e relativa^

mente ad oggetti non riserbatialla competenza del Consiglio deirimpero.
IV. Questo Diploma Imperiale dcv'essere subito conservato negli archi-
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yii provincial]
del Nostri regni e dominii, ed a suo tempo inserito nelle

leggi provincial! nel suo testo autentico-e nelle lingue del paese. INostri

successori dovranno subito, all'atto del loro avvenimento al trono, muni-
re egualmente il medesimo diploma della loro imperiale soltoscrizioneed

emanarlo ai singoli regni e dominii, nei quali verra inserito nelle leggi

provincial!. In Cede di che abbiamo apposto la Nostra firma, fattoimprime-
re il Nostro imperiale sigillo, ed ordinata la conservazione di questo Di-

ploma nel Nostro archiyio
di Casa, Corte e Stato. Dato nella Nostra citta

capitale e di residenza il 20 di oltobre dell'anno mille ottocentosessanta,
duodecimo del Nostro regno. FRANCESCO GIUSEPPE m./p. Cante Rechberg

m./p. Per ordine Spvrano Bar. de Ransonnet m./p.
Le particolari disposizioni rispetto

alle singole pro^incie, e segnata-
meiite per

1' Ungheria e la Transilvania, sono pubblicate sotto forma di

biglietti autograti a' varii personaggi chiamati percio a cariche rispon-
denti alle rinnovate istituzioni. Ma la importanza loro non permette di

darne un cenno sommario; e per altra parle il numero e 1'estensione di

codesti document! richiede troppo rnaggiore spazio di quanto comporti
la nostra Cronaca. Percio invitiarno i nostri lettari a Yederli, dove .loco

torni a grado, nei pubblici diarii che li hanno riferiti per intero.

2. Appena finito il colloquio di Toeplitz, corse TOCC molto accreditata

che un altro piu numeroso congresso di Sovrani avrebbe luogo in Iwevd
al trove. Difatto le pratiche intorno a cio furono condotte con molta solle-

citudine, e sulla mela del Settembre era gia fermo che coH'Imperatpre (Ji

Russia s'incontrerebbero a Varsayia 1'Imperatore d'Austria ed il Principe

reggente di Prussia sui primi giorni d'Ottobre. Varie congiunture fecero dif-

ferire il compimento di questo disegno fino al 22 di questo mese. Primo

giunse al luogo posto
lo Czar, auindi il Principe Reggente, e in fine, 'la sera

del 22 stesso
,

1 Imperatore d Austria che yi fu accolto con mpstre di

grande atfetto e con insigni pnori
da Alessandro II. Tre giorni intieri

stettero assieme i tre Sovrani, e piu conferenze ebfaero i roiftistri di

Stato che ciascnno d'essi avea condptto seco. I giornali poterono diste-

samente narrare le
yisite

scambievoli
,

i sontuosi banchetti
,
le pompose

rassegne militari, gli spettacoli del-teatro, e simiglianti occupazioni pub-
hliche degli augusti personaggi. Ma quanto al trasparire punto nulla

delle determinazioni che yi
si su^pongono prese e fermate

,
fu indarno

ogni studio ed ogni arte divinatoria. 11 segreto sopra cio dura impenje-
trabile. Ond' e che chi si e pure incaponito a volerhe sapere qualche co-

sa
, ne

;

da due
spiegazipni ;

la prima, che nulla di rilevante fu conchiuso

e percio solo nulla si dice
;
la seconda che, appiinto perche si stipularono

condizioni di somma importanza politico e militare in ordine a tuttc le

grandi quistioni europee, appunto per questo vuolsene serbare gelosissi-
mo il segreto, affinche Tastuzia o la forza altrui non nc sturbi 1'adempi-
mento. Intanto pero e meglio aspettare i fatti. La notizia della grave
malattia dell' Imperatrice vedpva di Russia fece terminare prima del di-

segnato giornp il congresso di questi Sovrani
,
essendone partito lo Czar

alii 25. Egli giunse a I
3
ietroburgo appunto in tempo da consolare gli tflfi-

mi istanti della madre sua, ch'egli amava tenerissimamente
,
e che mori

la mattina del 2 Novembrc.
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SPAOA (Nostra corrispondenza). 1. L' estate e la rivoluzione 2. AgiCa-
zione demagogica 3. Poliiica del Ministero 4. Gagioni di inquie-
tudiiie.

1. Eccovi una generate rivista delle nostre condizioni ncgli ultimi

due mesi di Luglio ed Agosto, mesi die potrebbero dirsi per la Spa-

gna elimaterici in materia di rivoluzione. Nel Luglio del 1834 1'or-

renda strage dei religiosi ne inizio il periodo preseute : cadde in Ago-
sto del 1836 quel tumulto della Granja, quando un sergente ubbriaco, im-

minc alia gucrra civile con quei tradimenti famosi che la diedero vin-
v

la al piu forte. Al primo Setlembre del 40 un pronunziamcnto sollevo

all'apice del potcre il generate Espartero, inaugurando Tira progressist!-

ca, si funesta agli interessi della religione e del trono. Nel Luglio del

1843 il generate sollevamento dell'esercito e delle province attcrrava

1' Espartero ed insediava il Narvaez. Nel Luglio del 1854 sollevatosi

, ,1* 0' Donnell contro il Conte di Sanluis apri il famoso bicouio termi-

nalo colle sanguinose ^iornate di Luglio 1856. Come \edete, nei fasti

della trentenne rivoluzioue spaguuola Testate e notata a carat,teri di

sangue e ricorda ribellioni e tradimenti ; e si direbbe che il liberali-

smo spagQuolo abhia volulo per testimonio il sole allo zenit nelle im-

prese sue piu splcndide e memorande.
2. Quest* anno non abbiaino avuto tumult! ; ma in compenso gran

sobbollunento di quelle passioni onde i tumulti germogliano ; \ie me-

glio riscaldate dal lerribile influsso die qui sentiamo delle luttuose

vicende italiane. Chi scorre coll'occhio i nostri periodici arciliberali

ri inane inorridito e scandolezzato vedendo la svergogoata audacia coa
che si insulta il Sommo Pontefice, la Chiesa Callolica e chiunque si

mostra figlio a lei devoto, il trono e la dinaslia di Isabella II. Basti il

dire che 1' atteggiamcnlo antidinastico di cotesti fogli e 1'audace mi-

nacciar che tanno ogni amico dell'ordine con forme piu o meno tras-

parenti e cosa ormai d'ogni giorno; ogni giorno tu gli odi annunziarc

con
giubijo V esautoramento della llegina y e il trioutb delinitivo delle

dottrine
piu

abominevoli.
Al tolle tolle demagogico della stampa corrisponde il serra serra

dei rivoltosi che ogni di crescono per le vie, per 1 piazze, poi caf-

fe, col piglio d' uomini ormai padroni della cosa pub!)lica. Oi die nc
nella Capilale , ne nelle province tu non incontri uomo di senno che

siegua col guardo il corso della politica e non tcnga per arlicoio di

fede cospirarsi oggidi senza posa, c doversi aspettare da un momento
all'altro fo scoppio impensato d'un incendio rivoluzionario. Ognuno teme
che consummata Tiniijuila in Napoli, la rivoluzione polra continuare le

sue imprcse contro TAustria, quindi contro Konia : ultiuiato il qualc
assassinio, ella pensera a balzare dal trono Tunica Dinaslia Borbonica
che ancor rimanga dopo

attcrrato Francesco 11
;
e a sovveilire e corrom-

pere T unica nazione (c tali siamo noi veramente) dove la demajjogia
ancora non ha potuto istituire compiutamente c irrevocabilmente tutto
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il complesso dell' infernale suo sistema anarchico ed irreligioso. La mise-

ricordia divina ben puo liberarci dall' orrenda bufera: ma per ora que-
sto palpito universale e il tratto caratterislico di-lla tisonomia sociale.

3. Da questo predqminio del liberalismo doUrinario resta spicgata

I'impunila dei perversi nell'agitare 1'qpiaione, e i timori che ne seguo-
no in tutte le persone onorate. Di q'ui ancora precede quel contegno, a
dir cosi , timido

,
incerto e senipre sul condiscendere alle esigenze dei

mestatori piu sfrenati, per cui, senza ottenere da costorq pace od alme-

np tregua, la sicurezza dello Stato versa in continue pericolo , e i diritti

piu sacri sono manomessi ,
o costrelli almeno a restare inefficaci. Basti

up fatto per modo di esempio. 11 P. Retlore del Collegio dei Missionari

di Terra santa, istituito in Priego cniedcva, Ian pochi giorni, si permet-
tesse aj suoi religiosi di vcstire nella cattolica Spagna quello stesso abito

religioso ,
che non viene loro vielato in Palestina fra Turchi. Ma a tal

domanda il liberalismo alzo le grida lino al Cielo in\ocando tutto il ri-

gore delle leggi contro quel /rate imprudente che osava gittar questa
slida allo spirito del secolo: e meno tanto rumore che il Miuistero dovet-

te cedere.

11 gabinetto 0' Donnel soffre dunque una doppia opposizione la quale
anche al piu solido dei govern! snerverebbe le ibrze: quanto piu ad un

governo composto di element! si contrarii ed oppugnantisi ! Onae si spie-

ga perche nell'ullimo discorso della Corona non si udi neppure una pa-
rola contro g!i allentati della demagogia italiana a danno della S. Sede;

perche
a certi giornali si permetle d'applaudire i demagoghi e censurare

la politica del Papa, mutuando le invetlive dal!a Patriedi Fraricia o dalla

Opinions di Torino
; perche nulla si fa per mostrare almeno la sincera

volonla di compiere ii paltuito nel Concordalo e nel convenio susseguente

cplla
S. Sede; perche chi dovrebbe e potrehbe impedirli, assiste impas-

sibile agli scandali di certi professori ed istituti universitarii che dalle

cattedre seminano, ed ostentano su pei giornali le piu perverse dottrine.

Mentre tutto questo accade, penmate quale ha dqvuto essere il sentimento

degii amici dell'ordine a risapere queile pratiche colle quali I' Impera-
lore di Francia promosse teste 1'innalzamento della Spagna alia categoria
di potenza di prim'ordine.

4. Non piccola maraviglia hanno cagionato al pubblico gli inusitati ono-
ri tributati airanibasceriadeirimperatore del Marocco. Ognuno interroga
se stesso a che tanto apparato di dispendiose onoranze per ambasciatori

che vengonq a chiedere si dimezzino i ducento milioni di reali dovuti

per indennita della guerra africana e si renda Tetuan
,
militarmente qc-

cupata come guareutigia di puntual pagamento? Se in realta condonia-
mo la meta della somma e restituiamo la citta, qual frutto avremo rica-

valo dalla sanguinosa e dispendiosa guerra in Africa? I 200 milioni e il

possesso anche solo interinale di Tetuan, erano i soli
sqdi vanlaggi della

meschina pace in che tin! guerra si gloriosa. Se perdiamo anche quei
meschini vaulaggi a che verra a ridursi la pace. I rornori che corrona

intorno a quesla faccenda aggiungono allc precedent! nuova causa di

malcontento.

Altro elemento d' inquietudine ed uno forse dei
piu

funesti e 1'impro-
bita che va manifeslandosi nella gestione delle pubbliche magistrature :

improbita \enuta ormai quasi la question dujour dopo la cattura di ua



510 CRONACA

.alto ufficiale di Finanza. (
del quale vi parlava in altra mia forse smarri-

ta) processato come reo di concussione. Non passa giorno che non Ycuga
dinunziato come subornato e corrotto alcuno degli impiegati nella pub-
blica amministrazione; e 1'umana malizia e 1'interesse di partito losto

prendead esagerare cio che puo esservi di fondalo in simili accuse, spin-

gendo i sospetP fino all'estremo di accusare gli stessi ministri : e cosi

appunto si lacea poc'anzi all'occasione di un decreto pubblicato nel me-

se di Luglio in favore della immigrazione cinese nell'isola di Cuba. Non
CFedo io, no, che ne in questo , ne in

altrp
simile aftarc nulla-possa dirsi

con fondamento contro la probita dei Ministri. Li lodo anzi per lo
zelp

con cui si sfprzano, per quanto pare, di sottoporre a' giudizii gli ufficiali

concussionarii. Ma e una trista tatalita chi 1 cotesta specie di vergognosi
arcani di corruzione abbia cominciato a manifestarsi nelle critiche con-

^iunture onde sono travagliate la Spagna e 1'Europa: sopra il cui oriz-

zonte non so davvero se nube piii Ibsca si \ada addensando di questa

pubblica immoralita. Da questo ritratto tedele delle
npstre condizioni

(di cui appena ho schizzalo i tratti principali) potrete giudicare quaulo
sia stato opportune I'ini^iare il viaggio dei due Monarchi in Catalonia e

nelle Baleari. Vero e che dal Ministero siamo assicurati esser lui pronto
ad ogni fuuesto incidente : e invero loTCggiamo prendere precauzioni

mi-

litari, ristorando fortezze, aumentando arsenali, passando in rivista trup-

pe e quartieri : tutto verissimo. Ma di grazia a che seryirebbe tutta la

forza materialc, pogniamo pure che ottimamente organata , quel di che

scoppiasse 1' incendio preparato da tante prediche licenzipse
di principii

sovverlitori, da tanta impunita conceduta ai partiti della rivoluzione, per
seminarc disprezzo di Dio e della

autprita?
Se la rivoluzione fermenta in

tutti gli spiriti grazie all'assurda politica del dottrinarismo che soverchia,
come potra essere

poi
contenuta colla forza? Treccntomila baionettc

teneva ai suoi ordini Luigi Filippo quel di che in tre ore ro\ino dal tro-

DO all' esilio. Ma ne questo, ne altri esempii dicono nulla ai nostri signo-

ri, soddisfatti come sono della loro politica di giusto mezzo e dominati

dal loro personalismo egoista ,
e semb'rano immaginarsi di 'potere, ccl-

Taprire p chiudere valvolc di sicurezza, impedire lo scoppio dei yulcani.

Ho spiegato le cose sinceramenle quali esse sono : cosi potessi non
esser nunzio di tante sciagure. Degnisi Dio allontanarle da noi e da tutti.

SYIZZERA TEDESCA. ( Nostra Corrispondenza) 1. Prepccupazioni politiche
-

2. L'Associazipne cattolif.a di Pio IX 3. Collision! fra francesi e sviz-

zeri 4. Oiuiipoterr/a del Governo di Argoyia in niateria religiosa.
5 Disastri. b. La Propaganda rivoluzioiiaria e gli operai caltolici.

1. Chi desse uno sguardo alle agitazioni che sin daqualcbc mese appa-
iono neir iuterno della Svizzera, dircLbc essere noi prossimi a patire una

invasione straniera. Nei giornali non solo e ne' club parlasi della difesa

della patria contro aggressioni annessioniste; ma benanchc negli atti

ofliciali de' Governi Svizzeri appare chiaramente che vi ha preoccupa-
zione per 1'idea d'imminenti

cpntrasti
con le Potenze vicine e specral-

mente con la Francia. L'Autprita fcderale vuole aumentare 1'esercito el-

vetico fino a 200,000 uomini,organandolaLandwher ^secpnda riscrva) ;

si fornisce di tutto punto il materiale da guerra; si stabiliscono scuole
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special! e campi miiitari per formare ufficiali e soldati
;
lo Stato Maggiore

fa disaminare e studiare strategicaniente tutti i passi delle monlagne alle

fronticre della Francia
;
tinaluiente vuolsi a gran fretta stabilire una stra-

da militare penmire il Cantone Vallese con la Svizzera primitiva; peroc-
che credesi che i Cantoni di Ginevra e del Vallese sieno i piii minacciati.

A noi non ispetta il giudicare sopra quail motivi si fondino tutti cotesti

tiniori
;
ma e nostro dovere I'accennarli e notare come un fatto compiuto,,

che /' entente cordiale fra la
Syizzera

e Napoleone non ha piu luogo. Se
non siamo male informati

, 1'Inghil terra che al presente gode la piu,

grande influenza nelle regioni governalive di Berna
,
ha mano in tutti

questi preparativi miiitari.

2. Frammezzo quest'agitazione politica, la Societa di Cattolici svizzeri

che si onora fregiarsi dal nome del nostro S. Padre Pio IX, si e riuni-

ta a Lucerna in assemblea generals il 22 e 23 Agosto: essa novera fin

d'ora 104 Sezioni nelle cinque Diocesi elvetiche, che intendono special-
mente alle opere di carita spirituale e corporate. Meglio di 500 rappre-
sentanti delle ditferenti sezioni hanno preso parte nell' Asseoihlea gene-
rale, nella quale si sono vedute con piacere alcuni celebri personaggi cat-

tolici di Alemagna e Francia (Fra questi perche manca 1'ltalia?). La riu-

nione di Pius-Verein di quest'annp e stata la
piii splendida non solamente

rispettoal numero degli assistenti, ma eziandio per la congiuntura cheyi
ha assistito Mons. Bovieri rapprcsentante della S. Sede in Isvizzera

;
il:

quate ha fatto conoscere all'Airseniblea la risposta del S. Padre all'indi-

nzzo cui 150,000 svizzeri ebbero Tonore d' inviare a Roma, col mezzo del

Comitato centrale di Pius-Yerein ed ha poi dato all'Assemblea medesima,
in nome del S. Padre, la benedizione apostolica. Mons. Bovieri indirizzo ai

membri del Pius-Verein parole affettuose (in lingua frascese ed alemaa-

na), invitandoli a raddoppiare in questi giorni di
zelp Bella preghiera,

soprattutto nella recita del Rosario, la quale divozione in tempi diilicili fu

data a' fedeli come 1'arma piu potente contro i nemici della Chiesa. E fa

per fermo un momento solenne quello in cui, dopo il discorso del Rappre-
sentante della S. Sede, tutta 1'Assemblea, invitata dal Presidente signor
Conte de Scherer, si levo e profferi un triplice viva al S. Padre! II quale
se avesse potuto vedere i sentimenti che in quel solenne istante si agita-
yano ne' cuori di que' buoni svizzeri, il suo cuore sarebbe stato tocco

di inefiabile consolazione in mezzo alle amarezze che gli cagionano gli
odierni aT\enimenti !

3. Si e menato molto rumore per alcune colHsioni ayvenute fra i cit-

tadini francesi e svizzeri ne' Cantoni limitroli
,
le quali hanno prodotto

uno scambio di note diplomatiche fra' due Governi. Senibrava che i ru-

mori dair una parte e dall'altra fossero esagerati ;
fattasi bensi quaJche

rissa di persone avyentate e qualche dimostrazione mal diretla contro i

Francesi e contro il drappello imperiale a Ginevra. Ma i Govern i can-

tonali assicurano ch'essi non vi entrano per nulla ed il Consiglio di Sta-

to di Losanna ha pubblicato un bando per calmare gli spiriti ed invitare

i suoi cittadini ad astenersi dall'olfendere menomamente un citladino

francese. Ma sembra che la faccenda non debba, almeno per ora, pro-
cedere innanzi. Si assicura che il Goyerno francese siasi lamentato del-

1'attitudine ostile spiegata dalla stampa syizzera verso la Francia. Non sL

conosce pero la risposta del Goyerno federale.
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4. E oggimai noto che iV Governo del Cantone d'Argovia vuole ad ogni
costo regolare le materie religiose. Proprio in queslo momento ha emana-

to un'Ordinanza colla quale obbliga i parrochi a seppellire i neonati, bat-

tezzati o no, come i fanciulli battezzati, se i parenti ne facciano diman-

da. La Gazzetta ecclesiastica con una saldissima disscrtazione prova che

con si fatta Ordinanza non solamente si fa una usurpazione al doininio

liturgico, ma s'impugna il domma sopra il Baltesimo. E probabile che

monsignor Vescovo di Basilea protesli contro questa Ordinanza presso
il Governo di Argovia, e che ne sorga una nuova collisione fra i due

poteri. E da ricordare che lo stesso Governo colle sue Ordinanze intorno

a' Matrimonii misti avverso la Chiesa
;

e ch'esso spinse tant'oltre la Mia

onninotenza tino ad interdire eziandio il Catechismo prescritto dal Vesco-

TO alia sua Diocesi 1

5. La stagione in Isvizzera e pessima ;
sin dal mese di Maggio siam

del continuo tormentati
,
a cosi dire, dalle pioggie. I f'rulti non possono

malurare, e se maturano, non possono raccogliersi. Temesi una carcslia

per I'inverno. Le hiade, le viti, le frutle, le palate, i legumi, tutto e in-

tristito. Abbiamo a lamentarci eziandio di funeste inondazioni. Un voro

disastro ha colpito il Cantone dei Vallesi specialmente nella parte orien-

tale e centrale, il giorno di Domenica 2 Selleinbre, a causa di una onor-

me e subitanea piena delle acque del Rodano che stipero quella del

1834. I ponti sono slati traportali \ia, le pianure furono soirnnerse:

guasta la via di ferro e la grande strada del Seinpione; e per ultimo tut-

te le comunicazioni interrolte. Non meno gravi disastri hanno in seguito
desolato il Cahlone di San Gallo, ove le acque hanno trasportato seco un

ponte di ferro
;

il Cantone di Ury, ove le perdite per riguardo allc stra-

de sorpassano i 100,000 franchi^scnza valutare le perdite particotari ;
i

Cantoni di Vand, di Berna e di Basilea Campagna, ove il campo mili-

tare fu cambiato letleralmente in uno stagno : nel quale le tende appari-
Tano come piante acquatiche; la paglia che serviva di letto ai soldati

spariva sotto Taccjua e il fango; le vestimenta de' militan erano infradi-

ciate, le cucine di campagna piene d'acqua si, che fu impossible accen-

dervi il fuoco; e le milizie vennero
cqstrette

di battcre in ritirata ed ab-

bandonare il campo. Parecchi Cantoni hanno fatto preghiere pubhliche

per impetrare dalla Diyina Misericordia giorni migliori.
6. La

propagai\da
rivoluzionaria si studia di arruolare suoi soldali in

Alemagna ed in Isvizzera specialmente fra la classe operaia. Organizza
de' club fra' giovani lavoranti ed apprendisli e ne fa docili e mobili

schiere in servis;io della sollevazione. A tine di prcvenire da si fatte in-

sidie propagandi^ste la gioventu operaia nelle citta caltoliche si e comin-
ciata la istituzione dalle Societa operate (Gesellen-Verein) le quali rie-

scono meravigliosamente. In Basilea ebbe luogo non ha guari una riu-

nione solenne di opi;rai cattolici per la
benediziope del vessillo. Giusta

i| rapporto del sig. D. r Albano Stolz le diverse riunioni di operai calto-

lici in Alemagna ed in Isvizzera arinoverano gia 100,000 membri. Si e

questa una prova novella che trovansi ancora nella socicta moderna
buoni elementi

;
ma per trarla a sicuro slato, di mezzo a' gravi pericoli

che le minacciano rovina c sterminio, e di assoluta necessita I'organare,
il \ivificare, il coltivare questi buoni elementi. Hie labor, hoc opus.
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RAPPORTO -5

DI S. E. IL GENERALE DE LAMORICIERE

A S. E. 1L MINISTRO DELLE ARMI

INTORNO ALLE FAZIONI GUERRESCHE

COMBATTUTE DALI/ESERCITO PONTIFICIO

NEL SETTEMBRE DEL 1860.

PARTE I.

Esposizione delle nostre condizioni alia fine a" Agosto e nei pnmi

giorni di Seltembre.

Numero reale e appostamento delle Truppe.
Invasione del territorio Pontificio per le bande piemontesi.

Intimazione del Governo Sardo.

MONSIGNORE
, ,

Roma 5 Novembre 1860.

Yengo ben tardi a renderle conto delle nostre operazioni ,
durante

1'ulliraa parte del mese di Settembre passato. Y. E. conosce gia la mag-

gior parte dei fatti dei quali debbo trattenerla : ella sa ancora che per

cagione dell' immense spiegamento di forze che si e fatto contro di noi
,

tutte le comunicazioni nostre sono state rotte tin dal principio della

guerra, e che quasi tutti i Capi dell'esercito essendo stati condotti in cat-

tivila, oggi soltanto ho potuto raccogliere con grande difficolta i raggua-

gli che avrei do\uto ricevere.

SerieIV,vol.VIII. 33 45 Novemtre 1860
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Ma se questo rapporto tla conto di pochc cose nuove a Y. E. quanta

ai risultati, le fara meglio intendere il complesso delle operazioni del no-

stro piccolo esercito, le dipingera i travagli e i pericoli contro i quali ha

dovuto lottare, chiarira alcuni particolari che importa di non lasciare

nell'incertezza in cui sono rimasli, e le indichera la parte che hanno pre-

sa i diversi corpi a queste lotte, le quali, sebbene siano riuscite a una

disfatta, non sono pero state senza gloria.

Nel principio del mese di Settembre, V, E. mi ayeva partecipato le

assicurazioni date dal Governo francese in nome del Piemonte, che cio&

non solamente questa Poteoza non invaderebbe il nostro territorio
,
ma

che si opporrebbe ancora ad invasion! che facessero le bande di volontari

che si formavano dall'altro lato delle nostre frontiere.

Le disposizioni prese contro il colonnello Nicotera che aveva uniti

2,000 uomini nolle circostanze di Firenze e voleva gittarli sopra le no-

stre frontiere ,
venivano a sostegno delle promesse che ci erano state

fatte, e sembrava che piu tosto dalla parte del regno di Napoli noi aves-

simo a tcmere di un'invasione.

Gia a piii riprese ci si erano annunziali imbarchi di truppe nella Sici-

lia e nelle Calabrie , perche venissero ad aggredire le coste delle Mar-

ahe : e dopo 1'occupazione di Napoli fatta dal Generale Garibaldi
, tutto

pareva indurci a credere che le nostre Province del sud non tarderebbe-

ro ad essere invase.

Su questi cenni diplomatic! ,
che confermavano gli indizii raccolti nel

paese, io stabilii nel modo seguente Torganizzazione e il riparlimento del-

1'esercito sopra il territorio che si doveva difendere.

!. BRIGATA Generale DE SCHMID .

'

Quartier Generale a Fuligno

. R. di Linea '. . . . P. v Batt. 2

2. id. Estero . . , id. 2

1.* Compagnia di Gendarmi mobile. 4

6.
a
Batteria

, pezzi 6

Un distaccamenlo di Gendarmi a cavallo.

2.
5 BRIGATA Generale marchese DE PIMODAN

Quartier Generale a Terni

1.' c2.Batt. Cacciatori. . . . \ Batt. 2

i. Bait, di Bersaglieri . . . , , 1

Batt. di Carabinieri 1

Mezzo Batt. di Tiragliori francc-belgi. ......... '/,

47,
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Due Squadroni di Dragoni . . .. . . 2

Uno Squadrone di CaYalleggieri. ... 1

ll.'Batteria . f"\.'. .

n'"
'l

f
1 *";'*;? ":

;

. . .'
-.

1.* BRIGATA Generale DE COURTEK

Quartier Generale a Macerata

!. e a. Batt. di Bersaglieri ..... ..... Bait. 2

l.R.di Linea .............. id. 2

Uno Squadrone di Gendarmi. 4

7.* e 10.
a
Batteria.............. pezzi 12

Questa Brigata era destinata a compiere la guarnigione d'Ancona nel

x;aso in cui questa piazza fosse seriamente minacciata.

RISERVA Colonnello Gropt sotto gli ordini del Generale supremo.

Quartier Generale a Spoleto

t.'R." Estero ............. . . . Batt.

Volontari Pontifici a cavallo

8.' Batteria.

Oltre queste truppe che potevano essere mobilizzate
,
erayamo co-

stretti di detrarre al nostro piccolo esercito, primieramente la guarnigio-

ne di sicurezza per la citta d'Ancona
, composta del 4. Batt. Bersa-

glieri, e della meta del 5. in formazione, della meta del Batt. di S. Pa-

trizio, di due compagnie del 2, Estero e di uaa compagnia di gendar-
meria raobilizzata. Finalraente occupavamo la cittadella di Pesaro con

eirca 600 uomini
; quella di Perugia con 500

;
la citta d'Orvieto con una

compagnia; la Rocca di Yiterbo con 4 compagnie; quella di Spoleto con

una forza quasi oguale ;
300 uomini del 1. Regg. Estero erano a Roma

e-ie prigioni di S. Leo, Pagliano e Civita Castelfana ci toglievano cia-

scuna una compagnia.
Essendo costretti di scemare il nostro EfTettivo per tutti questi distae-

camenti
,
era stato determinate che per non diminuire il numero dei no-

stri Battaglioni mobili
,
tutte le predette piccole guarnigioni si sarebbero

formate col preudcre due compagnie di ciascuno dei Battaglioni che ne

ayevano 8
,
tranne il Battaglione di S. Patrizio che

,
rion avendo ancora

ne sacchi
,
ne giberne , era ripartito fra le guarnigioni di Spoleto ,

Peru-

gia ed Ancona.

Noi contavamo in tutto 16 Battaglioni e 2 inezzi Battaglioni : la guar-

nigione d' Ancona ne assorbiva2: ne restavano 14 da mobilizzarsi che

fornivano 20 compagnie alle guarnigioni delle nostre piazze. Questospie-
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ga il debole Effeltivo che essi presentavano ,
il quale era inferiore alia

media di 600 uomini. II che e quanto dire in tutto 8000 baionette, circa

500 uomini d' artiglieria, e 300 cavalli. Le nostre ambulanze consiste-

vano in alcune carrette
,
e quanto al Ireno noi ne eravamo interamente

sprovveduli.
Per compiere questa esposizione debbo aggiungere che per 1' intendi-

mento di far fronte all* agitazione la quale ci era stata significata negfci

Abruzzi , e alle minacce d' invasione
,

io aveva mandate in quelle parti

il Capitano de Chevigne mio aiutante di campo ,
ad organizzarvi i mon-

tanari d
1

Ascoli che domandavano armi e munizioni
,
e la cui devozione

al Governo Pontificio non ci e punto fallita.

II nostro armamento lasciava certo molto da desiderare : un solo del

nostri Battaglioni era armato di carabine Minie
;
un altro aveva carabine

svizzere che rendevano necessario un provvedimento particolare. Due
soli Battaglioni e mezzo e tre compagnie di volteggiatori s' erano potuti

corredare di fucili rigati.

II Governo pontificio non ostante le sue pratiche iterate presso diverse

Potenze ,
non aveva potuto procurarsi ancora un numero sufficiente d' ar-

mi di precisione , oggidi indispcnsabili alia fanteria.

L' artiglieria formata in fretta , annoverava molti conduttori imperfet-
lamente esercitati : i pezzi non erano tirati se non da 4 cavalli

;
e quan- 3

do per opeiare ne dovevamo attaccare 6, ci era necessario fare requisr-

zioni di cavalli o di buoi per trascinare le riserve delle munizioni addet-

te alle batterie. Finalmente non avevamo potuto ancora organizzare im
,

parco di riserva.

Tale pero qual era il nostro piccolo esercito, nudriva una piena fiducia.

Era noto che le milizie Regie di Napoli,.alle quali s'era ingiunto dide-

porre le armi, avevano ricusato di arrolarsi fra le truppe del Generale

Garibaldi; e che le numerose navi da guerra che si erano trasferite alia

parte dell'msurrezione, s'erano dovute disarmare pel rifiuto de'marinai

di combattere contro il re.

Non temevamo adunque assalti vigorosi dal lato di mare sopra Anco-

na, e siccome I'effettivo delle truppe organizzate dal Generale Garibaldi,

non superava di molto il nostro; cosi la difesa del terrilorio pontificio

sembrava assicurata.

Tal era la noslra condizione, allorche nci primi giorni di Settembre

una comunicazione di S.M. 1'Imperatore Francesco Giuseppe diretlaagli
ufiiciali c soldati dei quattro Battaglioni di Bersaglieri arrolati nell'Au-

stria, sopraggiunse a mettere qualche ansiela fra essi e fra i reggimenti
di lingua tedesca. Secondo me quest'effetto si produsse da una falsissi-

ma interpetrazione del pcnsiero di S. M.
Ma siccome nella Circolare predetta, era antiveduto il caso in cui IV

sercito nostro, aggredito da forze troppo superiori, vedrebbe trionfare la

rivoluzione, e si prometteva acoloroche avesserogloriosamente resisti-
' '

'
" '
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to e combattuto fimfall'ultimo momento, che sarebbero ammessi nell'e-

sercito austriaco, nel quale la maggior parte di loro aveva gia servito;

cosi certe fantasie almanaccarono sopra questo tema. Si diceva che, poi-

che S. M. prevedeva il caso in cui la rivoluzione dovesse trionfare, ci6

provava che noi dovevamo essere assaliti dal lato del nord e dal lato del

sud al medesimo tempo, e che non saremmo aiutati da nessuna Potenza:

onde ciascuno dal suo coraggio misurava la lunghezza della resistenza

che bisognerebbe fare per ottenere i vantaggi promessi.
Gli avvenimenti ben presto dovevano dare tregua a siffatte preoccu-

pazioni, senza tuttavolta distruggerne il doloroso effetto.

V. E. ricorda che nei prirai giorni di Settembre certe persone voleva-

no distrarre Taltenzion nostra dalle frontiere di Toscana e di Romagna,

provandosi di far nascere un'agitazione fattizia dal lato di Frosinone; an-

nunziando per una parte rammutinamento di 5000 lavoranti, quasi tutti

forastieri, impiegati nella strada di ferro tra Ceprano e Frosinone; e per
1'altra 1'invasione del nostro confine delle bande Garibaldiane provenien-
ti dal Regno di Napoli per Rieti. Queste voci , quantunque menzognere,
avendo sparsa inquietezza fino nei dintorni di Frosinone, V. E. aveva

creduto necessario di spedirvi una piccola colonna mobile, e di condur-

visi ella in persona, per esaminare sulla faccia dei luoghi lo stato delle

cess. La sola presenza delle truppe era bastata per calmare le appren-
sioii e le agitazioni che furono riconosciute piu simulate che reali.

Subito che V. E. ebbe lasciato Roma, notizie, che io non poteva rivo-

cara in dubbio, signiticavano la formazione di bande d'insorti sopra la fron-

tiera delle Romagne e della Toscana sul limite della Cattolica ed'Urbino.

e nei dintorni di Rorgo S. Sepolcro, d'Arezzo, di Cortona e di Chiusi.

Al tempo stesso erano annunziate nelle medesime terre colonne pie-

montesi piu grosse di quelle che si erano gia una volta presentate per

impedire alle bande d'invadere il nostro confine. Monsignor Rella Delega-

to di Pesaro notiticava che unparco d'assedio era stato veduto nelle cir-

costanze di Ravenna. I rivoltosidiccvano apertamente che lemilizie pie-

montesi dovevano tener dietro alle bande sul nostro territorio, e che i\

parco d'assedio sarebbe imbarcato per Sinigallia ediretto sopra Ancona:

gli agenti piemontesi affermavano che sarebbe imbarcato per Gaeta.

Pregai allora il Cardinale Antonelli di domandare aU'Ambasciata di

Francia, che si compiaceva servir di intermediare fra il Governo Ponti-

ficio e il Piemonte, spiegazioni intorno alia formazione delle bande e ai

movimenti dei Piemontesi. Ci fu risposto conforme per Taddietro, che da

una parte il Piemonte continuerebbe, come aveva fatto ultimamente, ad

opporsi all'invasione del nostro territorio per mezzo delle bande; e che

quanto alle truppe piemontesi, elleno non ci assalirebbero punto.
Nella nbtte degli 8 ai 9 e nella raattina di questo giorno, appresi che,

Urbino, Fossombrone, Citta della Pieve erano state invasedai Volontari,,

e che dopo un'assai viva resistenza dei gendarmi e degli ausiliarii, che
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avevano avuto morti e feriti, gli stemmi pontificii erano slati abbattuti

per far luogo a quelli della casa di Savoia.

Ordinal immediatamente al Generate di Courten di yolgersi sopra Fos-

sombrone con la sua Brigata, e di spingersi quindi tino ad Urbino, rac-

comandandogli. pcro nel tempo stesso di prender notizie, e di operare

senipre in modo che non si lasciasse tagliare le cnmunicazioni con Anco-

na: e al Generate Schraid di condursi sopra Citta della Pieve con due

Battaglioni e una sezione di artiglieria, per rioccupare la detta Citta e

proteggere il nostro territorio.

Nel dare quest) ordini io era, lo confesso, in una grande perptessita:

non era punto rassicurato contro una invasione del noslro territorio dal la-

to del sud; e non ostante le certificazioni ricevute in noiuedel Piemonte,
mi restavano gravi inquietezze sul conto suo.

La concordia con la quaJe le baride avevano rotto il nostro confine,

1'asseveranza onde i faziosi annunziavano il concorso delle truppe piemon-

tesi, e tinalmcnte 1'inquietudine disusata che io scorgeva nei popoli de-

Toti aMa Santa Sede, parevano indicare un aggravamento nella condizio-

ne delle cose.

Se il Piemonte doveva sostenere le bande con tutte o con parte delle

forze riunite sul nostro confine, io doveva tenere le mie truppe compatte
eraarciare sopra Ancona. Se il Generale Garibaldi doveva assalirci, biso^

gnava cbe io lasciassi la Brigata del Generale de Pimodan aTerni estesa

si pronto a ricongiungerrai seco col resto delle truppe, percoprire le Pro-

Tince al sud di Roma. Tuttavia io era costretto di tener conto dell'inyst*

sione delle bande sopra le nostre frontiere settentrionali, e di farmarciar

contro loro alcune truppe; cominciando cosi a dividere le mie forze.

Nel corso di quel giorno mandai un dispaccio telegrafico a S. E. il Car-

dinale Antonelli, dal quale io riceveva alle ore 9 della sera la comunica-

zione segueute.

Non si conosce ancora nulla di nuovo intorno allo scopo delle mosse

dei soldati pieuiontesi. Si sono chieste spiegazioni a questo riguardo,
ma non si e per anco ricevuta la risposta. Non appena sia giunta vi sa-

ra comunicata. Intanto operate liberamente secondo i vostri piani.

Questo dispaccio non mi istruiva sopra ciocbe avrei voluto sapere: ma
i giornali, e le corrispondenze che ebbi alcuni giorni dopo, mi mostrarono

che il rimanente dell'Europa era allora iflformatissima dei disegni del

Piemonte.

Era in balia a tutte codeste incertezze, quando nel mezzogiorno dei 10,

1'arrivo del Capitano Farini aiutante di Campo del Generale Fanti, ven-

ne a farmene uscire.

Esso era latore di una lettera che mi indirizzava il Generale Fanti Mi-

nistro della guerra e comandante in capo Tesercito Piemontese.

Quautunque questo documento sia stato pubblicato devo riepilogar-
h) qui.
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Quest' uffiziale generale mi notificava per ordine del Re di PiemoHte
,

ehe le sue truppe occuperebbero al piu presto le Marche e 1'Umbria nei

casi segueati :

1. Se truppe dipendenti da me, trovandosi in una citta di queste Pro-

vince ,
avessero a far uso della forza per comprimere una manifestazione

nel senso nazionale.

2. Se io dava ordine a truppe di marciare sopra una citta delle mede-

sime Province
,
dove una manit'estazione nel senso nazionale si fosse

prodotta.

3. Se una manifestazione nel senso nazionale essendosi prodotta in

una citta, ed essendo stata repressa dai nostri soldati, io non avessi dato

a questi soldati 1' ordine immediato di ritirarsi affine di lasciar la citta

libera d' esprimere i suoi voti.

II Generale mi chiedeva una risposta immediata alia sua lettera. Io mi

limitai a scrivergli per telegrafo che non aveva ne qualita ne poteri per

rispondere a una comunicazione della natura di quella che mi aveva fat-

ta : che io la trasmetteva a Roma, e che fra poco riceverebbe la risposta

dimandata, risposta che il suo aiulante di campo sembrava di voler

aspettare.

Io era sdegnato della lettera che mi era stata rimessa.,11 capitano Fa-

rini, accolto da me con ogni cortesia, avendomi detto che egli conosceva

il contenuto dal dispaccio apportatomi , gli feci osservare che quello che

mi si proponeva era di sgombrare senza combattere le province che io

aveva missione di difendere : che questa era per noi vergogna e disono-

re : che il Re di Piemonte e il suo Generale avrebbero potuto fare a meno
di spedirmi una tale intimazione; e che sarebbe stato piu franco il di-

chiararci la guerra. Finalmente, che non ostante la prevalenza numerica

del Piemonte, noi non dimenticherernmo che in certi giorni, uffiziali e

soldati non debbono ne contare il nemico ne risparmiare la vita per sal-

Tare 1' onore oltraggiato del Governo a cui servono.

Terminai rinnovando la mia dichiarazione, che quanto io aveva detto,

non aveva nulla d' officiale, e che io me ne riferiva alia risposta che ver-

rebbe da Roma.

Appena avevamo noi pranzato ,
che il General Fanti mi prego per te-

legrafo di fare immediatamente ripartire il suo arutante di campo, senza

aspettare la risposta del Governo Pontificio.

Yoleva egli tin dal domani far passare il confine alle sue truppe e co-

minciare 1'assalto di Pesaro, dove si ignoravano ancora le comunicazioni

che erano slate fatte a noi.

D' altra parte era chiaro che le bande non avevano operate se non .per

ordine del Governo Piemontese, e con 1' intendimento di dividere le no-

stre forze; e all'ora in cui ci si dichiarava la guerra, la sera dei 10, la

ci si faceva in realta tin da tre giorni.
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Che se si volesse pretendere contro ogni verosimiglianza, che le bande

ayevano operato spontaneamente senza ordine del Governo pieraontese ,

noi ci limiteremmo , per tutta risposta, a citare un documento officiale

emanato dal Governo piemontese e pubblicalo nel Giornale di Roma

del 26 Ottobre 1860 : documento dal quale risulta che il Colonnello Masi

era stato rimesso in attivita di servizio, per rientrare in soldo, a partire

dagli 8 Settembre , giorno appunto in cui ruppe i nostri confini a Citta

della Pievc.

La sera de' 10 Y. E. ritornata in quel giorno da Velletri, mi scriveva

il dispaccio seguente che io feci incontanente conoscere alle truppe.

L' ambasciala di Francia e stata informata che 1' Imperatore Napo-
leone III aveva scritto al Re di Piemonte, per dichiarargli che se esso

aggrediva gli Stati del Papa, vi si sarebbe opposto con la forza .

Lo sbarco del 62.* di linea giunto a Civitavecchia ai 6
,
veniva a so-

stegno di questa importante notizia.

<Ji;)'M '"tr, .-i ?';; /.''."iK'i WfisvMli ib M$H
PARTE IL

Disposizioni press per occorrere alle nuove contingenze.

Le truppe disponibili marciano sopra Loreto.

J Piemontesi prendono le Cittadelle di Pesaro , Perugia , Spoleto ,
la

citta dOrvieto.

Arrivo in Loreto, imbarco del tesoro per Ancona.

Malgrado qucste speranze che
, per nostra disgrazia , dovevano ben

presto svanire, io mi affrcttai d' apparecchiarmi alia lotta ineguale che

stava per impcgnarsi ,
e della quale noi tutti eravamo risoluti di affron-

tare le sorti, quali che si dovessero essere.

Fin dalla sera dei 10 aveva io avvertito il Generale De Pimodan di

raccogliere le truppe sparse negli alloggiamenti che si stendevano sino

a Narni
,

e di richiamare uno squadrone spedito verso Ponte Lucano
,

per sostenere la colonna che operava innanzi a Yelletri.

II giorno degli 11 era necessario per fare quesle mosse di concentra-

mento
,

distribuire i viveri, compirc le munizioni
,

cercare i trasporti di

cui avevamo bisogno. V. E. sa che il Governo Pontificio, non essendo in

guerra con nessuno , non avea voluto punto mettere le sue truppe in as-

setto di guerra ,
e che le nostre mosse si eseguivano sempre come si

suole nei mutamenti di guarnigione ,
e con una quantita di bagagli che

,

non ostanti gli sforzi nostri
,
non avevamo potuto ridurre a proporzioni

ragionevoli.

Finalmente bisognava in fretta mettere la rocca di Spoleto in istato di

difendersi sola. Nc fu confidato il comando al Maggiore O'Reilly con 300

Irlandesi, una sessantina di gendarmi e circa 150 uomini di diversi corpi
non ancora guerniti. II comando dell' artiglieria della piccola piazza fu

dato al capitano de Baye, che tre giorni prima era venuto di Francia.
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Scrissi al Generate de Courten per dirgli die si ripiegasse sopra Anco-

na, al Generale Schmid per informarlo di quel che accadeva, avvisandolo

di ripiegarsi o sopra Viterbo o sopra Perugia ,
se si fosse trovato innanzi

a truppe piemontesi superior! alle sue : e gli notiticai che avrei condotto

meco nelle Marche un Battaglione del 2. Estero, che faceva parte della

sua Brigata ,
lasciato in osservazione con una sezione d

1

artiglieria di

campagna nei dintorni di Perugia.

Ai 12 pertempissimo io mi poneva in marcia da Spoleto col 2. batta-

glione del 1. Estero ,
una compagnia del battaglione S. Patrizio e un

piccolo battaglione di 5 compagnie del 1. di linea.

La sera io mi congiungeva in Foligno col 2. battaglione del 2. Estero

richiamato da Perugia : in tutto 4 battaglioni. II .Generale De Piuiodan

partiva da Terni a una marcia dietro di me con 4 battaglioni e mezzo, e

300 cavalli. Fra noi due avevamo 16 pezzi d' artiglieria.

Noi seguitavamo la strada ordinaria a posate per Foligno e Tolentino

affine di giugnere in Macerata, ov'era importantissimo di arrivare prima
delle colonne piemontesi.

11 viaggio si compi senza contrasti e giunsi ,
facendo una marcia di

notte
,

la mattina del 15 a Macerala. Le teste delle colonne piemontesi

che si avanzavano per circondare Ancona
,

erano a una sola marcia di-

scoste da noi verso Jesi : ed erano state ritardate di 24 ore dalla resi-

stenza disperata che il colonnello Zappi aveva fatta nella cittadella di

Pesaro
;
dove con un pugno d'uornini e 3 cannoni aveva fermato per 22

ore il corpo d'esercito del Generale Cialdini
;
non avendo alzato bandiera

bianca e mandato un parlamentario , se non quando si vide ridotto all' e-

stremo; e avea dovuto rendersi prigione di guerra. Ma aveva gloriosa-

mente fatto il suo dovere, e reso un grande servigio all'esercito.

Essendo io a una sola marcia lontano dal nemico sommamente supe-
riore a me in numero

,
avrei dovuto aspettare il Generale De Pimodan,

per accorciare la distanza che mi separava da lui: ma una circostanza ,

secondaria apparentemente, sopravvenne ad accrescere i miei impacci.

Io aveva chiestQ a Y. E. che ci avesse mandati.-alcuni Condi, per assi-

curare il soldo delle truppe in viaggio ,
come pure il servizio dei viveri

che finora non anche era stato disposto. Ora al tempo stesso il servizio

della tesoreria in Ancona si accorgeva ,
un poco tardi

,
che difettava di

monela pel pagamento dei lavori, degli approvigionamenli dei grani e

per quello di diverse forniture che ci erano state fa tie dall' estero. Ri-

chieste molto piu importanli delle mie, e non meno urgenti, erano dun-

que venute per questo rispetto.

Sua Santita aveva fatto spedire in Ancona, sono circa 6 mesi, e depor-
re nella Fortezza una somma di 500,000 franchi

,
la quale non si doveva

toccare se non in caso d' urgenza. Non ostante questa prescrizione ,
un

tal deposito era stato impiegato pei bisogni ordinarii
,

senza che alcuno

avesse pensato a darne informazione. Era tutto speso ,
e la cassa Came-
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rale incaricata dei servizii correnti
,
mancava di fondi. Quest' incaglio

sorgeva appunto nelle angustie dell' invasione piemontese.

V. E. mi mando non solamente le somme assai ristrette
,

di cui abbi-

sognava pel mantenimento delle truppe che erano in viaggio ,
ma altresi

quelle molto piu rilevanti che esigeva il servizio d^Ancona.

Mi sarebbe piaciuto meglio senza dubbio che i fondi destinati ad AIF

cona, fossero stati trasmessi per mare
; perocche fin dalle prime io aveva

giudicato il mio arrive in questa citta come incertissimo con tutli i raiei

carriaggt e i miei nutnerosi bagagli ,
de' quali ho parlato piii sopra : e i

carri del tesoro non erano di queMi che fosse pin agevole salvare in caso

cfimbarazzo. Ma non era piti tempo di mutare le disposizioni prese, e io

cfoveva sottostare alle condizioni impostemi dalla necessita.

Durante la notte io aveva conversato col Gen. De Pimodan, le cui

truppe erano, come le mie, stanchissime dal caldo e dalle marce; e gli

partecrpai la risoluztone che io aveva pigliata di abbandonare, movendomi

da Macerata, la via postale che rasenta il piano della Potenza per Sam-

bucheto e Recanati, e di prendere la strada, la quate, per la cresta dfci

colli che separano la valle della Potenza da quella della Chienti, traversa

la Potenza vieino alia sua foee e guida a Porto di Recanati.

Allungava ilcammino, ma io sboecava di rittamente sul mare, dove po*
leva imbarcare il tesoro destinato ad Ancona

;
mi allontanava ancora dal

nemico, e per fa giacitura del terretio io non aveva nulta da tenure dalla

stia mimerosa cavaDeria. Finalmente riguardo alte posizioni che egli oo

cnpava, se non era impossihile che mi avesse preceduto a Loreto, era pe-
rfr credibilissimo che vi gfwgnerei prima di lui costeggiando il mare, e;

che potrei effettuare il mro disegno.

Inoltre aveva prescritto al Generale De Pimodan di scansare, in qwanto

poteva, qnalunque serio combattimento sotto di Macerata, e* di seguita-

re la strada medesima che io aveva tenuta.

Partimmo innanzi giorno, e il eamm4no ci fu ritardato'di molto dalte

scese rrpide che offre la strada che noi battevamo: il caldo era cocentis-

simo; onde arrivammo al mare soltanto dopo le ore 6 della sera. Le pic-

cole cannoniere die io aveva richiesto in Ancona non erano giunte at

Porto di Recanati. Nof gittavamo in mare grosse barche di pescatori per
confidare a loro il nostro tesoro, quando scorgemmo in alto il S. Paolo,

piccolo battello a vapore di servizio al porto d'Ancona, che io credeva

preso a Pesaro, e che il'sig. De Quatrebardes, capo di statomaggiore in

Ancona
, aveva spedito a Recanali col sig. De la Perrandiere volonlnrio

a cavallo, per avere nostre notizie. Le mic lettere che dimandavano le

cannoniere non erano cola punto arrivate.

II sott' Intendente Ferri s'imbarco col tesoro, e nella fretta precipitata
dell' operazione, che si esefiuiva di notte, furono portati ancora in An-
cona i foncK

, che io aveva fatto cavare dalle casse
, pel servizio delle

truppe, che erano in marcia; il che mi cagiono 1'indomani grandi impacci.
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Per veriia noi eravamo grandemente ansiosi di confidare 11 danaro no-

gtro al baltello a vapore ; da ua lato il mare ingrossava e ad ogni rao-

mento 1'imbarco poteva diventare iaipossibile sopra la spiaggia del Porto

di Recanati
;

dall' altro lato la inia avanguardia mi avvisava che drago-

ni piemoatesi avevaao occupato Loreto quella sera
,

e che avevaao la-

sciato una gran guardia nella citta, ,le cui porte erano ehiuse.

,Io diressi immediatamente sopra Loreto
,
da cui eravamo discosti 5

elnlometri, lo squadrone di gendarraeria che -aveva preso in Macerata,

II sig. de Bourbon-Chalus comandava questi soldati che ebbero 1'ordiae

di partire al trotto. II Capitano di gendarmeria Sampieri, e uno del suai

uffiziali, diehiarando di non poter reggere di quel passo, io diedi il co-

mando dello squadrone al capitauo Paliy mio ufliziale di ordinanza.

La cavalleria occupo Loreto seaza diificolta
;

il retroguardo della ca~

^alleria piemontese s'era ritirato al suo appressarsi ;
ma gente del paese,

ricondotta dai miei scorridori, mi informo che dall'altra parte di LoreLo,

ai piedi della collina, stava una grossa forza di fanteria sostenuta da arti-

glieria che oecupava gli sbocchi nella pianura del Musone, e che sem-

brava yolersi impadronire di Loreto nella notte. I fatti erano esatti, sal-

voche 1' intenzione di impadronirsi di Loreto, la quale non entrava nei

disegni dei Piemoatesi.

Dovendo 1'indomaai aspettare il G. Pimodan
,
e trovar wen per la

^ua coloaoa e la naia, mi premeva assai di occupare questa citta. >'.i5 P

Quantunque avessi promesso due ore di riposo alia fanteria che face-

iva sosta a Porto Recanati
,

io la .diressi immediatamente sopra Loreto ,

dove ci stabilimmo durante la notte. Partito da Macerata alle ore 2 del

mattino
,
era scorsa la mezza notte , quando le truppe cominciavano a

riposarsi.

La notte impediva di vedere le truppe piemontesi ; .gli abitanti dice-

vano che i ponti della citta erano tagliati, e che di dietro vi si erano al-

jzate triacee. II capitano Palfy voile assicurarsi della verita di questi

ragguagli ;
e s'inoltro sopra la strada che conduce a Camerano

,
con al-

cuni gendarmi e un volontario a cavallo, che era il sig. De Pas. Giunto

yicino al /primo ponte, a 100 metri circa dalle mura di Loreto, ebbe due

colpi di cannone a metraglia, che gli uccisero il cavallo e mortalmente

feriroao il sig. De Pas e un gendarme. Questo malauguroso accidente

ebbe tuttavolta il vantaggio di farci conoscere la distanza a cui era U
nemico.

Durante questa rnarcia cosi lunga ebbi appunto da Macerata le ultime

comunicazioni di V. E., alJe quali erano congiunte lettere di Ancona. II

loro contenuto era iuiportantissimo.

II Generale de Courten m'informava che avendo appresa, nella sua

marcia sopra Fossombrone, 1'invasione dei Piemantesi, erasi ritirato sen*

za combattere, il giorno 13.
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Questo Generate, per operare contro le bande, avea fatto due distac-

camenti: I'lino sotto gli ordini del colonnello Kanzler, 1'allro sotto quelli

del Luogotenente colonnello Vogelsang. Prescrisse a quest! due distac-

camenti di congiungersi : ed essendosi fatta la congiunzione felicemente

a Mondavio la sera del 12, la colonna divenne forte di 1200 uomini di

fanteria e d'una sezione d'artiglieria.

Ai 13 il colonnello Kanzler voleva diriggersi sopra Sinigaglia, per
meltersi nella strada del mare

;
ma avendo saputo che la citta era occu-

pata da una divisione piemontese, resto sopra i colli, e ando a valicare

la Misa a due leghe circa sotto la sua foce.

La divisione piemontese, informata della presenza di questa piocola

colonna, tento di sorprenderla. La sua cavalleria, e I'artiglieria seguita

dairinfanteria la raggiunsero verso S. Angelo.
II combattimento comincio a un' ora dopo il mezzogiorno, e duro FIDO

alle 5 della sera.

Parecchie cariche di cavalleria furono splendidaraente respinte : e la

nostra artiglieria, come pure il fuoco della fanteria, avendo danneggiato

grandemente i lancieri, quesli cessaronodi perseguirli a monte Marsciano.

Questo combattimento ci era costato 150 uomini uccisi, feriti o presi, di

cui 4 uffiziali. li Colonnello Kanzler giunse in Ancona nel colmo della

nolle, dopo aver fallo una marcia di 45 miglia, e fu ricevuto fra gli ap-

plausi della guarnigione, contenta di rivedere i compagni, sopra la sor-

te dei quali s'erano concepiti timori.

V. E. mi dava notizia di un dispaccio del Duca di Gramont diretto al

Console di Francia in Ancona. Egli era di questo tenore.

L'Imperatore ha scrilto da Marsiglia al Re di Sardegna che se le

truppe piemonlesi penelrano sopra il Terrilorio Ponlificio, sara costret-

to ad opporvisi. Gia si sono dati ordini per imbarcare truppe a Tolo-

ne, e quesli rinforzi giungeranno incontanente. II Governo dell' Impe-
ratore non tollerera la colpevole aggressione del Governo sardo; come

viceconsole di Francia voidoveteregolarvi in conseguenza di questo .

'.&*?- i'if>rr qrfrr
, i\\''n\<^*wt$\iwV**^^fatitifai

l r''*j''W M >JOdtnff? '

Sottoscrillo GRAMONT

Al tempo stesso persona mollo autorevole, mi scriveva da Trieste

sotto I'll:

Le navi austriache incrocieranno al mezzodi di Ancona per impedire
il blocco, la squadra e considerevole e benissimo comandata .

Queste notizie furono sull' istante parlecipale alle truppe, che le accol-

sero con giubilo.

Finalmente, per seguir 1'ordine cronologico, io pongo qui due fatti di

cui ho conosciulo i particolari solo dopo il mio ritorno a Roma, poiche i

corrieri apportalori dei dispacci che li riguardavano erano stati inter-

celtati.
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Yoglio parlare dell'occupazione d'Orvietp fatta dai soldati del colon-

nello Masi, della presa della cittadella di Perugia, e di quella della

'Rocca di Spoleto, che erano accadute agli 11, 14 e 17 Settembre.

Alcune parole sopra ognuno di questi fatti sono necessarie.

Nella mattina dell' 8 la banda comandala dal colonnello Masi aveva

rotto il nostro confine a Cilia della Pieve, e dopo avervi proclamalo il

Governo del Re di Piemonle si rivolse sopra Orvieto, forle di 800 a 1000

uomini.

Quesla cilia posta sopra un cono a pan di zucchero, erelto nel mezzo

della larga valle della Saglia, e circondata da uno scoscendimenlo di

scogli a picco, sopra dei quali sono alzale muraglie : e se numerosi mo-

nasleri, ed alcimi palazzi non ingombrassero la via d' inlorno, un pugno
d'uomini vi si polrebbero reggere conlro un esercilo. Essa era occupata
da una compagnia di Bersaglieri di 110 uomini sollo gli ordini del capi-

tano Du-Nord, e da 28 gendarmi.
II Delegalo, che diflidava forse un poco troppo della popolazione della

cilia, aveva Irascuralo di organizzarvi ausiliari. Eppure in nessun allro

luogo essi erano piu necessari : peroeche queslo punlo signoreggia la

strada piu corla che vi sia dalla Toscana al regno di Napoli , per Ame-

lia, Terni e Rieli
;
e quesla era una delle cagioni che avevano falli slen-

dere gli alloggiarnenli del Generale De Pimodan fino a Narni. II capila-

no Du-Nord slimolalo dalla municipalila, che lemeva un cambaltimenlo

denlro la cilia e inlorno, e infaslidilo dalla difficolla d'invigilare la cin-

ta , sopra parecchi punli della quale i volonlari polevano tenlare una

scalala col mezzo delle inlelligenze che avevano nella cilia ,
credelle di

dover capilolare agli 11, menlre non aveva, che un solo ferilo.

Usci con armi e bagagli da una porta con tulla la Delegazione, in

quella che daH'allra enlrava il nemico
,
e s' incammino alia volla di Yi-

terbo.

II medesimo giorno essendo giunlo all'Osleria'Nuova una o due leghe

lungi d'Orvielo
,

il capilano Du-Nord inconlro una piccola colonna pro-

yenienle da Yilerbo ,
comaiidala dal capilano Pelrelli

,
che Iroppo lardi

arrivava al suo soccorso.

Quesle due Iruppe ripresero insieme la slrada di Yilerbo, e il capila-

BO Pelrelli
, che aveva il comando

,
lascio il capilano Du-Nord a Monle-

fiascone, accrescendogli le forze con una quaranlina di gendarmi ed al-

cuni sedenlari.

Quesla disposizione soggiaceva a molli sconci : in prima Monlefiasco-

Be, che e a quallro leghe da Yilerbo, ne sla Iroppo lonlano per collocarvi

un poslo di 150 uomini in quelle circoslanze in cui si era. Di piu 1'os-

servazione sola dei luoghi baslava per provare che, se non si era polulo

difendere Orvielo, meno ancora si poleva lener forle a Monletiascone.

Difalli il capitano Du-Nord che vi fu aggredilo ai 18, dovelle sgombrare
da quesla cilia, dopo una perdita di 69 uomini e 2 ufficiali. Le comuni-
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cazioni essendogli state tagliate con Viterbo, dovette ritirarsi sopra To-

scanella donde arrivava a Civitavecchia.

II Generate Schraid giunto ai 12 in Citta della Pieve, non vi trovd

piu il colonnello Masi. Si diceva che una parte della sua truppa era an-

dala verso Orvieto, e 1'altra verso Corneto per tagliarvi la strada ferrata

di Civitavecchia.

Mentre lasciava riposare la sua gente, il Generale seppe da una parte

che Orvieto aveva capitolato il di innanzi
,
e dall'aHra

,
che un corpo di

truppe piemontesi di circa 6,000 uomini aveva occupato Citta di Castel-

lo e minacciava Perugia. Egli si raise in viaggio per quest' ultima citta,

dove giunse ai 14 sul rompere del giorno.

La cittadella di Perugia messa in huono stato di difesa, ed occupata
da 400 uomini di buona truppa, doveva opporre una resistenza superiors
di molto a quella di Pesaro.

Essa era fornita di viveri e di munizioni di ogni sorta. II Generale

Schmid ritornando nella piazza con due battaglioni di circa 1,000 uomi-

ni poteva occupare le case vicine alia cittadella
,
e la resistenza pareva

doversi prolungare.

Entrato nella citta il Generale Schmid prese alcune disposizioni ;
fece

occupare le porte ,
e il fuoco comincio contro di noi. Era Ja brigata pie-

montese del Generale De-Sonnaz che aggrediva. *V-

Dopo tre ore di cornbattimento, la lotta pareva volgersi a nostro vaa-

taggio, quando i Piemontesi alzarono una bandiera bianca. Un capitano
di stato-maggiore venne innanzi per intimare al Generale Schmid di

rendersi
,
diceudo cbe ogni resistenza era inutile

, poiche il Generate

Fanti con tutte le sue forze doveva giungere dentro la giornata. II Ge-
nerale Schmid convenne col Generale De-Sonnaz, che egli accorderebfoe

Bna sospensione d'armi di 5 ore per aspettare il Generale Fanti, col

quale stabilirebbe i patti della capitolazione. In questo frattempo i Pie-

montesi dovevano rimettere alle truppe Pontificie la guardia delle porte
della citta

;
condizione che non fu eseguita.

11 Generale Fanti essendo giunto, il colonnello Lazzarini ed il luogo-
tenente colonnello De Courten stabilirono le basi della capitolazione che

fu ratificata dal Generale Schmid.

Cosi la ciltadella di Perugia e i due battaglioni, che allora erano rien-

trati nella Piazza
,
avevano capitolato dopo 3 ore di cornbattimento, e 5

ore di sospensione di armi.

II Generale Schmid in un rapporto particolare che mi ha indirizzato,

attribuisce in parte questo esito ad uno spirito di poca disciplina ,
che si

manifesto nel corso della fazione nel 1.* battaglione del 2. Esteri. Una

compagnia irlandese, e la maggior parte del battaglione del 2. di linea

si mostrarono soli ben risoluti a fare il loro dovere.

Finalmente ai 17 una delle colonne che avevano irrotto nell'Umbria,
comandata dal Generale Brignone, oppugnava la rocca di Spoleto. to
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non aveva potato disporre in pro di questo ridotto d'altro, che di due

recchi pezzi di cannone in ferro con cattivi affusti. II nemico era gro&-

sissimo, e fornito di molta artiglieria. II maggiore O'ReiHy si difese va-

lorosamente coi suoi Irlandesi, e respinse un assalto, nel quate it nemico

fece perdite rilevanti. Verso la sera i Tiragliori piernontesi si avvicina-

rono, e tutto faceva presagire per la notte un secondo assalto con forze

considerevoli. UQ^ dei nostri due pezzi guasto non poteva piii far fno-

co
,
e 1'affusto del secondo era fortemente danneggiato. Dopo 12 ore di

combattirnento il maggiore O'Reilly chiese di capitolare. La stanchezza

della sua gente era estrema
,
ed aveva rieonosciuto che non poteva fare

assegnamento sopra la riserva composta di fresche cerne e di distacca-

menti di diversi corpi. Egli valuta la perdita del nemico in questa gior-

nata a 100 uomini uccisi e quasi 300 feriti. Dalla parte sua non ha avuto

che 3 morti- e 6 feriti.

PARTE III.

Battaglia di Castel Fidardo ed ingresso del Generate in Ancona.

Nella notte dal l^al 17 io avea, come si e veduto, occupato Loreto, e

conosciuta la presenza del nemico molto presso la citta. Al mattino te

nostre posizioni della notte furono rettificate
;
ed io conobbi qnelte dd

Bemico i cui avamposti non erano che a mille rnetri lungi da not. Io a-

yeva appena due mila uomini di fanteria, bisognaya aspettare il Genera*

le De Pimodan che ne conduceva due mila e seicento. Molti imbarazzt

che non mi aspettava vennero ad assalirmi
;
avea bisogno di pane per

la mia colonna ed anche per quella del Generale De Pimodan che aon

doveva rimanere in Loreto. Ora in citta maneava la farina necessaria

per fornirci il pane, di cui avevam bisogno quei due gierai. Credetti

sulle prime che ioeraingannato, ma mi accorsi piu tardi che la man-^

canza non era che troppo vera.

II Governo Pontificio avendo finora mantenuto il diritto sul macrnato

nelle sue province, i molini vi sono rari
, percio lontanissimi 1'uno dal-

Faltro; e quasi tu-tta la popolazione povera non v'ive che di granturco
non sottoposto alia tassa.

L' imposta da pagare e i trasporti sempre cari impediscono i fornai di

fare gran provviste di farine. II nemico avendo colla sua numerosa ca-

yalleria occupato una parte dei molini del vicinato, la farina era subito

divenuta rarissima nella citta. Di piugli abitanti, quantunque ben dispo-

sti verso di noi, vedendo 1' itiferiorita delle nostre forze, volevano esser

pagati a contanti
,
e noi abbiamo gia detto come la cassa di servizio es-

sendo stata portata in Ancona, noi ci trovavamo quasi senza danaro.

Tacero qui a V. E. le difficolta d'ogni genere che convenne vincere

per giungere a un risultato incompiuto. Ma ritorniamo alle posizioni oc-

cupate dal nemico.
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Al nord della Collina, sopra cui s' innalza la citt& di Loreto, scorre il

piccolo tiume detto il Musone, il quale va a gettarsi nel mare a una lega

e mezzo incirca dalla citta. La yalle di questo fiume e di una larghezza

che varia dai duecento ai trecento metri : essa e piantata d' alberi e ta-

gliata da fossi d' irrigazione.

Circa una lega sopra Loreto e a due cento metri dalla sua foce il Mu-
sone riceve dalla sua riva .sinistra un grosso confluente detto 1' Aspio.

Tra queste due Humane e nell'angolo che esse formano prima di riunirsi

si stende la catena de'colli su cui e posto Castel Fidardo, eda due leghe

piu lungi il ridosso su cui e posto Osimo.

AH' est dell'Aspio e sopra la sua riva sinistra s' innalzano gradatamen-
te le colline che si uniscono al monte di Ancona e che separano quel

grosso torrente del mare. La valle dell' Aspio e meno larga che quella

del Musone, ma presso il confluente dei due fiumi le due pianure si riu-

niscono ed hanno allora 1' estensione di quasi una lega in ogni parte.

In questa parte il terreno e generalmente umido; gli alberi spariscono,

sicche la terra e tulta scoperta.

Per andare da Loreto ad Ancona si scende nella Valle del Musone, si

passa questo fiume sopra un ponte di legno a circa mille cinquento me-

tri dalla citta
;
seicento metri piu lontano si trova uno affluenle del Mu-

sone detto Yallato che vi entra dalla riva sinistra. Questo aifluente, che si

traversa sopra un ponte presso la sua entrata nel Musone, offre un osta-

colo forte. Le sue rive sono scoscese, il letto e pieno d' acqua e di una

melma profonda che lo rende di guado difficilissimo per la fanteria e

impraticabile alia cavalleria e ai carriaggi.

Tra questi due ponti il nemico avea tagliata la strada e posti i due

pezzi di artiglieria che la sera del giorno innanzi avevano fatto fuoco so-

pra le nostre vedette. A pochissima distanza da questo ultimo luogo la

yia si divide in due, quasi ugualmente buone,che conducono ad Ancona.

La prima, quella che e seguita dalla posta, delta strada di Osimo, risale

la valle del Musone, lascia a destra Castel Fidardo, e monta dolcemente

sopra le colline. L' altra delta di Camerano monta le prime pendici del

colle sopra cui e Castel Fidardo, lascia queslo villaggio a due inila me-

tri sopra la sua sinislra, traversa un villaggio detlo le Crocelle, scende

nella valle dell' Aspio che essa passa sopra un ponle di pielra, sale 1'alto

colle di Camerano, lo Iraversa, e conlinua direltamente verso Ancona.

II piccolo affluente del Musone, sopra cui il nemico aveva poste le sue

grandi guardie con due pezzi di cannone, era yalidamenle occupalo dai

suoi cacciatori; dietro ad un chilometro di dislanza due pezzi di canno-

ne soslenuli da reggimenli di cavalleria difendevano quell' avanguardia.
II dosso della collina di Caslel Fidardo era occupato dalla fanteria co~

perta dagli alberi; i sentieri profondi ed il villaggio medesimo erano guar-
irili di truppe del cui numero non si poleva ben giudicare. Ma avendo
1' esercilo Piemonlese operate fino allora a divisioni riunile, io giudicai
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chc vi dovca cssere cola una Divisione; al quale miogiudizio erano con-

formi le relazioni degli abitanti.

Nel mezzo giorno una colonna di fanteria di tre battaglioni scese da

Castel Fidardo, e vi fu una specie di movimento su tutta la linea, che ci

fece credere ad uno attacco
; gli abitanti del paese vennero a dirci che

una divisione nemica, mostratasi il giorno prima in Osimo, discendeva

nella pianura del Musone marciando sopra Recanati, per assalirci su la

via che da questa citta cammina verso Loreto. La cavalleria aveva ia-

sciata la sua posizione del mattino e si era incamminata a quella volta.

Intatti io vidi ben presto nella valle, circa una lega e mezzo solto di

noi, una fortissima linea di battaglia dietro il ponte della via da Osimo a

Recanati, e quasi nello stesso tempo v-idi la testa di colonna del Generate

De Pimodan a tre leghe dietro noi sopra la via che noi avevamo battuta

il giorno prima: inianto il movimento che io avevo osservato nell'eser-

cito nemico si era fermato.

Secondo le relazioni avute, una forza considerable di artiglieria e di

fanteria occupava Camerano; e siccome tutti i viilaggi tra Castel Fidar-

do, Osimo e Camerano erano guarniti di truppe, cosi io giudicai che io

avevo dinanzi a me tre divisioni di fanteria.

II Generate De Pimodan giunse poco prima della nolle; io profittai dd
resto del giorno perindicargli le posizioni del nemico, dargli vari ordini

per fare le varie dislribuzioni, alle quali dovevamo pensar noi per man-

canzadi un organamento sufficiente del servizio d' intendenza: gli mani-

lestai le disposizioni che aveva presa pel giorno dopo, giacche biso-

gnava assalire senza contare i nemiti che avevamo dinanzi.

Una lettera del colonndlo de' Gaddy, comandanle superiore di Anco-

na, portata da un abitante del paese, mi annunziava che unafiotta di un-

dici iegni di guerra era passata il mattino dinanzi Ancona per andarsi a

termare in faccia di Sinigaglia; aggiungeva che i partigiani de' Piemon-

tesi, le cui notizie si erano tutte veriticate tino allora, annunziavana

che il bombardamento di Ancona sarebfee incominciato il doman 1'altro;

-quella voce non era die troppo fbndata.

II tentare di rauggiungere Ancona passarido per k via di Osimo, o per

quella di Camerano raon era cosa possibile, bisognando prima di tuttd

passare i due, ponti del Musone e del Vallato, cosa che mi avrebbeeosta-

to troppe vite. Se io sceglievo la via di Osimo io mi avvicinavo al cen-

Iro del nemico che circondava Ancoaa dalla foce dell' Esino fin quasi a

quelle del Musone; e se io avessi vinto il nemico in rasa campagna, il

che era poco probabile, la citta di Osirao marata e pesta sopra un colk

molto alto avrebbe opposta ad un piccolo vsercito una resistewza che es-

so non^vrel)5se potuto superare.

Se io mi appigliavo invece alia via di Camerano, io dovea, come per
la via di Osimo, passare a forza i due ponti sopra mentovati, cacciane M

Strie IV, voL VJJL 33* U) Nwmlm 4S6Q
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neraico da Caslel Fidardo pQr giungere alle Crocette: cosa molto difficile;

varcare due volte 1'Aspio sopra ponti forse tagliati, ma certamente difesi;

infme impadronirmi di Camerano cinta di muri e posta sopra una ripida

vetta.

Nell'uno e nell'altro caso mentre io assalivo posizioni forti pernatura e

difese da truppe di ogni arma molto superior! di numero a quelle di cui

io potevo disporre ,
io poteva esser preso alle spalle da una forte truppa

che il nemico poteva facilmente staccare dall' esercito e trovarmi ridotta

a capitolare in aperta campagna.
Mi parve dunque che la sola speranza che mi restava di giungere in

Ancona si era d' incaminarmi per la via delta del Monte di Ancona.

Questa via si unisce a quella di Loreto a Porto di Recanati, si dirige

verso unguado del Musone posto un poco di sopra al confluente dell'As-

pio, va ad Umana, passa a Sirolo, Massignano, Poggio, Cascia, Camera-

no a 3000 metri circa sopra la sinistra, quindi per il lido va ad Ancona.

Da Loreto fin presso al guado del Musone la via e buona e selciata.

Dal guado tmo ad Umana per un tratto di circa 3000 metri bisogna bat-

tere vie di campagne che non sono praticabili in tutte le stagioni, poi

si ritrova una via che dalle Crocette va ad Umana, d'onde tino ad Ancot-

na la via e selciata per quattro leghe e mezza.

II nemico non occupava questa via. Qualche vedetta solamente era

stata veduta quel giorno verso Umana dagli abitanti del paese e da uffi-

ziali posti in osservazione e forniti di canocchiali
;
e queste stesse vedet-

te si erano ritirate al giungere della notte.

Tenendo per questa via io assalivo 1'estremita dell'ala sinistra, io

mi appoggiava o al mare, o ai terreni impraticabili della montagna, e

se qualche difficolta della via mi obbligava ad abbandonare una parte dei

miei bagagli, cio era per me un inronveniente minimo nella condizione

in cui mi trovava. Risolsi dunque di appigliarmi a questo partito, e feci

il mio piano pel combattimento e per la marcia.

Come fu dettopiu sopra, il nemico occupava validamente fin dal 17 le

colline che discendono dal colle di Castel Fidardo verso la piaiuira e si

stendono lino a quattro o cinquecento metri dal Musone. II giorno 18 al

mattino queste forze mi parvero ancora maggiori verso quel pimto. Un
forte distaccamento era posto in una casa di campagna a mezza costa;

ed una forza, che io giudicai di due battaglioni almerio, occupava una

seconda.casa di campagna, posta 600 metri dietro, sull'aUo diun colle

che forma come il fastigio di questa prima posizione : un boschetto po-
sto accanto a questa casa di campagna era anche occupato; una nu~

merosa artiglieria batteva la discesa per ogni parte. In faccia alia prima
casa di campagna si trova un guado del Musone, praticabile dall' arti-

glieria ,
al quale conduce una via in buono stato; al di la vi ha un' altra

buona strada rurale che va a raggiungere la via delle Crocette ad Umana,
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Le rive della fiuinana quantunque elevate non sono scoscese ,
il fondo

del guado e di ghiaia, e 1'altezza dell' acqua non passa i quattro o cinque

pollici. II nemico essendo munito di artiglieria rigata di cui noi manca-

vamo, e questa sua posizione avvanzata non essendo che a circa 2200

rnetri dal guado posto al confluente dell'Aspio e del Musone per cui

doveva passare il mio convoglio ,
io doveva necessariamente impadro-

nirmi delle due case di campagna e mantenermici piu lungamente che

10 poteva.

II Generale de Pimodan ebbe dunque V ordine di muovere verso que-

ste posizioni, di passare la riviera
,
di impadronirsi della prima casa, sta-

bilirvi 1'arliglieria per battere la seconda e il bosco vicino
; dopo di che

11 avrebbe fatto assalire.

Aveva ai suoi ordini per questa operazione quattro battaglioni e mezzo

della sua brigata, quattro pezzi da sei, e quattro obici comandati dal co-

lonnello Blumensthil. I cento irlandesi condotti da Spoleto che non ave-

vano ancora ne sacchi ne giberne, erano stati consegnati all' artiglieria

per aiutarla a passare il guado, montare le rive e al bisogno per proteg-

gerla. Infine la colonna era rinforzata da 250 cavalli, formati dai cavalli

leggeri, da 2 sqnadroni di dragoni, e dai volontari a cavallo: tutti coman-

dati dal maggiore Odescalchi. Questa cavalleria che par,tendo marciava

dietro la colonna doveva portarsi sul fianco destro dove il terreno era

piu scoperto.

Conservai per la riserva i quattro battaglioni che formavano il resto

delle nostre forze ed una parle dello squadrone dei gendarmi a cavallo ,

di cui 1' altra parte marciava col nostro piccolo parco di artiglieria ed

i bagagli.

Questa colonna usciva da Loreto per una via che metteva in quella

che aveva battuta il Generale Pimodan
;
doveva poi piegare un poco a

destra verso il guado del confluente dell'Aspio per servire insieme di se-

conda linea ed anche di scorta al convoglio che
, guidato dal signor Fe-

ronanne volontario a cavallo, doveva essere condotto direttamente sopra

il guado prondendo un cammino rurale piu lontano dal nemico.

La prima colonna si pose in marcia a otto ore e mezza
,

la seconda

verso le nove. II nemico non occupava la riva destra del Musone : qual-

che bersagliere, nascosto nel piccolo bosco e dentro campi di canne pres-

so il guado, fece fuoco sopra i cacciatori dei carabinieri svizzeri che for-

mavano la testa di colonna.

Questi passarono rapidaraente il torrente e si riordinarono dietro una

diga posta lungo la riva sinistra.

Mentre i nostri primi pezzi di artiglieria traversavano il guado, il pri-

mo battaglione dei cacciatori ed i tiragliori francobelgi seguirono i cara-

hinieri; questi tre battaglioni si formarono in tre piccole colonne dietro

la diga solto gli ordini del bravo colonnello Corbucci.
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In quest' allacco il comaudante del primo cacciatori, avendo dale pro-

\e della piii deplorabile debolezza, ii Generale di Pimodau fu obbligato

<li dare il comando di questo hatlagfione all'aiutante maggiore Arcaneti,

il quale mostro durante tutta 1'azione, uon minore capacita che bravura.

Mentre i carri dell' artiglieria entravano nel guado, i due ultimi batta-

glioni dcila colonna, cioe il 2 cacciatori ed il 2 bersaglreri, si erano

riuniti nei giardini dietro un campo di cannetu Qualche palla del neraico

giungcndo sopra ai secondi cacciatori, ii Maggiore ebbe 1'infelice idea

di spiegare una compagnia in tiiagliori, la quale si pose atirare dinanzr

a se nella direzione d'onde venivano le palle che Ii molestavano. Questi

colpi cadevano naturahnente su i nostri battaglioni che attaccavano in

prima linea. 11 Generale de Pimodan f obbligato di mandare ufliziali

che facessero cessare questo fuoco, che non ci feri pero che un uomo.

Fatli simili aceadono bene spesso anche a truppe piii avvezze al fuoco che

non erano le nostre. E dunque doloroso 1'aver veduto questo casa dar

hiugo ad accuse, non meno false chedeplorabili, pubblicatesenzaesame.
II Generale de Pimodan diede il comando del 1. cacciatori all'aiu-

taute maggiore Azzanesi: la qual truppa, molto vigorosamente condotta

da quest* uffiziale, prese onorevolmcnte |>arte agli scontrt che seguirono.

La prima casa di campagna, benche caldamente difesa, \enne pero in

noslro poterc, e \t si fece un centinaio di prigionieri tra cui un ufliziale.

Subito due pezzi d'artiglieria furono condolti al basso della discesa per

proteggere contro nn probabile ritorno offensive la posizione che ave-

vamo conquistata : e due ohici sotto gli ordini del luogotenenle Dandier

turono condotti sotlo un vivissimo fuoco siuo innanzi alia casa colFaiuto

degli Irlaudesi.

Questi bravi soldati, dopo aver tompiuto cio che era stato loro impo-
sto, sit unirono a tiragliori r c durante il resto det eombatlimento si segna-
hirono in mezza a loro.

Quattro pezzi e due obici della batteria Rrchter, erano arrivati alia po-
sizione da not presa. Quest' artiglieria abilissimamente condotta dal co-

lonnello Blumensthil recava molto danno al nemico. II capitano Richter r

benche avesse una coscia trapassata da una palfa, restava in mezzo al

fuoco. II luogotenente Dandier posto allo scoperto coi suoi obici suppli-
\a , col coraggio e laprefenda sua conoscenza del meslierc r all' inferio-

rila della noslra artiglieria paragonata & quella del nemico.

I due ultimi battaglioni det Generate de Pimodan aveana passato il

tiume r ed erano stati lasciati in riserva a 1500 metri indietro, coperti da
an velo d'alberi,

Kra gtuuto il momcnto di assalire la seconda casa di campagna.
1! Generale de Pimodan forma- una piccola colonna sotto gli ordini del

soniaiidante de Becdelievre , composla dei tiragliori irancobotgi y di

una sessantiua d' Irlandesi ed un distaccamento di carabiuicrk e del I/
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Questa colonna si spinge avanti violentemente
, raalgrado un fuoco vi-

vissimo di moschetteria die partiva dalla casa e dal bosco : essa dovea

cosi percorrere 500 melri allo scoperto. Ma giunta a 150 passi dalla col-

lina essa fu ricevuta da un tal fuoco del due ordini di una forte linea di

battaglia, che dopo aver avuto un grandissimo numero di uoimni posti

fuori di combattimento, dovette ritirarsi.

II nemico la insegui : ma al momeuto in cui era per arrtvarli, i nostri

voltarono il viso al nemico, 1'aspettarono a 15 passi, lo riceveltero con

un fuoco ben diretto, e corsero sopra di lui alia baionetta. Stupiti di tanta

audacia e fermezza, benche molto superior! di numero, i nemici si ritira-

rono di circa 200 passi : il che permise ai nostri soldati di giungere alia

posizione dond'erano partiti. II fuoco della nostra artiglieria ben nudrito

e ben diretto proteggeva questa ritirata.

Dal luogo dove io era rimasto un po'addietro io avea potuto giudicare

le fasi di questo combattimento
;
e nello stesso tempo era informato che

il Generate De Pimodan era stato ferito nel viso. Comandai ai due batta-

glioni del 1. stranieri sotto gli ordini del Colonnello Allet di passare il

iiume ed avanzare tino al luogo occupato dalle riserve della l.
a colonna

col 2. battaglione del 2.Estero; ed il battaglione del 2. di linea si

ordino di dietro a scaglioni. Poi mi resi alia casa di campagoa per giu-

dicare dello stato delle cose. Qiiantunque ferito, il Generale De Pimodan

continuava a comandare; il nemico avea perduta molta gente : ma le

nostre perdite erano anch' esse considerabili, e relativamente molto piii

sensibiii che non le sue. Riconobbi che i due battaglioni e mezzo che il

Generale avea con se, non bastavano per impadronirsi della seconda po-

sizione; mandai cercare i due battaglioni di riserva dal capitano di Lor-

geuil ,
e li feci surrogare dai due battaglioni del I.

8

Estero che feci

spiegare per dar meno presa su loro al cannone, quantunque essi ne fos-

sero lontani presso a 1800 metri. Infine per mezzo del capitano Palphy
mandai 1' ordine alia cavalleria di passare il fiume e di seguire al nostro

fianco destro la marcia delle nostre colonne.

Mentre io prendeva queste disposizioni, il nemico tento di oltrepassare

dai due lati la casa di campagna ad onta del fuoco della nostra artiglieria,

ed i suoi tiragliori cominciavano a prendere al fianco le nostre riserve

raccoltc dietro la fabbrica. II maggiore Becdelievre raunando cio che

gli rimaneva del suo mezzo battaglione, e qualche distaccamento dei due

altri, si slancio sopra quei tiragliori e li costrinse a ritirarsi nel bosco

dond' erano usciti.

I movimenti della fanteria si fecero con ordine
;
ma appena il 1. Este-

ro fu spiegato ,
mi accorsi della commozione che nelle sue linee gettava

il romore degli obici e le ferite di due o tre uoniini cagionate da quei

proiettili. Molti ufliciali di quei reggimento ,
debbo purdirlo, parlecipa-

vauo a questa comniozionc piii ancora che non i loro soldati. Invano cer-

eal di rassiciii'arii
;
ed il bravo colonnello Allet che passeggiava a cavalto
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dietro la linea di battaglia Jion fu piii fortunato di me
;
in guisa che dopo

qualche moraento, i due battaglioni, senza aver udito tischiare una palla,

ne scambiato un colpo di fucile, fecero mezzo giro, presero la fuga e si

sparpagliarono.

II mio secondo ordine di riserva che non aveva avuto un solo ferilo

segui questo triste esempio. Mentre io era testimonio di questo tiniore

panico, il 2. bersaglieri pontificii ed il 2. cacciatori giungevano in co-

lontia alia prima casa di campagna dove era rimasto il Generale De Pi-

modan. 112. cacciatori vedendo gli svizzeri scomparsi prese la fuga e ri-

discese alia corsa il pendio su cui era salito.

Debbo dire, ad elogio del 2. battaglione dei bersaglieri pontiticii, co-

mandato dal bravo Maggiore Fuveman, cbe in mezzo a questo immenso

disordine esso rimase ferrao al suo posto e difese colla piu grande fer-

mezza la posizione consegnatagli.

La nostra artiglieria di cui sei pezzi solamente erano in batteria erano

per la via, da cui uscivano con pena per causa delle dighe che la costeg-

giavano.
II timor panico si comunico ad una parte di cannonieri; gli uni volevano

fare mezzo giro co' loro pezzi e fuggire ;
cosa impossibile per la poca lar-

ghezza della strada
;

altri tagliarono i finiraenti de' loro cavalli e fuggi-

rono pe' cam pi.

Io tentai invano di raccozzare qualche parte della fanteria stratiiera

dietro le dighe e intorno alle case dove si poteva stare al coperto dell'ar-

tiglieria, tutto fu inutile
;

il colonnello Cropt ed il colonnello Allet , che

erano a cavallo in mezzo de' fuggiaschi, non potevano nulla sopra di loro

e gli uffiziali stessi parevano colpiti di stupore. '*'$&

Io comandai allora ai due colonnelli di radunare i fuggiaschi dietro le

rive e le dighe del Musone, dove essi si trovavano sicuri dai colpi del ne-

mico e di condurli rosi fino al confluente dell' Aspio ;
far loro cola passare

il guado dirigendoli sopra la via di Umana. Ritornai poi verso la casa

dove il combattimento continuava sempre piii vivo. Era per giungervi,

quando trovai il bravo Generale De Pimodan mortalmente ferito, il quale
era trasportato verso 1' ambulanza posta verso il tiume. Scambiai con lui

qualche triste parola di addio. Questo ultimo infortunio maggiore de'pre-

cedenti veniva ad aggravare la nostra condizione gia molto pericolante.

Ordinai allora al colonnello di Coudenhoven di recarsi alia casa e co-

mandare alle truppe che vi si trovavano di ritirarsi verso il fiume quando
non potessero piu resistere, ma di fare gli ultimi sforzi per salvare la

loro artiglieria.

Ritornai poi verso il fiume per vedere se i fuggiaschi avevano seguita

la via da me indicata e far prendere alia nostra cavalleria una posizione

atta a difendere la nostra fanteria sbandata.

Vidi subito nella pianura Io squadrone de' cavalleggieri comandalo dal

capitano Zichy, ufliciale di cavalleria molto sperimentato, il quale da se
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stesso aveva gia presa la posizione piii conveniente per lo scopo che io

voleva e che essendosi allontanato qualche centinaio di metrfdal nemico,
non aveva quasi nulla a temere dal suo fuoco. Disgraziatamente il resto

della cavalleria non 1' aveva seguito. I volontari a cavallo che formavano

il secondo squadrone avevano passato il fiume, ma si erano uniti dall' al-

tro lato del guado, avevano perduto di vista i cavalli leggieri, non li ave-

vano seguitati e si erano posti in una vigna dietro una piega del terreno.

I dragoni che formavano il 3. squadrone erano rimasti un poco dietro

ai volontari a cavallo. II maggiore Odescalchi che avrebbe dovuto rego-

lare questo movimento era molto occupato aradunare il suo primo squa-
drone di dragoni, che al primo colpo di cannone aveva presa la fuga col

suo capitano alia testa, e scossa fortementelafermezzadel secondo, man-

tenuto tuttavia in dovere dal suo hravo capitano Bersolari. II capitano

Eligi col suo mezzo squadrone di gendarmi era stato lasciato alia guardia

dell' amhulanze.

Mandai successivamente il signor Di Robiano, il signor De France, il

signer DeTerves ed il signor De Montemarin, volontari a cavallo in ser-

vizio presso di me quel giorno, per ordinare alia cavalleria di raggiungere
10 squadrone de' cavalli leggieri ;

e vedendo che una gran parte de' no-

stri fuggiaschi scendeva lungo il Musone ma senza ripassarlo, io rimandai

11 capitano De Lorgeril ed il capitano Lepri ed il iuogotenente De Maistre,

perche tentassero di arrestarli e di radunarli almeno per battaglioni. Per

nostra fortuna il nemico, cui il fumo del combattimento e qualche velo di

alberi non permetteva di ben vedere le nostre linee
,
non si era ancora

accorto dell' immense disordine che io ho qui descritto, e lasciava immo-

bili le quattro grosse masse che occupavano le posizioni dinanzi a noi.

Ma la sua ignoranza non poteva durare lungamente, sicche molto perico-

lose era la nostra posizione.

Io era sempre risoluto di marciare sopra Ancona con tutti quei che

avrei potuto radunare. Tutte le ragioni corroboravano queste determi-

nazioni ed era chiaro che se io mi ritirava sopra Loreto, bisognava ca-

pitolare il doman I'altro, giacche da una pane non vi sarebbero stati vi-

veri, daH'altra era evidente che le truppe, chejion avevano volute bat-

tersi, noii sarebbero state disposte a ricevere un assalto il giorno se-

guente dopo la sventura del giorno prima. K^KTI

Infine io sapevo che il bombardamento di Ancona doveva cominciare

quel giorno, ed aveva forti ragioni per credere che se una parte almeno

delle mie colonne non arrivava in Ancona, la capitolazione di quella citta

avrebbe seguito ben presto quella di Loreto.

Intanto gli uffiziali che io aveva mandati per raccozzare i nostri fug-

giaschi erauo riusciti a formare una colonna di 350 a 400 uomini che,

avendo traversato il fiume sopra il confluente dell'Aspio, entrava nella

via di Umana.
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Per battere con sicurezza quella via, ordinal al capitano Zichy di con-

durvl i suoi cavalli leggier! e per questo di far riconoscerc un guado su

1'Aspio ed i passaggi sopra i fossi di prosciugamento che tagliano la pia-

nura tra le due riviere.

Questa riconoscenza fu fatta prontamente, e subito i cavalli leggieri

marciarono verso Umana innanzi alia noslra fanteria.

Yolendo far battere la stessa strada alia cavalleria ed evitare ogni

errore, io lasciai uno de' miei ufiiziali per indicar la via cbe essa doveva

seguitare. Essa non arrivava pero e di quattro volontari a cavallo che io

aveva inviati alia sua ricerca, due ritornarono dicendomi che non 1'ave-

vano trovata, i due altri non tornavano.

La ritirata de' dragoni daU'una parte, e daH'altra im cambiamento di

posizione che avevano fatto i volontari a cavallo, per non restare inutil-

mente esposti agli obici del nemico, ma senza prenderc la prccauzione
di spingere avanti vedette che potcssero farli scoprire, era stala la causa

di questo deplorabile contra(tempo.
Io rimanevo con 45 cavalli solamente, giacche, per una nuova sven-

tura, 1'uffiziale che comandava il quarto plotone de' cavalli leggieri, es-

sendo caduto nel traversare un .canale presso la riviera, aveva ritardato

la marcia del suo drappello, e si era ritiralo verso la riviera.

10 mi resi allora presso la colonna di fanteria che io era riuscita a

porre per la via di Umana. Essa era comandata dai maggiori Dupasquier
e Bell con buon numero di uffiziali

;
alia sua testa marciava il capitano

Delpech colla bandiera del primo Estero preceduta da qualche tarn-

burro che battevano la marcia del reggimento. I vecchi soldali che era-

no intorno alia bandiera mostravano buona disposizione ;
io indirizzai

loro qualche parola e aveva concepito buona speranza sopra cio che essi

avrebbero fatto.

11 capitano Zichy aveva inviato tre vedette ad Umana per sapere se

era vero, secondo che dicevano gli abitanli del paese, che questa citta

lion era occupata dal nemico. Sapemmo infatti cbe la via era libera.

Mentre tutto questo accadeva, i battaglioni del generale de ,Pimodan,

-dopo essersi mantenuti lungamente nella casa di cui ?i erano impadro-
niti al principio del coinbattimento, 1'avevano sgombrata ritirandosi ver-

so il fiuine, il baltaglione Juchniann incaricato della retroguardia ave-

va mostrato grandissima fermezza; sopra dodici pezzi che avevano pas-
sato il guado noi ne avevamo perduti tre coi loro cassoni e ci erano stati

fatti circa centocinquanta prigionieri.

II nemico soddislatto del suo buon successo e supponendo senza dub-

bio, che nelle vigne e ne' giardini che separavano il Musone da Loreto,
vi fosse una riserva composta di buone truppe, uguali a quelle che IV
vevano assalilo il mattino, si fermo dietro il fiume ,

e cesso di persegui-
larci. Ma non ostante tutti gli sforzi, il grosso dei 6 battaglioni che si era-

no sbandati un'ora prima si era ritirato verso Loreto. L'artiglicria s'era
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ritirata la prima , aveva presa la stessa via e in questo momenlo, biso-

gna dirlo, era divenuto difficilissimo trasmeitere, e impossibile fare ese-

guire nessun ordine.

I signori de Lorgeril e de Maistre vedendo 1'inutilita de' loro sfom
ritornarono verso di me, vincendo per raggiungermi le piu grandi diffi-

colta. I signori de Robiano e de Terves non riuscirono a raggiungermL

Dunque coi miei uffiziali
,
con quarantacinque cavalieri e 350

uon]ini
di fanteria, io era per tentare di arrivare in Ancona. Questo numero do-

yeva ancora diminuirsi.

Continuando la nostra marcia verso Umana, vedemmo su la nostra si-

nistra una cinquantina di bersaglieri piemontesi spiegati in tiraglion che

si avanzavano verso il mare. Essi cominciarono tosto il fuoco sopra if

fianco e sopra la coda del nostro corpo di fanteria. Questo rispose con un

fuoco di fila, e poco dopo, la meta, compresi i due uffiziali superiori, si

pose in salvo verso la riva del mare e depose le armi.

Circa 80 uomini col capitano Delpech intorno alia loro bandiera con-

tinuarono a marciare sopra la via da me indicata.

I bersaglieri piemontesi si contentarono di condurre seco i loro prigio-

nieri, e cessarono d' inquietare il resto della nostra piccola colonna che

continuo la marcia verso Ancona.

Noi traversammo Umana e Sirolo : coloro che trovavamo per via ci di-

cevano che la strada era libera fino ad Ancona, ma che Camerano era for-

tissimamente occupato. Ora partendo da Sirolo la via inclina a sinistra,

serpeggia sul lianco del Monte di Ancona opposto al mare, e per quasr
due leghe resta in vista di Camerano dond'e separata da un fosso pro-

fondo. Oltre Camerano, una buona via di comunicazione va a raggiiin-

gere questa strada a Poggio piegando verso Ancona.

Era da credere cheletruppe di Camerano ci avrebbero veduti
,
edesse

potevano facilmente venirci a sbarrare la strada.

Queste considerazioni c'indussero a lasciar quella via, edaprendere a

destra un sentiero che traversa la macchia e che con salite molto ripide-

conduce al convento dei Camaldolesi. Al punto dove io abbandonai la via

lasciai due bravi contadini, che mi giurarono per la Madonna di LoreU>

che essi rimanevano la fermi, per indicare a quei che mi seguissero la

yia che io aveva presa ;
ed essi mantennero la toro promessa. "t'J

v

I reverendi Padri del convento ci ricevettero molto bene; mi assicura-

rono di nuovo che la via era libera; sicche dopo una fermata di un quar-
to d'ora, per riunire la nostra piccola colonna, noi ci rimettemmo in via,

seguendo in mezzo ai boschi il cammino che conduce alia vetta sopra-

cui e posto il telegrafo ;
di la discendemmo per un sentiero poco innanzf

di Poggio.
Durante questo tragitto che si compie felicemente, noi scoprimmo la

squadra che bombardava Ancona: del cui cannone gia da qualche tempo
Serie IV, vol. VIII. 34 /5 Novembre 486$
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si udiva il rumore. Noi non eravamo piu die a due leghe e mezzo da

Ancona e a 6000 metri dalle nostre avanguardie.

Alle 5 ore e mezza noi entravamo nella cilia : il bombardamento dura-

va ancora e si prolungo fmo alia nolle, duranle la quale non cesso inte-

ramenle il fuoco.

PARTE IV.

Stato della citta e del presidio d* Ancona al principio dell' invasions

piemontese.

Disposizioni pel vettovagliamento delta piazza.

Appareccfii di difesa. Bombardamento e operazioni deir assedio fino

alia resa.

Non abbiamo piu parlalo d'Ancona , dacche le colonoe comandale dal

Generale De Courten e dal colonnello Kanzler vi erano enlrate, addi 13

6 14 Seltembre.

Le noslre comunicazioni con questa piazza erano slate quasi inlera-

menle rolle di poi ;
e giugnetidovi io doveva imparare tullo cio che vi

era accadulo nel corso dei 5 ullimi giorni.

Ai 13 fu conosciulo in quesla cilia il dispaccio di S. E. I'Ambasciado-

re di Francia al suo console d'Ancona. Questo dispaccio mandalo scoper-

tamenle pel lelegrafo, senza dubbio perche fosse pubblico, doveva essere

comunicalo. al vice console di Francia in Pesaro. Ma le colonne piemon-
tesi occupavano gia Sinigaglia. II console dunque fu coslrello d'tndiriz*

2are queslo documenlo imporlanle al Generale Cialdini
, pregandolo di

prenderne nolizia, e di farlo giungere al suo deslino.

II Generale si eonlenlo di fare una ricevula del document, seaza nes-

sun'allra spiegazione.

I capi pero del Co-mi lalo rivoluzionario di Ancona, ai quali era nolo il

dispaccio, ne erano forle impensierili. Credevano di scorgervi ,.
come

quasi lutli gli allri, Tavviso di un inlervenlo armalo della Francia : av-

viso la cui sola minaccia pareva che dovesse baslare per fermare la col-

pevole invasione del lerrilorio ponlificio.

Che fecero essi in verila ? Io lo ignoro. Ma 1' indomani cosloro spac-
ciarono di aver mandalo due dei loro in depulazione al Generale CialdK

ni
;

e sparsero nella cilia
,
ed anche fra le noslre soldalesche

,
che era

slalo risposlo loro: 1'Ambasciadore di Francia a Roma ed il suo Console in

Ancona
,
non essere punlo ialrodolli nei secreli della polilica : il Gene-

rale Cialdini e alcuni altri aver avulo I'onore di essere ricevuli a Cham-

bery da Napoleone III
;

S. M. avere approvals nel suo pieno il disegno
che si melleva in esecuzione

;
essere slato raccomandalo a loro sollanto

di far preslo : poiche se 1'affare andava in lungo poleva succedere che
la Francia fosse necessilala ad inlervenire.

Queslo rumore era baslalo per dislruggere 1'effetto favorevole a noi

prodollo dal dispaccio dell' Ambasciadore di Francia. Di fallo e cosa da
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BOtarsi, die negli ullimi 15 giorni le notizie del Comitato rivoluzionario

si erano sempre verificate.

II 16 a sera il sig. Sottintendente Ferri era giunto dal porto di Reca-

nati sopra il S. Paolo col tesoro. Sbarcando seppe che la piazza mancava

di farina da tre giorni, e che la guarnigione si era gia ridotta al biscot-

to. Questa condizione era frutlo della negligenza (dovrei adoperare una

parola piu severa
)

del servizio amministrativo. Le forniture di farina e

di pane erano state date agli agenli piu noti della rivoluzione. Non si

erano prese provvidenze opportune, per assicurarsi se nei magazzini vr

fossero le provigioni di farina che vi dovevano essere
;
ed avevano

aspettato che 1'esercito nemico occupasse con forze i mulini di Fimnesi-

BO, per doinaiidare all' aulorita militare di spedife le truppe a cercarvi

grosse provigioni di farina che dovevano esservi per suo conto. L'auto-

rita militare rrriwtoconragion-e la spedizione, essendo pericolosissima pel

numero inferiore delle nostre forze
,

e di piu inutile
; perocche se i pie-

montesi avevano trovate le farine nel mulino
,
era certo che ne avevano

disposto in loro pro.

II Sottintendente Ferri apprezzando la gravita di queste angustie,

parti la notte stessa sopra il vapore del Loyd ,
il quale per buona sorte

ancorava nel porto di Ancoaa, e doveva far viaggio per Trieste, Giunse

in que!la cilia 1'indomani, ed ebbe ia buona ventura di poterci mandare

per mezzo del battello del Loyd, che ci arrivava il mercoldi 19, im gros-

so carico di farina che faceva sparire le nostre difficolta rispetto alia

guaraigione.

Ma si trattava ancora per un assedio di provvedere, in parte alnaeno, ai

fornimento della popolazione, poiche in Ancona non vi ha molini. Per

1'addietro si era stipolato un contralto, per istahilire mi molino a vapore
destinato al servizio dell' esercito. Questo molino che doveva essere ler-

rainato pei 15 al piutardi,non girava ancora. In questa faccenda si vide

esservi stata nc-gligenza, e mala fede, giacche 36 ore baslarono a mel-

terc in moto la macchina.

Queslo non era lullo; era stato irascuralo eziandio il fornimenlo della

carne fresca.

II poco bestiame che avevamo poteva bastare appena per due o tre

giorni, e conveniva tenerlo in serbo per gli spedali in cii avevamo qua-
si 400 ammalati. Oia si era cominciato a dislribuire carne salala. lo in-

caricai il Maggiore De-Quatrebarbes di provvedere all'apprestamento del-

la carne : e vi riusci al di la d'ogni noslra espeltaziohe. I contadini del

d'intorno i quali avevano lucrato molto danaro nel corso dei lavori, era-

no grati , e trovarono modo di ingrossarci il beslianie a dispello delle

guardie, e delle squadriglie del nemico.

II Generale De Courlen avvisalo ai 16 di sera per mezzo del ballello

5. Paolo del noslro arrivo in Lorelo, non avendo presentito che io era

nella necessita di aspettare il Generale De Pimodan, aveva credulo che
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io mi sarei messo in marcia ai 17 per giungere in Ancona : ed aveva

fatta una forte ricognizione fino a tre leghe sopra la strada di Camerano,
la quale si era prima accertato non essere occupata.

Per lungo tempo era restato in posizione, e non sentendo nulla che

potesse accennare un combattimento dal lato di Loreto ,
era rientrato in

Ancona. Ritornandovi aveva veduto la squadra piemontese, di cui si an-

nunziava 1'attacco pel domani, andare nelle acque di Sinigaglia.

II bombardamento ebbe luogo siccome si e detto : il che imped! al

Generate di mandarmi incontro, ai 18, gli aiuti che aveva mandato il gior-

no innanzi. Nessuna colonna adunque usci d'Ancona in quel giorno ,
e

solo per errore fu annunziato il contrario. Del resto mi par sicuro che il

aemico conoscendo la riunione delle mie due colonne ai 17, si aspettava
un attacco il 18

;
e che sapendo 1'arrivo della squadra ,

le era stato in-

giunto (benche il blocco non fosse stato dichiarato) di cominciare a bom-

bardare la citta quel giorno , appunto per impedire alia guarnigione di

tenlare una congiunzione con noi.

II bombardamento aveva fatto piii danno alia citta stessa che alle di-

fese della piazza. Molte tettoie erano state sfondate; due fanciulli e una

donna uccisi
;
un uomo tronco del braccio : la guarnigione aveva avuti

solo cinque uomini fuori di combattimento, tutti gravemente feriti. L'ar-

tiglieria nostra aveva risposto vigorosamente al fuoco del nemico, ed al-

cuni bastimenti essendosi avvicinati alle nostre batterie, buon numero di

palle li avevano colti e danneggiati.

Questa giornata ci aveva data occasione di apprezzare il formidabile

armamento delle navi colle quali avevamo da lottare. Quattro fregate di

60, e 7 navi meno important avevano insieme piu di 400 bocche da

fuoco. I cannoni erano o pezzi che scagliano proiettili di 40 chilogram-

mi, o pezzi rigati che portano palle di 63 chilogrammi. Le navi minor!

avevano pezzi rigati di 20 chilogrammi. L' effetto che questi ingegni

producono contro i muri a distanze medie
,
e la loro portata enorme che

passa i 3000 metri, mi inquietarono molto. Imperocche dalla banda del

mare noi uon avevamo che parapetti in pietra, e muraglie scoperte lino

ai piedi. Di piu le nostre batterie che difendevano il porto avevano soli

25 pezzi di cannone, e non potevano riceverne di vantaggio; questi

pezzi poi erano di calibro e di portata assai inferiore a quelli del nemi-

co. Ci era stato irapossibile in qualche mese di migliorare e d'accrescerc

la difesa verso la rada: percio sarebbe stato mestieri fare gittate in ma-

re dietro scogliere; lavori che richiedevano rnolto tempo: ed aggiungia-
mo senza ambagi ,

che non avevamo preveduto un assalto per mare con

inezzi cosi poderosi come erauo quelli che ci si spiegavauo contro.

Dal lato di terra il nemico restava aucora molto lontano dalla piazza:
1'ala destra della sua linea era a Camerano, e si stendeva in semicircolo

schiacciato per chiudersi in riva al mare vicino a Falconara, che distava

pur essa dalle nostre mura circa 2 leghe e mezzo. Sopra questo semicir*
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colo alcuni punti, scelti naturalmente sui nostri sbocchi principal!, erano

fortemente oecupati, e fra essi alcune pattuglie battevano la campagna.
In somma la piazza non era peranco investita, e i nostri mercati continua-

vano a ricevere vettovaglie. Ollre i forti, erano in poter nostro ancora

verso Camerano due ridotti in terra
,
costrutti dagli Austriaci nella lore

ultima occupazione ,
e posti sopra i rialti detti di Monte Pelago e Monte

Polito, a una distanza di 2000 e 1500 metri dai nostri forti.

Fuori, dalla parte di Senigallia e sopra le chine di Montagnolo , pos-

sedevamo altresi, a 1500 metri dalla cittadella, ilridotto chiamatodi Scri-

ma, alzato al tempo medesimo e nelle stesse condizioni che i precedent!.

Queste opere non erano mai state terminate. Non avevamo lor aggiunto

nessun lavoro, ne li avevamo circondati di steccato
; per cio che, attesa

ia loro lontananza dalla piazza e 1'effettivo delle nostre forze, non pote-

vamo pensare a mantenerle lungamente nel caso di un assedio.

Le forti Pica zioni stabili dal lato della campagna, erano piu solide che

le difese dal lato di mare.

Le breccie delle mura erano state rialzate
,
le opere esteriori compiu-

te e migliorate ;
i terrapieni dei parapetti erano quasi interamente fmiti

;

le strade coperte sole mancavano quasi dapertutto ,
e la dove erano, di-

fettavano di ordine perche non si era potuto pensarvi. Molto maggior-
mente e a dirsi lo stesso degli spalti che restavano ingombri di viti, di

gelsi, e ancora di ville, che non avevamo avuto tempo di abbattere.

Di fronte alia campagna avevamo sopra i muri 110 pezzi d' assedio e

piii 14 pezzi leggeri. Ce ne mancavano ancora 20 per compiere quello

che si chiama armamento di sicurezza : e per consegueuza non aveva-

mo nulla in riserva. Eravamo dunque ben lungi da quel numero che era

necessario per sostenere un assedio al medesimo tempo di terra ,
e di

mare. I nostri piii grossi cannoni erano da 36
;

di questo calibro aveva-

mo solo 18 pezzi ;
e inutile aggiungere che non avevamo nessun pezzo

rigato. Le provigioni di polvere e di palle erano sufficienti
;
ma le boc-

che da fuoco erano di origini diversissime
;
tutte le artigherie di Europa

vi avevano il loro saggio ;
il che produceva una multiplied di calibri

che rendeva difficilissime le provigioni. Percio essendo nato qualche er-

rore, fuvvi chi grido al tradimento
,
come suol succedere in simili casi.

Per ultimo quantunque avessimo lavorato mollo'a riparare gli afTusti ,
e

ne avessimo riparati alcuni
; pure ne restavano ancora di quelli la cui

solidita lasciava molto a desiderare. Questo ci cagiono gravi impacci.

L'affare delle vettovaglie, che si erano trovate mancanti il giorno do-

po la dichiarazione di guerra , aveva turbato e scontentato le truppe ;

ed anzi alcuni disordini erano accaduti nella congiuntura delle distribu-

zioni
; lutto questo era terminate dopo energiche disposizioni prese a

tale fine
;
ma il tristo effetto morale continuava : di piii

il Comitato fa-

zioso molto meglio informato di noi sopra quanto accadeva di fuori. ogni

inattina spargeva notizie di nuovi success! dei piemontesi. Un giorno
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era la presa d'Orvieto, poao dopo quella di Perugia , poi quella di Spo-
leto e di Viterbo, ed ancora 1'invasione del palrinionio di S. Pietro.-i^cri,

Lo spirito dei soldati era visibilmente addolorato
,
e i corpi degli uffi-

ciali partecipavano alia conuine afHizione. Era noto il numero dei corpi

che avevano irrotto nelle nostre rniira; e noi avreramo a contrastare coa

un nemico di numero dieci voile maggiore. Si compulava il calibro e la

portata superiors dell' artiglieria nemica -

r il difetto, quasi assoliUo nelle

nostre schiere, di carabine e di fucili rigati ;
e si conchiudeva cbe noi

manifeslameute dovevamo soccombere, poiche niuno ci veniva in soc-

corso
;

e che una resistenza piu lunga era nou solo inutile, ma colpevo-

le, giacche era un sacriticarc brave genti , per difendere una causa evi-

dentemente perduta: in fine che si otterrebbero condizioni migliori di

capitolazione ,
rendfindoci inentre potevamo reggere ancora qualche

giorno.

Feci venire 1'uno dopo 1'altro da me alcuni uffiziali scelti nei diversi

corpi , per discorrere con loro di questi rumori
;
ne essi cercarono di dis-

simularmi le loro angustie circa le disposizioni della truppa. lo ricordai

loro che noi eravamo dentro una piazza di guerra ben chitisa ,
munita di

tutto quello ehe bisognava per difenderla
,

<e che 1'onore militare non ci

permetteva di renderci, lino cbe Je nostre difese eraao intatte : che dalle

palle rigate del nemico ci ripareremmo dietro i parapetti ;
che per aprire

la breccia nelle nostre mura il nemico dovrebbe accostarsi
;

e allora i

Dostri cannoni ripiglierebbero la loro efficacia : iinalmente che quaodo
avessimo le breccie nelle mura

,
vi sarebbe sempre tempo di esaminare

se dovevamo renderci
;
e che niente al mondo farebbemi abbassarela

baadiera d'innanzi a sole minaccie di bombardamenlo, o di scalata.

I quadri dei battaglioni che io aveva nella piazza erano inollo incom-

piuti : il 4; baUagUone dei bersaglieri formato di fresco, non aveva due
uffiziali per compagnia. II 5. in formaztone era nel medesimo stato;

1' inconveniente era grave per la disciplina e pel servizio. Mi valsi daa*

que allora della larghezza datami da V. E. di fare promozioni, se le mie
comunicazioni erano rotte : e quantunque lasciassi posti vuoti

, pure feci

un numero sufficientemente notevole di avanzamenti.

Lo slato maggiore dell' artiglieria era anch' egli insufficientissimo. <II

capitano Zichy che aveva servito aella marina e nella arliglieria ,
era

stato incaricato da lungo tempo del comando delle batterie che metlevana

in mare, come pure dell' organamenlo delle cannoniere e dei pontoni de-

stinati a difendere la catena che chiudeva il porto. Quest' uffiziale
,

sul-

1' esperienza e sulla devozione del quale facevamo un grande assegna-

mento, era stato fatto prigioniero nel tempo dell' attacco inopinato di Pe^

saro, dove era andato a port-are per mare vettovaglie.

II colonnello Blumenslhil che doveva diriggere questo servizio, il piu

importante di tutti per la difesa, era rimasto prigioniero a Loreto. Per

colmare questo vuoto
,
in quanto io poteva ,

nominal Maggiori i due ca
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pitani PifTeri e Caimi
;
e diedi a quest' ultimo le funzioni di Capo di stato

maggiore del servizio durante 1' assedio. Finalmente noi mancavamo al

tutto di zappatori, il cui concorso e cosi necessario per la difesa prima e

durante 1'assedio. V. E. si ricorda per quale contrattempo quest'organiz-
zazione fosse stata ritardata. In furia e in frelta formai un distaccamento

di lavoratori di buona volonta, di cui diedi il comando al capitano Popiel
che ne ritrasse tutto il miglior partito che ce ne potessimo aspettare.

Ai 19 nel mattino una grossa barca da pesca ci arriva dal Porto di

Recanati
;

vi era dentro il luogotenente di artiglieria Uhde coi due

pezzi della sua sezione e un 40 uomini.

Dopo avere bravamente combattuto presso la cascina in cui era stato -

ucciso il Generale De Pimodan , si era ritirato verso il mare
;

e preve-
dendo la sorte che lo aspeltava 1' indomani

,
si era imbarcato con quanto

restavagli di cannonieri
,

e con alcuni fanti che gli si erano radunati

intorno.

Siccome il pubblico si e niolto occnpalo dei miei registri di corrispon-

denza, e si e preteso che fossero stali pigliati ;
io mi fo lecito aggiungere

che appunto per questa via mi sono slati riportati. Lamia carrozza, che

d^oveva seguire il convoglio, era vicina al luogo dove si imbarcava il luo-

gotenente Uhde. II brigadiere di gendarmeria il quale invtgilava i bagagli
dello stato maggiore, prese la cassa in CMI era la mia corrispondenza con

alcuni effetti, e venne a raggiungermi in Ancona, dove sospettava cheio

dovessi essermi senza dnbbiocondotto. II passaggio di questa barca aveva

destata 1'attenzione di un incrociatore piemontese ,
il quale vedendo una

hnbarcazione piu piccola dal lato di Porto Nuovo
,

si era diretto versa

quella. Questa aveva remigato a rotta e sbarcato due uomini armati che

si erano impegnati nel sentiere della montagna.

Qualche tempo appresso noi vedemmo giungerci il sig. De Terves

volontario pontiticio, il quale non aveva potuto raggiungermi il giorno
iunanzi. Aveva per compagno un bravo zappatore dei carabinieri svizze-

ri chiamato Simon.

Essendo stato separate dai bersagtieri piemonlesi dalla nostra piccola

colonna, la quale egli aveva veduto incamminarsi ad Ancona, aveva
tentato di mettersi per la montagna: si era intoppato nei posti rtemici, laon-

de ritornato sul lido, aveva determinate un pescato-re a condurlo in Ancona.

Parecchie navi della squadra vennero ancora a cannoneggiare i forti;

ma il loro fuoco fu meno intense del giorno precedente. Una o due navi

continuarono a tirare durante la notte.

Ai 20 1'Agente ragioDiere della colonna di Loreto mi era stato manda-
to dal colonnello Coudenhove con un salvo condotto. Questi mi portava
la copia della capitolazione sottoscritta il di innanzi, e mi domandava una
somma di danaro che gli feci pagare pel soldo arretrato delle ti*uppe.

II bombardamento delFa squadra continuava sempre senza un ordine.

ben fisso. Peraltro le navi si erano trovate, ai piedi delle alte spiaggie di
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Monte Pelago ; posizione, dalla quale, senza essere disturbate dai fortt

del Gardetto per la distanza, potevano scagliare sul nostro ridotto i loro

proiettili
da 65 chilogrammi.

La elevazionc del ridolto sopra il mare passava i 300 metri, e le navi

situandosi a 3500 metri, erano in ottime condizioni di tiro: e cosi il loro

fuoco essendo ben diretto, senza ucciderci molli uomini, inquietava sen-

za posa i due nostri ridotti. 1 proiettili che fallivano il primo cadevano

d'ordinario nel secondo.

La citta ancora continuava a soflrire. In questo giorno la nostra atten-

zione dovelte rivolgersi verso la campagna; le teste di colonna delle

truppe che avevano combattuto a Loreto venivano a compiere i vani del

cordone d'investimento, di cui ahbiamo parlato. Finalmente altre masse

che venivano dalla volta di Osimo si avanzavano pel medesimo scopo:

la loro importanza ci fece credere che il corpo d' esercilo il quale aveva

irrotto sopra Perugia, avendo valico 1'Appennino cominciasse a giungere

d' imianzi a noi.

Questo supposto era vero, poiche il domani sapemmo che il Generate

Fanti, il quale conduceva personalmenle quesla colonna, era in Loreto.

La squadra non aveva cessato dopo il 18 di farci fuoco addosso: e la

mattina del 22 ci mando una scafacon bandiera parlamentare. L'ufiiziale r

che v'era dentro, era latore di una lettera deirAmmiraglio Persano, il qua-
le mi notiticava il blocco del Porto, e mi pregava di riraettere al Console

Inglese un grosso piego di dispacci unito alia sua lettera.

II fuoco della squadra sospeso per un istante, si riaccese piu yivo.

Ogni giorno ci cagionava una perdita ragguagliatamente di 20 in 25 uo-

mini posti fuori di combattimento
;
fra i quali circa una meta era per or-

dinario di cannonieri.

Tenevamo sempre dinanzi alle nostre opere esteriori alcune compa-

gnie di guardia che batlevano il paese a una dislanza assai grande. Sic-

come i nostri spalti e tutto il terreno d' innanzi
,
erano coperti di orti

foltissimi; cosi questa cautela era necessaria per evitare le sorprese.
, Quantunque le forze del nemico fossero notevolmente cresciute, pure i

suoi avamposti restavano sempre ad una lontananza considerevole. Io

non dubitava punto che ben presto non si fossero ravvicinati
, e che fra

poco non dovessimo essere investiti molto d'accosto. Con questa previ-
sione io ripartii il comando, e diedi a ciascuno il posto definitivo di com-

battimento.

La guarnigione era composla del 1 Reggimento di linea sotto il co~

lonnello Serra
;
di 2 compagnie,del 1 Esteri : il deposito di questo reg-

gimento, e il distaccamento che aveva condotto da Caslel Fidardo, for-

mavano un piccolo baltaglione, che io aveva collocato sotto gli ordini del

capitano Castellaz. Del 1, 3
,
4. Rattaglioni Bersaglieri ;

di 4 compa-
gnie del 5 medesimo che si stava formando ;

di 4 compagnie del Balta-

glione S. Patrizio
;
di una compagnia di gendarmeria mobile, e di un di-
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staccamento di gendarmi a cavallo
;
del cavalleggeri condotti da Castel-

fidardo; di circa 400 artiglieri di varie batterie
;
e di un distaccamento

di operai del Genio. 1 Battaglioni del 1 di linea e i 3 Batlaglioni Bersa-

glieri, avevano perdute compagnie prese a Pesaro, a Fano, a S. Leo
; e

sopraccio questi corpi avevano toccale perdile ragguardevoli nel combat-

timento di S. Angelo. I viaggi e le fatiche ci avevano falto cadere molti

malati : il che riduceva la mia fanteria disponibile a 4200 uomini. V. E.

giudichera quanto questa cifra fosse insufficient, contro le forze che ci

minacciavano, per difendere Ancona, il cui corpo di piazza coi forti ha

uno sviluppo di 7000 metri.

Al Generale De Courten diedi il comando della cinta propria della cit-

ia, del Lazzarelto, del ridotto di Monte Scrima occupato con una com-

pagnia.
II Generale Kanzler ebbe il comando dei forti esteriori e dei ridotti di

Monte Pelago e di Monte Polito. II comando della piazza fu dato al co-

lonnello Gut.

La difesa della cinta fu riparlita fra il colonnelloDe Gaddy, il Maggio-
re Einen e il capitano Castellaz. 11 Maggiore de Quatre-Barbesconlinua-

ya il suo oflicio, pieno di difficolla e di pericoli, di Governatore civile.

II colonnello Vogelsang e il Maggiore Ginzel col 1 e 3 Battaglione

dei Bersaglieri, occupavano alternalivamente il Garcletto e i ridotti di Pe-

lago e Polito. II Maggiore Prossich con una parte del suo Battaglione e

3 compagnie del Battaglione S. Patrizio occupava il campo trincerato.

Una compagnia del suo Battaglione e una compagnia irlandese erano

nella cittadella. Finalmente 2 compagnie che si mutavano ogni tanto di-

fendevano la lunetta di S. Stefano.

Dopo lo sgomberamento dei 2 ridotti di Pelago e Polito, uno dei due

battaglioni del colonnello Vogelsang doveva rientrare in cilia, per for-

marvi una riserva; la quale lino allora si componeva solo della gendar-
meria edei cavalleggeri solto gli ordini del colonnello Zambelli.

La domenica 23 il bombardamento si fece vivissimo fin dal primo al-

beggiare, dopo aver durato tutta la nolle sana. Cio faceva presagire che

le colonne, le quali ci minacciavano, non tarderebbero ad accostarsi
;
e

mi condussi nella cittadella per essere in un silo cenlrale.

In quel giorno la cilta fu sommamente maltrat'tata. Piu bombc eadde-

TO nelle chiese. I fedeli che assistevano al sacritizio, dovettero disper-

dersi, e i sacerdoti che lo celebravano ebber mestieri di un gran corag-

gio per fermarsi aH'allare. Uno dei bastimenli della squadra avendo fat-

to mala via nell' appressarsi a bombardare il Pelago, fu danneggiato for-

te dall' artiglieria dei Cappuccini e del Gardetto. Fu mandato un altro

bastimento per aiularlo a pigliare" il largo: ma innanzi che quesl' impre-
sa fosse compiuta, due obici di campagna direlli dal capilano Mayer, si

appostarono in fondo alia valle degli orti sotto 1'alta spiaggia, e con un

fuoco ben governato costrinsero tosto le due navi a scostarsi. Questo
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piccolo buon successo raltegro non poco i nostri bcavi artiglieri : ma at-

tri bastimenti venncro presto a surrogare i due cheaveandovuto lascia-

re il combattimento.

Nella serata scorgemmo parecchie masse di soldatesche, le quali veni-

yano a spiegare le tende sui colli vieini. Non dislavano piu di 4000 me-

tri da noi : ma i loro avamposli DOB discendevano ancora nelle vallate

che ci separavano da quei colli. Correndo la nolle si era fatla rilirare la

compagnia che occupava il ridolto di Scrima, per timoreche dal nemica

non ci fosse sorpresa. L' indomani all' alba lorno a pigliare quel poslo.

Quindi scoprimmo una forte colonna che da Falconara sboccava suHa

-spiaggia del mare, e che mandava una parle della fanteria sopra le chi-

ne di Montagnolo. La colonna era seguita da un' artiglieria numerosissi-

ma. Pensammo che dovesse essere, o una parte del parco d' assedio, o

1'artiglieria di riserva dei corpi d'esercito riuniti per concorrere all'assedio,

La fanteria nemica prestamente occupa i villaggi e le case sopra le

pendici volte a noi : ed alcuni tiragliori essendosi inoltrali verso il ri-

dotto di Monte Scrima, la mcilata s' impegno. Non era mente nostra di

mantenere una postura cosi sporgenle : percio fu dato ordine alia com-

pagnia di ripiegarsi sopra Borgo Pio.

Rapidamente la cresta coronas! di artiglierie, e il nemico apre il fuoco

co' suoi pezzi rigati a 3000 metri incirca: ma si avvide che a tale di-

*tanza i proieUili scoppiavano prima d'essere giunti a noi. Non tentam-

mo di rispondergli. Allora scesedalla china, e vensne ad allogarsi un po-
co dietro al ridotto di Scrima, facendo soatenere 1' artiglieria da uno o

due battaglioni di fanteria. A questa vicinanza il fuoco divento piu effi-

cace, e le granate scoppiavano sopra la cittadella, sopra il cainpo trin-

ceralo, e dentro la citta.

Allora noi concentrammo il fuoco di .parecchi dei nostri grossi pezzi

sopra alcuni di quelli del nemico: altri furono rivolti sopra i gruppi di

fanteria che scorgevamo. Tuttoche 1' intervallo fosse un po' lungo pci no-

stri cannoni, pure alquanti colpi ben regolati lo costrinsero a ritirare i

pezzi che erano scoperti, e a risalirc nel silo dal quale eradisceso. 1 can-

noni adoperali dal nemico erano di un calibro che s' acoostava a quello

dei pezzi francesi da 8; ed i proieUili cavi , che i soldati chiamavano

bottiglie perche ne aveano la forma, potevano pesare da 12 a 14 libhre.

Quelli che toccavano le scarpe tutte scoperte da quella banda delle no-

sire difese, vi facevano piccoli fori : ma il tiro era troppo incerlo, cosi

che il nemico non poteva sperare di aprir la breccia a lale dislanza.

Laonde io non capiva molto il perche diquestoallacco: il fuoco suoriusci-

Ta ad un bombardamento assai meno formidabile di quello della squadra.

Nella nolle il nemico eresse ed armo nel ridotto Scrima una batle-

ria di 8 pezzi rigali. Ollreccio nelle pendici di Monlagnolo aveva posto
un 20, o 25 pezzi di cannone di qualila pari agli altri della batteria; e.li

aveva riparati solo con piccoli spalleggiamenli o coi vanlaggi che gli of-



DI S. E. IL GEN. DE LAMORICIERE 547

feriva la forma del terreno. Dal primo albeggiare comincio il fuoco so-

pra le opere nostre e la citta; ed alcuni hastimenti della squadra venne-

ro ad assalirci. II fuoco di tutti i pezzi nostri che miravano il ridolto gli

fa concenlralo sopra. Al medesimo scopo furono portati tre mortal Ci ac-

eorgemmo che la batteria nemica pativa molto : e nel termine di poche
ore il fuoco suo era quasi spento. Quanto ai pezzi collocati a piccoli grup-

pi, noi li attaccammo di poi, ma i colpi nostri erano troppo incerti.

- Un bastimento avendo di bel nuovo dato a traverse nel passare vicino

al Gardetto, fu maltrattato dal nostro fuoco. II cannoneggiamento ed il

bombardamento erano fuor di modo continui; la citta sofferse molli dan-

ni. Una bomba cadde nella sala degli Archivi del Console di Francia,

mentre il Console con tutta la famiglia erano in casa, un' altra scoppid

dentro il Palazzo dell' Arcivescovo.

11 fuoco proseguendo senza smettere fino a nolle ferma, noi avevamo

ayuto parecchi pezzi smontali, ed alcuni alTusti guaslati.La popolazione

dfella citta contava una dozzina di morli o feriti: le perdite nostte erano

un pocopiii notevoli degli allri giorni.

II nemico si era provato, la sera dei 25, di toglierei il vilfaggio di

Pie della Croce cbe noi possedevamo a 500 metri innanzi il ridotto di

Pelago. II lerzo batlaglione dei Bersaglieri del Maggior Ginsel guardava
in quel giorno i due ridotti

;
una compagnia custodiva il yillaggio, e dopo

un leggiero combattimento, i Bersaglieri nemici ed i nostri avevano

conservato ognuno un' estremita della posizione, impadronendesi delle

case in cui si erano chiusi.

II battaglione nostro numeravaal piu 600 uomini: 100 erano in que^
fta gran guardia : 300 con 6 pezzi nel ridotlo Pelago, e 200 in quello di

Polilo con un'allra balteria. Quesle milizie avevano ordine di ROII difen-

dere tali posti a ollranza, ma bensi di ritirarsi lentamente in modo da

permettere aH'arliglieria di calare le chine ripide in cui si doveya impe-

gnare. Aveva avuto di che lagnarmi pel modo con cui le compagnie dfl

Reggimento Esleri avevano falto il servizio nella citta i giorni prece-

denli; ed aveva volulo farle sostituire nella guardia del posto importan-
te che io aveva loro confidato sopra le rnura.

II capitano Castellaz antico uffiziale dei regginaenti Esteri bravissimo

e devotissimo r era spiacente della mia diffidenza, la quale era corrobo-

rala da voci che io non credeva infondale. Mi propone, per cimentare i

suoi soldali, di impossessarsi un' ora prima di giorno dtell* estremita

del villaggio di Pie della Croce che ci era stata tolta la sera innanzi. Ar
cettai la proposta. Egli assali i Piemontesi all' ora convenuta

;
Fa loro

guardia molto grossa fece fuoco: i nostri svizzeri risposero e poi si riti-

rarono alia scompigliata. II nemico cio vedendo li carico: e senza 1'ardi-

mento di 3, o 4 uomini sicnri che esso aveva guidati, il capitano Castel-

laz sarebbe stato preso. La fuga del suo paio di compagnie si tiro dietro

la ritirata della compagnia del 3 Bersaglieri, la quale si sosteneYfl aflco-
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ra alia testa del villaggio dall'altra banda. Questa si fermo nel ridotto di

Pelago, e le 2 compagnie Estere rientrarono in citta, dopo avere con-

fermate purtroppo le mie apprensioni.

Dal lato di Scrima scorgemmo che il nemico, il quale aveva abbando-

nato nel di innanzi la batteria fatta nel ridotto, ne aveva eretta una nuova

un po' di dietro a quest' opera , e 1' aveva armata con 10 pezzi rigati ,
i

quali ci mandarono incontanente proiettili di un calibro assai maggiore

di quelli che la slessa batteria ci aveva scagliati il di innanzi. Una tren-

tina di pezzi posti a dritta e a sinistra di questa batteria, aprirono anche

essi il fuoco. Noi ripetemmo il giuoco che ci era riuscito il giorno prima.

II fuoco della batteria scemo ben presto , poi si spense del tutto
,
e a noi

non rimasero da combattere altro che i piccoli gruppi di pezzi dispersi.

La flotta fin dalla mattina era venuta ad aprire il fuoco sopra Monte

Pelago. Verso le 9 7, questo posto fu assalito da tre battaglioni, di cui 2

si presentarono di fronte, ed il 3. girava la posizione per la dritta a tra-

verso 1'orto. Glialberi ed il fumo del combattimento impedirono di sco-

prirlo. Le 4 nostre compagnie assalite da forze cosi superiori ,
si prepa-

rarono alia ritirata
,
e cominciarono ad allestire i pezzi d' artiglieria che

fino a quell' ora avevano falto fuoco
; quando tardi si accorsero che erano

avvolte: la strada per la quale si poteva calare il cannone era occupata

da un battaglione, che solo contava un nuraero quasi doppio delle 4 no-

stre compagnie. Queste si ritirarono senza potere condur seco 1' artiglie-

ria. L' uffiziale che comandava le 3 compagnie, le quali occupavano il

ridotto di Monte Polito ,
fece all' istante acconciare i pezzi e torno in

buon ordine.

Dalla citta di Ancona e dai suoi forti chi guarda Monte Pelago, pare
che la collina domini in modo, che le difese debbano cadere subito che

sia presa dal nemico. Ma 1'importanza di questo punto e piu apparente
che vera; tutte le nostre opere esterne erano state allineate in guisa, da

potersi reggere non ostante la presa di un tal sito che noi occupavamo
solo come opera di campagna. Tuttavolta la presa di questo posto fece

impressione nei soldati nostri
,
e ciascuno ripeteva che nel 1849 la citta

erasi resa agli Austriaci immediatamente dopo la presa di Monte Pe'ago.
Fatto ardito dal buon successo il nemico, il quale certamente non aveva

fatto esaminare le scarpe a muro della lunetta S. Stefano, come pure il

modo onde quest' opera era fiancheggiata ,
stimo di potere togliercela

cosi agevolmente, come i ridotti in terra. Vedendo io che 1'attacco di

questo punto si spiegava, feci dire alia lunetta ed ai forti che la protegge-

vano, che lasciassero venire innanzi il nemico lino in cima agli spalti ;
e

di non cominciare il fuoco se non quando vedessero gli assalitori nci fossi.

I tiragliori nemici aggredirono francamente, e i piu animosi di loro

scesero fino ai piedi delle scarpe. Un fuoco terribile allora li fulmino da

ogni parte; di fronte, di fianco, di dietro, c furono costretti di ritirarsi

in iscompiglio. Tentarono bravamente di riordinarsi dietro le siepi e le
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case
;
le palle e le granate Tennero ben presto a cacciarneli; ne si ran-

nodarono piu ,
se non dietro i ridotti che avevano conquistati pcche

ore prima.
Alcuni uffiziali a cavallo che io aveva veduti condurre questo assalto

con tanta avventatezza quanta audacia, sostennero molto valorosamente

la ritirata che aveva valso molta gente alle loro milizie.

Dopo una disgrazia noi avevamo un buon successo : ma la flotta che

non aveva piu i ridotti da bombardare, si appiglio invece al Forte dei

Cappuccini. Una bomba mise fuoco al corpo di guardia, uccise varii uo-

mini, e feri gravemente il valoroso capitano Capucini comandante quel

posto. Uno dei nostri grossi pezzi fu rotto da un proiettile ,
e 2 aff'usti

ridotti a non poter piu servire.

Poco dopo vedemmo lungo il lido del mare inoltrarsi una distesa co-

lonna di artiglieria con muli e cariaggi di attrezzi scortali da 3 y

4 battaglioni di fanteria. Questa sali pei elm di Monlagnolo pi-

gliando la stessa via che 1' allra indicata il giorno precedente. Versa

le ore 4 una fortissima pioggia ridusse al silenzio una parte e 1* altra; fu

ripreso il fuoco 2 ore dopo, ne si fermo piu se non a nolle cupa. Le

perdite di questo giorno erano state per noi di 40 uomini uccisi, feriti o

presi nell' assalto dei ridotti; 20 circa nella batteria, e un numero quasi

uguale nel resto della guarnigione. La citta aveva 4 o 5 yittime.

Lo sterminato sobborgo di Porta Pia e una gran difficolla per la di-

fesa. Noi il di innanzi avevamo sgombrate le tagliale che avevamo fatte

sulla via. Correndo la notte dei 26 ai 27 il nemico occupo queslo sob-

borgo con 4 batlaglioni ;
e il fuoco dei suoi bersaglieri che protetto dalle

case si avvicinava
,
divento molesto ai difensori delle mura nei dintorni

di Porta Pia, e fino. a Capo di Monte.

Di gran mattino gli avamposti del nemico ci si appressarono alle mura r

e fecero ripiegare nella piazza le compagnie che avevamo manlenute ne-

gli orti. In questi abbattimenli il sotlotenente De Melternich dei bersa-

glieri fu gravemente ferito, e il luogotenente Balisoni uno dei piu valo-

rosi uffiziali del 1. di linea fu colpito a morte.

Alcuni colpi di cannone delle ballerie di terra e delle navi erano stall

tirati al mattino; ma presto il fuoco cesso e la giornata fu tranquilla.

Cio faceva meraviglia nella citta e fra la guarnigione ; gli uni si ab-

bandonarono alle speranze, gli altri all' avviliinento
; quesli purtroppo

erano i piu. Si notava che il bombardamenlo prolungalo di Ancona, non

aveva nemmeno il privilegio di altirare i navigli delle grandi Potenze neu-

tre che d' ordinario si mandano in simili congiunture ,
o per proteggere

1 consoli ed i nazionali, o per fare proferte di servitu agli abitanti che vo-

gliono fuggire un campo di battaglia, dove la morle li folgora quan-

tunque non vi sieno che spetlatori inoffensivi. II fuoco contro Anco-

na durava da 8 giorni ;
si udiva il cannone da Yenezia , dal'.a costa

di Dalmazia, e ancora si e detto che da Trieste. 11 telegrafo era intatlo*
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L'Europa sapeva quel die accadeva dentro le nostre mura; e noi non

avevamo scoperta pure una vela neutra o arnica
,
che mostrasse di

volere comunicare con noi.

Presta verso Camerano discernemmo una grossa testa di colonna d'ar-

tiglieria, la quale venne presso che sopra im allo piano di Monte Acuto.

Alcuni abitanli allora ci inforraarono dell' andarrivieni che avevano fatto

alcune vaporiere fra Serfigaglia e la foce del Musone. Era una parte del

parco di assedio che si trasportava ad Uraana, e che d' indi veniva a

prender posto per salire alia destra delle fronli di attacco del nemico.

II silenzio delle batterie che avevano Gno allora fatto fuocoe 1'arrivo

di questo parco di assedio, sembravano indicare che i Piemontesi ce&-

serebbero da quella specie di fuoco da bersaglieri che essi aveano in-

gaggiato i giorni precedenti eon 40 o 50 pezzi di artiglieria, e senza

grande effetto contro stabili fortificazioni.

Oltre alle batterie, alle quali essi lavoravano sul Monte Pelago e sul

Monte Polito, ne facevano parecchie a 2000 e 2500 mefcri da noi
,
don-

de potevano coi grossi caanoni rigati coiitrobbalterci con unita di tiro,

senza che noi potessimo loro rispondere, L' attacco dunque si faceva re-

golare e si disponeva a prendere una direzione piii grave. Ma stante la

condizione in cui la pioggia avea messe le vie
,
e soprattutto attesa la

difficolta del terreno
,
ci volevano ancora parecchi giorni , perche que^t

batterie fossero armale.

Nella serala segui un fatto molto doloroso. II Lazzaretto, ehe e come

un grande ridotto in opera muraria ,
circondato da un piccolo braccio

di mare e posto fuori la cerchia delle mura innanzi alia Porta Pia, con-

teneva una parte dei magamni dei varii corpi. 11 fuoco si apprese a

questi magazzini forse per caso, forse pel colpi che il nemico vi avea

scagliati. II fuoco dei bersaglieri agguattati in qualche casa del sobborgo

avendo colpito qualcuno dei difensori di quell' edifizio, esso fu in tutla

fretta sgombrato.
I magazzini furono in parte saecheggiati, e ben tosto fu bruciato il

ponte che lo mette in comunicazione colla citta.

Noi avevamo sui parapetti del Lazzaretto otto pezzi di cannoni, che

battevano aU'entrata della rada, e furono abbandonati dai nostri, dopo di

averli inchiodati. Ma il giorno appresso dovemmo vivamente rariima-

ricarci di averli pcrduti.

Nella notte del 27 al 28 la squadra tento colle scialuppe di spezzare la

catena del porto. I noslri cannonieri se ne avvidero, c qualche colpo di

mitraglia tirato sulle scialuppe del nemico, gl'impedidi riuscire nel suo

disegno.

II mattino noi scoprimmo una batteria che ii nemico aveva eretta nel

Borgo Pio sopra la strada e a 600 metri dalla Porta Pia, contro la qualc

eomincio a far fuoco. Noi concenlrammo subito sopra questa batteria
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tanto fuoco da costriagere il nemico a partire. 11 cannoneggiamento di

Monte Scrima continuava come il di innanzi.

Ma i battaglioni che occupavano i sobborghi si erano procurati bat-

telli nella notte, e Tun d'essi, introdotti nel lazzaretto i suoi bersaglieri

che erano a 40 o 50 metri da porta Pia
,

inoleslo in gran maniera i

cannonieri delle nostre batterie, e i fanti che le sosteneyano.

Ma subito quattro pezzi di campagna sotto gli ordini del capitano

Mayer ,
furono portati sopra la spianata di Capo di Monte

,
e cagio-

narono al Battaglione che occupava il lazzaretto, perdite si ragguar-

deyoli, che to.sto spense il fuoco. Cerco di ritirarsi, nia conyeniva at-

traversare il piccolo braccio di mare che circonda 1'opera ;
e le nostre

batterie difficultarono subito questa sua mossa.

Indi a poco scorgemmo una fortissima colonna di fanteria che s' in-

caminava a Monte Pelago. Fece sosta fuori della portata dei nostri can-

noni
;

solo alquante bombe giunsero alle teste della colonna.

11 movimento di questa grossa colonna non si prosegui. Irivece a

mezzo giorno le fregate presero la rotta \erso le batterie del molo, e

della lanterna
;

e contro queste cominciarono un combattimento a ol~

tranza
,

sostituendosi le une alle altre. II luogotenente Wesminsthal

che comandava le dette batterie, mostro in questa fazione una intrepidi-

ta superiore ad ogni elogio ;
e il sottotenente Delle Piane, come pure i

suoi soldati ne imitarono 1'esempio. La batteria Barbetta della lanterna

fu presto conquassata, e un gran numero di cannonieri uccisi o feriti ;

il resto, pochi uomini, si ricovero nella bassa batteria. Allora una fre-

gata girando le batterie del molo le prese alle spalle. I [nostri canno-

nieri yoltarono i pezzi e si batterono alia scoperta. Alcune gittate di

mitraglia, e due bordate della fregata ebbero ben presto smontati i pez-

zi, e messi fuori di combattimento piii di 3/4 di questi bravi
; gli altri

seguirono quelli della Barbetta ,
e rientrarono nelle batteria coperta di

casematte, nella quale sola si potevano reggere in quel mo^mento.

Questa batteria ayeva 9 pezzi, e come le fregale non 1'assalivano se

non sopra una faccia
;
cosi 3 soli pezzi potevano rispondere al loro fuo-

co. I proiettili enormi scagliati a 400 o 500 metri demoliyano rapida-
mente i niuri, ed allargavano ogni tratto 1' ampiezza delle imboccatu-

re. In poco d'ora la mitraglia diyenne quasi altrettanto formidable nella

batteria coperta, quanto era stato sopra la Barbetta. La fregata che as-

saliva in testa vedendo la propria smisurata preyalenza ,
si accosta a

meno di 250 metri. In un istante uno dei noslri pezzi fu rotto da una

granata di 80. I cannonieri che la seryiyano furono tutti messi fuori di

combattimento. Sopra 120 cannonieri che ci difendeyano questa parte di

mura.ne restavano appenatanti che bastassero a servire i 2 unici pezzi
che facessero fuoco. I feriti erano impiegati a somministrare le munizio-

ni. La fregata riceyette non poche palle che la maltrattarono bruttamente.
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II luogotenente Wesminsthal , il
cjuale

col pugno d' uomini che gli

restava voleva
seppelirsi

sotlo le rume della sua batteria, mentre pun-
tava uno dei suoi due ullimi pezzi, 1'u colpilo a morte da una scarica

di mitraglia.

Questa lotta disuguale si era continuata per un'ora e mezzo, ma presto

doyeva tinire. Una granata del nemico entrando per una delle imbocca-

ture allargate, penetro in un certo niagazzino da polvere, e fece saitare

Je batterie. II
parapetto

fu danneggialo gravemente e i muri ai quali era

affiissa la catena del porto essendo stati atterrati , tutte le sue difese

era'no dislrutlc, ed una breccia larga 500 melri era aperta al corpo della

piazza ; po.iche dietro quesla la cmta della citta non offrendo nessun

ostacolo di momenta ,
il nemico ppteva sbarcare sopra

il parapetto ,
e

prenderci d'assalto ,
senza che noi potessimo impcdirlo.

lo fui costretto allora d'innalzare la bandiera bianca sopra la cittadella,

c tutti I

fprti ripeterono questo segnale.
Immediatamente spedii il maggiore Mauri a bordo del vascello ammi-

raglio per tratlare di
capitolazione:

erano in circa le ore 47, della sera. 11

fuoco cesso in istanle da una parte e dall'allra : e le cose cosi restarono

fino alle 9 della sera. Allora il nemico ricomincio a tirare da qualcuna
delle sue batterie; e l'indomani verso le ore 9 il fuoco cesso novellamen-

te.'Poi,dppo diversi scambii di parlameiitarii,alle 2 ore fu sottoscritta la

capitolazione che V. E. conosce.

lo non aggiungero nulla intorno a cio che avvenne nella nolle e nel

di appresso ;
che mal si addice al viuto ciuerelarsi del vincitore. Quan-

lo ai lalti me ne rapporlo alia notissima lettera del sig. De Quatrebar-
bes, e (|uanto ai giudizii intorno ad essi, me ne rimetto a quelli deH'Am-

miraglio Persano, il quale ha o.cato dire la verita al suo paese con un

coraggio che non fa alia marina piemontese meno onore di quello che il

fatto d'armi il quale I'ha condotla alia presa di Ancona.

Conchiudo queslo Rapporto, gia molto lungo, col rispondere una

parola al rimprovero che mi e stato fatto per aver pubblicato sul comin-

ciamento della guerra alcuni document! che mi sembravano annunziare

j'appoggio della Francia.

lo non ho nessuna diflficolta di concedere che nei primi giorni ho cre-

duto a questo appoggio : e quindi era naturalissimo il servirmi di quei
document! per sostenere il coraggio delle truppc che io comandaya. Ma
errerebbe grandemenle c^ii

volesse cercare la spiegazione del piano di

guerra dame stabilito, nella speranza del spccorso chepareva a noi

promesso. Io mi trovava innanzi ad una quistione di dovere e di onore ;

e se io avessi voluto nelle mie risoluzioni lener conto della gravila del

pericolo cne poteva attenderci, i miei antichi compagni d'arme dell'eser-

cito francese ,
mi avrebbero rinnegato ,

ed ardisco anzi dire che non mi

avrebbero riconosciuto.

V. E. trovera qui sotto il catalogo dci militari che si sono piu parti-

colarmente segnalati nelle diverse fazioni
,
che sono soggetto del pre-

sente Rapporto. Questo calalogo e incompiuto per parecchi batlaglioni ;

ma
,
essendo slat! richiesti i necessarii ragguagli, sara agevole riparare

le involontarie omission! che io avro fatte.

Yoglia gradire, Monsignore, ecc.

G. DE LAMORICIERE.
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Sen lite voi
,
lettore

,
il grido che dalla stampa liberate si fa echeg-

giare dall' un capo all
1

altro d' Europa?Tutli gridano essere giunta

T ora della liberta per Y Italia e plaudono agli sforzi generosi ,
con

che si vuole che Y Italia sia finalmente degli Italiani.

Se la liberta s' intendesse nel proprio e legittimo suo significato

d' indipendenza dal disordine
,

dall' usurpazione ,
dalla irreligione ,

dall
1

errore o dall' ingiustizia ;
e cio si tenlasse di conseguire per vie

giuste ed onorate, lasceremmo volenlieri ai politici i plausi e le con-

quiste. Ma disgraziatamenle il grande agitatore di tulto il movimen-

to italiano
,
con una ingenuity e franchezza degna di miglior causa

lia confessato al cospetto di tutta Y Europa 1' iniquila ,
la reila dei

mezzi adoperati , pago di giustificarli colyefando principio che il

fine santifica i mezzi. Ecco Y impresa che si vanla come liberazione

d' Italia!

Ma no! non e cominciata I
1

era della liberta: la pretesa liberta

d' Italia e un gran passo ,
un passo giganlesco verso la schiavilu

del mondo incivilito. Schiavilu che vi parra spaventevole, conside-

rando i mezzi colossali di cui dispone per opprimere il mondo
,
e la

saldezza della tirannide che dovra maneggiarli. Fermatevi di grazia

un momento a considerare questo nuovo aspelto della quislione italia-

na: essa e una manifestazione solenne di minaccia contro la liberta

Serie IV, vol. VIII. 35 46Novembre I860
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di lulti i popoli e per la grandezza dei mezzi
,
di cui dispone e pel

principii ,
con cui li maneggia.

Capite voi, leltore, Fimporlanza del soggetto? Molte volte e stata

predicato ai Principi che la rivoluzione e la loro nemica comune
,
e

che, lollerata in un reame, tutli gli altri minaccia. Oggi ci volgiamo

ai popoli ;
al popolo d

1

Italia come a tulti gli altri d
1

Europa ;
e tutli

gli avverliamo che la lirannide sla trionfando in Italia sollo nome

di liberta e minaccia^catene a'tulli i popoli della terra. Oh ! se que-

sti si deslassero
,
facessero senno

,
meditassero ! oggi sara difficile il

resistere, ma e ancora possibile; domani, chi sa? potra essere trop-

po tardi : la rivoluzione che ingigantisce liene in sua mano tulti gli

ordegni piu gagliardi della lirannia, ed a maneggiarli inesorabilmen-

te e spronata dai principii piu spaventevoli del dispotismo. Noi spie-

gheremo le due asserzioni
,
ma voi riflelleteci.

Ci aiulera a svolgere la prima considerazione quel gran pubbli-

cista, di cui la Spagna pianse la perdita premalura. L'illustre mar-

chese di Valdegamas, parlando nel 1849 alle Cortes di Spagna, so-

sleneva a un^dipresso la lesi medesima 1
: I mezzi, dicea, di cui

dispongono oggi i Cover ni sono mezzi di oppressione cosi gigantesca,

che il mondo mai non vide la pari. La liberla e finila: m risorger^

al terzo giorno, ne al terzo anno, ne. forse al terzo secolo. Stordite

a tale annunzio ? Eppure posso intimarvelo altamente senza esser

profeta : il mondo cammina ad un dispotismo, di cui mai non si vide

il piu gigantesco : ve lo dice la ragione, ve lo conferma la storia.

Signori ,
alia doppia natura deir uomo due sole repressioni so-

no possibili; interna
1'tfpa

e religiosa, esterna TalU-a e politica. E
tale e F indole di cotest?due repressioni ,

che come o s'alza o s'ab-

bassa il lermomelro religioso s'abbassa o si alza per Fopposto il ter-

mometro politico. Prima della venuia di Cristo tutto fu schiavitu c

tirannia
, perche nullo o quasi nullo era il senlimento religioso : la

liberla vera, la liberta di tutti (lo confessano perfino i socialist!) na-

cque al mondo col nascere del Redeutorc.

Or bene, seguite i passi di quella Chiesa che il Redentorc istilui

per la liberazione del mondo, e voi vedrete come ogni incremento

1 Veggasi nella Regeneration del 24 Settembre I860,
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della religione fu abolizione dei ceppi di repressione materiale
;
ed

airopposlo ogni diminuzione nel seniimento religioso f un regresso

verso la tirannia pagana. Fonda egli la prima sua societa nei suoi

discepoli ;
e questa, contenuta dall' amore die passava si slretto fra

Discepoli e Maestro
,
non ha airesterno il menomo vincolo di mate-

riale repressione. Succede nei tre primi secoli una crisiianita nel

massimo del suo fervore
;
e qui a reprimere i pochi germi di zizza-

nra, che raai non si sperdono inleramente fra gli uomini, basta un ger-

me di potere repressivo in quei giudizii di arbitri che osservavansi

fin dai tempi apostolici. Piegano i Cesari convertili la loro fronte

alia Croce ? Eccoli spezzare da se medesimi gran parte di quella

verga despotica, con che aveano flagellali i loro popoli, e riconoscere

con pubblicheleggi,superiore al potere terreno un polere tutto mo-

rale, tulto celeste. Nel medio evo la religione e gagliarda, ma sono

gagliarde pure le passioni. Qui dunque alia forza della repressione

religiosa si aggiunge la repressione polilica ;
ma basta il piu debole

dei Governi, il Governo feud ale.

Sopravviene a indebolire sempre piu lo spirilo religioso la ri-

forma luterana: ed ecco nascere Tepoca deirassolutismo che tras-

forma il feudalismo in monarchic assolule.

. Crederete -non esservi ove piu innoltrarsi in fatto di materiale

repressione ; giacche puo egli darsi stromento piu gagliardo di com-

pressione che il polere assoluto ? Eh ! si ! davvero, puo darsi peggio,

e peggio assai : Tassolulismo puo condensare le sue forze, perfczio-

narne gli stromenli. E si lo fara: il lermometro religioso ctotinua

ad abbassarsi
,
e dunque necessario che si^alzi il politico e che la

repressione materiale ingagliardisca. E come ingagliardi? Lo sape-

le: si istituirono gli eserciti stanziali, i quali altro non sono che una

istituzione, colla quale una lurba di sudditi organati ad una assoluta

obbedienza appresta migliaia di braccia per contenere colla forza

una moltitudine inorganica.

Ma questa forza poteva impedire I'aumento dell'empieta? NOQ

T impedi ;
ed ecco che i Governi

, possenti gia per migliaia di brac-

cia, si avvidero essere necessarii a ben regolarle migliaia d' occhi.

E migliaia d' occhi diede loro T istituzione di quella terribile inquisi-

zione che fu delta la Polizia. Si ebbero cosi a migliaia gli occhi per
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vedere, le braccia per coslringere. Ma non per questo migliorarono

gli uomini e continue a crescere T irreligione. A nuova mancanza di

religione, nuova giunta di calene : si islilui il cenlralismo arnmini-

strativo ,
a cui mellessero capo tulte le querele dei sudditi : e i Go-

verni ebbero migliaia di orecchi, come aveano gi& migliaia di brac-

cia e migliaia d'occbi. Ollerranno eglino cosi una lolale padronanza

conlro il delillo
,
una tolale sicurezza della societa? No

, signori : se

V immorality conlinua a crescere, bisogna che il Go.verno possa esse-

re in ogni punto del lerrilorio
,
in ogni momento del tempo. E a

soddisfare una tale necessity
,
ecco il telegrafo ,

ecco il vapore. COD

tali aiuli \oi sapele quale e ormai V onn-polenza di un governante

destinato ad ordinare malerialmenle coscienze senza religione, sud-

diti senza principii. Col lelegrafo olliene ubiquila Tocchio del Gover-

no
;
col vapore ubiquila la sua forza, T esercito .

Ecco a qual punlo Tincivilimento avea innalzala la forza com-

pressiva, quando il Yaldegamas favellava alle Cortes. Eppure, sog-

giungeva , poiche I

1

irreligione ancora va crescendo
, aspettatevi

ancora peggio, se il'male non si corregge. E per ben comprende-

re fin dove potra giungere la tirannia, fate meco una comparazione

fra T anlico mondo e il presenle. Furono tirannie nel primo e feroci

e desolatrici: ma tirannie in grande non poterono durare, perche

mancavano al tiranno le forze fisiche. Oggi le condizioni del mondo

sono cambiate, il progresso delle scienze fisiche ha operalo portenli

e le vie sono pronto per una lirannia gigantesca, colossale, univer-

sale, immensa, franca da ogni resislenza o fisica o morale. Col va-

pore piu non si conoscoiio frontiere ;
coif eleltrico si sono annullale

le distanze
;

coll
1

abolizione dei principii si sono divisi gli animi e

sciolle tulle le unila sociali. Qual mezzo dunque puo piu rimaBcre

per resistere ad un oppressore, chc dal centro di una macchina bu-

rocralica voglia dominare colla polizia gli animi
,

coir amminislra-

zione le borse, coll
1

esercilo le braccia, col telegrafo il tempo,-col

giornalismo e coll
1

islruzione pubblica Y opinione
1 ? La prospet-

1 Molle volte il giornalismo liberale ha rinfacciato ai cattolici la liber-

ta, della quale e?si godorio in Piemonte : ed appunto mentre stiamo^scri-

vendo quesl'arlicolo, la gazzetla di Perugia dei 25 Ottobre appellandoci

cortesemente calunniatori dei General! piemontesi, ci gitta in faccia il fa-
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tiva, confessiamolo, leltore, la prospetliva segnataci dal pubblicista

spagnuolo e spaventevole. Eppure ,
dobbiamo nof dirlo? vi manca

il Iratlo piu caratteristico e piu terribile, quello che forma la fisono-

mia dell' epoca presente.

V immensa forza descrittaci dal Valdegamas ,
benche possa at-

terrire gli amanti di liberta per la possibilita dell' abuso
, potea per-

altro confortare gli onesti rassicurandoli conlro il Irionfo del delilto.

E cosi era infatli negli anni trascorsi, quando il medesimo pubblici-

sta riguardava negli esercili slanziali un eleraenlo di sicurezza pub-

blica: quando a premunirci contro le congiure dei settarii armavasi

la polizia: quando al repentino scoppio di un tumullo popolare, an-

mmziato in un atlimo dai fulmini del lelegrafo, appreslavasi rapidis-

simo il rimedio dai battaglioni clie accorrevano sulle ali del vapore.

I progressi dunque falti fin qui e dagli accorgimenti di governo e

vore fattoci dal Commissariato
, permettendo, come per I'innanzi, ladistri-

buzione del nostro giornale poco cattolico e niente civile. Ringraziamo cor-

dialmente la civilissima gazzetta, egregia maestra di modi urban!
,
e pro-

fessiamo sincera riconoscenza non solo a quel Commissariato, ma al capo

supremo di tutte le province, al Conte Gamillo di Gavour. Sissignori! e ve*

rissimo: dopo avere, in nome dell
1
inviolabilita della proprieta e del domi-

cilio, vessato, con ogni maniera di arbitrio, Cattolici, Ecclesiastic*! e Pre-

lati; mentre avrebbe potuto inoltre imbavagliarci, non ci ha incatenata

la lingua* e ci permette di spiegare ai nostri concittadini le dottrine della

verita cattolica e 1' oppressione, in cui siamo ridotti. Altri polrebbe dire

essere questo un beneficium latronum, ma anche questo ha il suo pregk) ;

e pei'noi tanto maggiore, quanto piu siamo persuasi che se il Ministero

cambiasse, ci si toglierebbe anche questo; di che, abbiasi qui il Conte

Camillo e suoi ufficiali
,
sincerissimi i nostri ringraziamenti.

In quanto poi al giornale di Perugia gli siamo obbligati per un altro ver-

so, in quanto che egli conferma con una meravigliosa ingenuita Teccesso

del dispotismo, a cui siamo ridotti e Tultimo estremo, a cui si spera con-

durci. E vi pare ! Nella costoro liberta il permettere a unanumerosa clas-

se di cittadini, forse alia maggiore che e degli onesti e dei Cattolici, che

possano rivelare al pubblico le loro sventure, e un tal favore che il non

conoscerlo li dimostra 'uigrati verso i loro oppressor'! ! Che sara a suo

tempo la liberta giusta del pensiero che cosloro concederanno agli avver-

sarii, se oggi la liberta del lamen tarsi viene riguardata come un eccesso

d'indulgenza?
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dagli slromcnti micidiali Ui guerra moslravano bensi la possibility

di una lirannide spaventevole ,
ma lasciavano la speranza di una

protezione quasi onnipolenlc; perche s4 supponea che chi liene in

mano la forza sia, se non dal sqjilimenlo di giustizia, almeno dalla

stessa sua arnbizione indotlo a bramare la custodia deirordine. Og-

gi h> probabilUa sono mutate; e 1' impresa italiana, annunziando 1'a-

bolizione del giure anlico, c
1

insegna che T immensa forza del mezzi

governalivi sara maneggiata da una liranuia senz' argine, senza re-

sislen^a : tirannia che non teme la morle naiurale, che sfida la re-

sislenza maleriale dei poteniali, die sbarbica ogni opposizione mo-

rale slerpando il germc stesso della veritiL

Per 1' addielro alia possibilila che un Governo opprimesse il suo

popolo, e mandasse a soqquadro Y Europa ,
due rimedii ci si offeri-

yano. II primo dalla Provvidenza che colla falce lerribile della morlc-

segnava un limite alia vita dell
1

oppressore .e scrivea sul inarmo

della sua lomba: qui spezzerai i tumidi tuoi flulti . Ma prima an-

cora che la vendetta divina raggiungesse il gigante colpevole, altro

rimedio appreslava la societa di tulti j Regnanti ,
la quale in difesa

dell' ordine
(
fosse reltitudine o inleresse nol cerchiamo

)
formava

una stretta falange , guidata ed aumenlata da una lal quale unita di

principii, eco della tradizione crisliana e del natural sentimento.

Oggi per converse qual e lo spettacolo che ci presenla la quislione

ilaliana? Da un canto T oppressione non e opera piu di un potente

isolalo e mortale. II Governo oppressore ha dichiaralo da se mede-

simo ch' egli e un Governo-Parlito, un Governo sellario. Sapevam-

celo : e il dichiararsi fu appunto per rispondere al rimprovero di chi

glie lo atlribuiva a col pa. Eccovi dunque confitentem reum. Sissi-

gnori! quel Governo e una setta, e la setta non muore. Armato di

cserciti slanziali, di polizie, di giornali e d
1

istruzione corrompitrice,

di cenlralismo, di vapori, di telegrafl, di cannoni rigati, di bombe

orsiniane, egli ha inollre il- possesso quasi di una vita immortale.

Ecco la consolanle speranza di liberla che oggi e lasciala airitalia!

Rimarrebbe il secondo rimedio, il ricorso ad alleanze diPrincipi.

Ouesli poleano in altri tempi con quella che allor diceasi coalizione

comballere
,

abbaltere i soslenitori dello scompiglio universale.
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E donde traevano la forza gigantesca per resislere alia mole immen-

sa del delitto organato a sociela ed armato di lutli gli ordigni della

civilla moderna ? La traevano, come abbiamo delto, da una cerla

unila di principii moral!
,
avanzi di quello scheletro di Cristianesimo

che ancor serbavasi anche nelle societa eterodosse
,
e produceva in

esse una qualche unita. Galvanizzato cotesto cadavere dal pietismo

del primo Alessandro di Russia parve rivivere qualche anno sotto

forma di Sacra Alleanza. Ma il galvanismo non e vita : i due metalli

che lo producevano, oro e ferro, si ossidarono ben presto, cesso la

corrente eletlrica; e quell'avanzo di sentimento cristiano cadde come

corpo morto cade con lutto il peso della bassa natura nel fango de-

gli interessi. Fu pronunziata anche da qualche diplomalico la spie-

tala forniola chacun pour soi: phi solennemente ancora Y equiva-

lente del non intervento. E gli inleressi, divenuti unica norma del-

Toperare politico, resero, col loro perpetuo avvicendarsi e mutarsi,

assolutamente impossibile ogni calcolo deH'avvenire ,
fra le nazioni,

ogni durevolezza delle confederazioni
, ogni inviolabilita dei traltati.

Lo dicea solennemente pocanzi nelle Cortes di Spagna il Presidente

dei Minislri, rispondendo al Deputato Bahamonde. La Spagna lace

nella questione di Roma, perche, nella condizione atluale dell' Euro-

pa ,
le nazioni ignorano se i loro amici di oggi non saranno inimici

domani.

Cosi la pretesa liberta d' Italia ci presenta da un lato un Gover-

no-Pariito
,
un oppressore immortale, e daH'allro 1'impotenza di

tutti gli altri Stali a confederarsi per arrestarlo. Puo darsi minac-

cia di tirannia piu potente , piu inevitable di questa?

Non basta : non solo ella mostra obliali i principii della giusti-

zia e della morale internazionale
,
ma stabilisce esplicitamente il su-

premo diritlo della forza. Lo stabilisce col fatto
, spingendo il Go-

verno sabaudo
,
senza altra ragione che la sua potenza ,

ad assa-

lire e conquidere un dopo Taltro, con un turpe inlreccio di frode

e di forza, tulti i Governi della penisola. Lo stabilisce colle dottri-

ne, aifermando francamente che se 26 milioni d'ltaliani non forma-

no un solo Stalo sotto un solo Governo
.,
necessariamente e sempre

saranno oppressi. Ne chi cosi parla puo dirsi che ecceda, suppo-
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sta in Europa T abolizionc del dirilto internazionale. Ogni guerra,

dicea poc'anzi Michele Chevalier al convito di Monipellier, ogni

guerra esige spese enormi
,
da mettere in disperazione gli Slati

poveri quando vengono assaliti nella loro indipendenza , nella loro

dignila 1. Milioni di combaitenti e milioni di scudi, ecco Tunica

speranza di un popolo. Queslo e il concello dell
1

impresa italiana
;

e in tal concetto, e implicita la proraessa di arruolare nell'esercito

tulti i ciltadini
,

di spremere colle gravezze tulle le borse. Come

vedete il principio della tirannia e qui ridolto a formola evidente ed

innalzato alia piu alia potenza. Nell' impresa italiana si professa che

chiunque ha la forza d'incatenarvi ne ha il dirilto : che per conse-

guenza un popolo che non vuole essere incatenalo dee rassegnarsi e

cedere in mano del suo governanle quanlo ha di ricchezza negli averi,

di sangue nelle vene. Tale e la dotlrina di tirannia predicata dal-

lo sconvolgimento italiano a tutta T Europa; ed il silenzio sepolcrale,

con cui ella assiste a questa nuova specie di deicidio ove Teterna Giu-

slizia e immolata senza che uno, un solo, brandisca il ferro fra tulti

quei polenli che solo per difenderla Y aveano ricevulo dalla Provvi-

denza
; queslo silenzio vi parla pur Iroppo e vi dice che la lirannia

che sorge, come non ha limile per la potenza di cui dispone, come

non avra termine perche un Governo Sella non puo per se morire ;

cosi non leme conlrasto perche alia compatla unila dei setlarii inva-

sati dal furore di distruzione, nessuna unila di principii puo contrap-

porsi per congiuugere e schierare in baltaglia i polenlati conjrarii o

deboli o discordi.

Yana essendo la speranza di aiulo raateriale nella confederazione

dei Monarchi
, potrebbe egli sperarsi almeno dalla allivila dei po-

poli? Lo sperammo un momenta : giacche a conforlo dei buoni la

Provvidenza avea voluto farci comprendere che se la trepidazione

dei Grandi e T oblio e la discordia dei principii ,
li rende impotent!

per resistere alia perfeltissima unila della rabbia setlaria nella mania

1 Allcz done dire malntenant a un Etat panvre de soutenir la guerre,

m$me la plus juste , la plus commandee par le soin de sa digntie. Journal

des Economisles. Settembre 1860, pag. 467.
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di distruggere, sopravvive perallro potente, risoluta, terribile neir u-

niversale dei Catlolici una fede ardente
,
un coraggio imperterrito ,

un pelto che sa sfidare la morte, un braccio che sa menarla in

trionfo. Al sospiro, al gemito del Padre comune, non che i fedeli

alia spicciolala ,
le intere nazioni si sono commosse : e gia brandi-

vano il ferro
, gia correvano armale alia santa cilia. Ma oime ! quel

parlilo medesimo che tiranneggia la societa, che assidera fra i pal-

piti i governanli ; quello ha alzalo la voce e
, logliendo di mano ai

potenti della terra Y aulorita che comanda e il ferro che costringe,

ha vietalo ai fedeli Tarmarsi, ai VescoVi il parlare ,
al Pontefice il

raccoglierne le squadre. Cerlamente la tirannica opposizione non

riusci ad impcdire che un drappello di eroi corresse ad operare

portenli , piiiltosto simili ad epopea cavalleresca, che a storia mo-

derna: e il vedere quanlo seppero operare quei forli, il vedere la

piu armigera polenza d
1

Ilalia ricorrere, per ischiacciarli, alia smisu-

rala prevalenza del numero e alia sorpresa dei tradimenti, puo farci

comprendere quale immensa forza sia germinata repente a un grido

del Pontefice. Se quesla potenza avesse inconlralo minori ostacoli,

quali conseguenze avrebbe prodolte in difesa dell' ordine e per la

liberla degli oppress! !

Non mancherebbe dunque per s& nel Cattolicismo e nelle molti-

tudini a lui fedeli una potenza atta a ristabilire Y ordine sociale, e

la questione Italiana Tha rivelala al mondo. Ma con qual pro? se

neir alto medesimo ha dimostrato V avvilimento dei cuori
,
Y oblio

dei principii ,
la schiavitu dei potenti nelle reti dei seltarii

, spinta

a tale eccesso
,
che i governanli non solo non osano resistere

,
ma

neanche permeltere ai forli, agli audaci la resistenza!

11 partito possiede dunque senza timore di perderla ,
ne per sua

morle, ne per resistenza altrui, la gigantesca forza deH'oppressione.

Ma quali ne saranno gli schiavi, le vittime? Credete voi che soli gli

onesti Italiani, gl
1

Ilaliani caltolici? No
,
sclamava pocanzi nelle

Corles di Spagna il Deputato di Valema 1
: la rivoluzione che lotta

oggi a visiera alzata in Italia
,
e rivoluzione universale

;
e in Ger-

.
1 Tornata dei 29 di Ottobre 1860.
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mania, in Francia, in Ispagna va prendendo chela chela posizioni

slralegiche aspetlando occasione e segnali. Uditelo di grazia e nol

dimenlicale : II Irionfo della rivoluzione in Italia sara lardi o losto il

trionfo della rivoluzione in Europa. La societa europea e strascinala

da due correnti conlrarie, una che conduce a religione, a giuslizia,

a liberta: Tallra che ad empieta, a forza, a tirannia. Si lotta oggi in

Roma per la nostra unila religiosa : si lolta in Gaela pel trono di

nostra Regina e per lutli i troni della terra . . . andale ora e plau-

dile al Re galantuomo, al palriollismo di Garibaldi : ma badale che

dopo aver precedula come* forieri la rivoluzione, non siale da lei

incalzati, percossi, aLterrati, calpeslati . Cosi in sentenza Feloquente

oralore : e chiunque conosce qual sia il procedere , quale la forza
,

quali gli accorgimenli , quale Timmensa moltltudine del complici

arruolati in tulte le genii europee dal parlilo della ribellione
; chi

mira i preparalivi che gia si fanno in Ispagna, in Ungheria, per uuo

scoppio imminente
;

vedra benisslmo non Irallarsi qui ne di limor

panico, ne di remolo avvenire : i banditori e gli eroi del parlito par-

lano allo e chiaro. Fate che csso trionfl per ogni dove, come spera

e minaecia: mettetegli in mano gli eserciti
,
le polizie, le burocra-

zie, i vapori, i telegrafi, i giornali di lutta F Europa, di tulto il mon-

do incivilito; e misuratene poi, se potete, coirimmaginazione lasmi-

surala, la truculenta tirannide. Immaginatevi gli orrori dell'anarchia

siciliana 1
trasporlati in tutti i punti d

1

Europa e ridotti a un mae-

strevole meccanismo maneggiato dal Grande Orienle del Massonismo

e vedete se potele ideare tirannide piu spaventevole. Quando il Cri-

slianesimo nasccnle si 'dibattea fra gli arligli dei Cesari persecutori,

le villime poteano fuggire, civolea lempo perraggiungerle;siascon-

devano nelle cataconibe, e quella nolle le soltraeva all
1

occhio dei

nemici; erravano traveslite di terra in terra e poteano essere ignora-

te. Ma qual
1

e oggi quella calacomba si cupa, che nasconda al guar-

do della polizia? Chi puo viaggiare senza passaporto? Qual fuga e

si celere che non la precorra il telegrafo, che non la raggiunga il

\rapore?

1 Vedi nella descrlzione del discorso del Deputato La Farina alia Came-

ra Piemontese nella tornata del 10 Ottobre.
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Energia di mezzi
,
immortalita di governo , impossibilita di resi-

stenza maleriale, eccovi tre element! di tirannia insuperabile die si

prepara non solo ai Cattolici, ma a lutto il mondo incivilito ed oneslo,

sollo nome di liberta italiana. Oual aKro scampo potrebbe sperarsi

in mancanza di ogni resistenza materiale? Alia onnipotenza della

forza, conccntrata in inano di un Governo settario, potrebbe ancora

contrapporsi la speranza die restituila al sentimento religioso la sua

attivita, e rialzatone, per tornare alia figura del Valdegamas, il ter-

mometro , polesse scemarsi la forza del principio di distruzione
,
di

compressione politica. E buon per noi se questo sentimento religioso

accennasse a risorgere ! Sarebbe il piu nobile, il piu efficace, il piu

blando fra Intli'i mezzi per dislruggera la' tirannia. Ma la quistione

italiana ci promette tflU'altro : giacche qual e il punto, a cui deve

appdggiarsi la leva per rialzare il caduto sentimento religioso? Un

Cattolico non puo ignorarlo : la pietra fondamentale del sentimento

religioso, e per conseguenza della liberta, e il PapatOi Intorno a che

bellissime sono le parole seguenti del Principe di Broglie
1

: egli

dopo avere come noi tratteggiato in poche boite lo smisuralissimo

potere clie il moderno centralismo da in mano ai governanti , sog-

giunge: A questo polere io non conosco se non un uguale; che

anzi gli e superiore ,
ed e il potere della Chiesa cattolica. Non co-

DOSCO se non un'autorita die non dipenda da lai : ed e la Chiesa.

Non conosco se non una porla, di cui esso non abbia la chiave : ed

e quella della preghiera e della coscienza. Chi non intende perche

sia grave, al cospetlo di un tal potere, diminuire benche di un'oncia

la sola testa che gli stia alia pari e che possa guardargli in faccia ?

Chi non intende che pericolo sia il dare a questo potere un nuovo

appiglio sopra il rappresentante dell
1

unico dominio
,
nel quate esso

non abbia ancora posto il piede ? Questo rappresentante che solo

guarentisce tutta la indipendenza della Chiesa e il Papato ,
il quale

perci6 non puo essere soggelto a nessuno; giacche se fosse-, dice

ottimamente Tillustre Vescove d
1

Orleans, noi correremmo rischio

d
1

essere anche tulli soggiogati con lui e nel corpo e neiranima 2.

1 Corresporidant. Gennaio 1860.

2 La Souverainete Pontificate 2 edition pag. 512.
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Cosl 6! oppresso il Papalo, il sentimenlo religioso rimarrebbe

senza alimento, la liberta delle coscienze senza punto cTappoggio.

L
1

evidenza di queslo nostro assunte e tale, che perfino i protestan-

ti, quelli alroeno che serbano Tamore naturale all
1

ordine e qualche

avanzo di crislianesimo positive ;
si

, quei proteslanti raedesimi al-

zano oggi la voce in favore del Papato ,
salutandolo ullima ancora

per la sbaltula nave della sociela. Or qual e lo scopo finale, a cui

mira lo scorapiglio Haliano? Sono passati quei tempi or d
1

enlusias-

mo, or d'ipocrisia, in cui il parlito ilaliano vanlavasi di guerreggiare

per la liberla del Papa, per la gloria del Papalo; in cui gli stessi

Governi slranieri credevano o dicevano credere essere il m'anteni-

mento della Sovranita temporale del Capo venerabile della Chiesa

intimamente legato colla liberta e I' indipendenza dell' Italia; in cui

lord Palrnerston scriveva al Ministro d' Inghilterra in Vienna che

rintegrila degli Stati Romani dee riguardarsi come elemento essen-

ziale per I' indipendenza della penisola. Oggi la liberla italiana ha

preso tulfallro aspello; e il grande scopo, a cui ella mira, e preci-

samente il conlrario. Sissignori! appunlo perche un tale ostacolo

non venga opposlo alia universale schiavilu degli intellelti sotto T in-

segnamento ufjiciale delle Universila laiche e del giornalisrao admo-

nesle, il termine a cui mira lo sconvolgimento italiano e Tabolizione

del Papalo, val quanto dire Teslirpazione della radice slessa di quei

sentimenlo. Non riusciranno per ora gli empiidisegni, poiche, ere-

diamo, ancora non giunse T ullima ela del mondo, il regno dell'an-

ticrislo. Ma non e meno asluto ed opportuno per queslo il disegno del

Govcrno-Partilo. S'egli riuscisse nelf ultimo scopo deirimpresa ita-

liana, la liberla delle coscienze, la liberla stessa del pensiero si tro-

verebbe incatenala in quei freno di errore imboccalo dai seltarii alle

mascrlle dei popoli
1

; sicche la costoro schiavilu giungerebbe all
1

in-

fimo grado delPabbiezionc : ad essere cioe fmpolenli non solo a

scuolere il giogo, ma perfino a riconoscere la propfia schiavilu. Que-
sto significa I

1

abolizione del Papato, come hanno ampiamenle spie-

gato i Vescovi e i dolli di tulla la crislianila. E queslo si chiama Taf-

francamento d
1

Ilalia, Tera della liberla?

1 Fraenum erroris quod erat in maxillis popMlorum. ISAIAE XXX, 28
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Raccogliamo, lettore, in poche parole 1'assunto e la prova.

L
1

cpoca presenle e realmenle
,
abbiamo cletto

,
Y inaugurazione

di una schiavitu spaventevole : spaventevole, perche il progresso

scienlifico, arlistico, amministrativo, ha armato i Govern! di colos-

sale potenza ,
a costringere cogli eserciti

,
a vegliare colic polizie ,

a dominare col cenlralismo araminislrativo
,

col telegrafo ,
col va-

pore ,
col giornalismo ,

coll' insegnamenlo tutto T uomo eslerno ed

inlerno: spaventevole, perche tanta possanza d' istromenti viene

maneggiala da un liranno iramortale
,
da una setta che si professa

ebbra di distruzione, da un Parlamento, da un Senato, da un Mi-

nistero che francamenle si professano rivoluzionarii : spaventevo-

le, perche alia immensita ed immortalita dell
1

oppressore piu non si

oppone argine saldo dalle altre Polenze
,

tutte sperperate ed esi-

tanli pel titubare dei principii, per la varieta e discordia degHn-

teressi , pel timore dei sicarii
; spavenlevole , perche la gagliardia

che ancora spingerebbe gli onesli ad arruolarsi sotlo il Pontefico

affrontando la morle per la Chiesa, per la Religione, per la societa,

questa gagliardia viene incalenata dai potenti a misura che viene

yiluperata dai settarii :. spaventevole, perche tende per suo fine ad

annullare quell'oracolo che, salvanclo fra i Cattolici T unila di doltri-

na e di morale
,
conserverebbe il germe di una potenza ordinatrice

delle idee e per conseguenza delle imprese.

Questo annullaniento assoluto della resistenza, queslo iniziamento

di una tirannia non raai piu vista sulla terra; ecco lettore cio che raolti

eziandio degli onesli consentono ad appellare la liberla d
1

Italia. Or

'che ne dite? Non sarebbe tempo di nominare le cose coi loro voca-

boli, per non eontribuire per parte noslra airinganno dei semplici?

Non sarebbe tempo di congiungere ,
ollre il soprannaturale valore

delle preghiere , anche i natural! mezzi legiltimi ,
di cui clascuno

dispone, per iscongiurare la schiavitu imminente e mettere i proprii

concitladini in guardia conlro si grave pericolo?. se siete Caltolico,

lo zelo delFonore di Dio ve lo comanda : se Italiano
,
ve lo chiede

Famore della patria, della vera liberta.
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Questions: del Tempo.

L'oscurila, che piu o meno donsa copre i rimoli secoli del medio

evo e che, noa ostante i lodevolissimi sforzi di tanti modern! scrit-

tori e pubblicatori di momimenli, e ancora lungi daU'essere intera-

mente diradata, avvolge delle sue nebbie anche non poca parte del

*ecolo VIII e rende meno limpido ai nostri sguardi lontani il vera

aspetlo dei grandi rivolgimenli che, specialmente in Italia, allora si

compierono. Anche il massimo Iraquesti, cioeil cosliluirsi della tem-

porale Sovranila dei Papi ,
ha le sue caligini ;

sicche non e meravi-

glia, che nel farsi a indagarne il tempo precise, le ragioni, Tindole,

gli scriltori siano andati in varie opinioni, ed abbiano inciampato in

errori, confulalipoi, ma non sempre felicemente corretti dagli storici

jusseguenti. Le passioni di nazione o di parte vennero talora a viep-

piu intricare la quislione e far piu ricise e profonde le discrepanze

degli aulori
, aguzzando in quesli 1'ingegno c la critica piutloslo a

difendere Topinione abbracciata qual che si fosse, che non a discer-

nere negli scarsi e non di rado oscuri monumenti di quelFeta. la

schielta verita dei falti. Cosi gli storici francesi inchinano ad attri-

buire ai Re Franchi, cioe a Pipino ed a Carlomagno, maggiore auto-

1 V. questo volume pag. 285 e segg.
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rila eel influenza nel governo di Roma e delle province soggeltate

alia S. Sede, di quello che quei Re mai non esercitassero ne preten-

dessero
;
laddove tra gF italiani v

1

e chi a Pipino ed a Carlo scema

troppo*quel merito che pur ebbero grandissimo nelFesaltare laChie-

sa Romana. Non diciam nulla degli scrittori regalisti e cesarei, av~

versarii nali della temporale potesta della Cliiesa
;

i quali non sanno

mai riconoscere altro Sovrano in Roma che Hmperatore Bizantino, e

poi il Franco ovver.o il Germanico. E molto meno vogliam parlare

degYItaliamssimi d'oggidi, nemici giurali della S. Sede e del suo tem-

porale dominio, cui prima d'assalire colla sacrilega violenza delle ar-

mi banno tentato di abbattere con ogni sorta di vituperii e di calun-

nie. In costoro la passione e diventala furore
;
e it farsi posatamente

a confutarli sarebbe follia somigliante a quella di chi a punta di sil-

logisrai volesse tornare nel senuo un maniaco, a frenare il quale non

bastano le calene.

Ma, parlando dei veri storici'e soprattulto dei piu assennati ed

eruditi
,
non puo negarsi che, mentre dall

1

una parte essi sono inte-

ramente d'accordo nel riconoscere il fatto e il diritlo del Regno tem-

porale dei Papi corainciato nell
1

ottavo secolo
,
siccome cosa indubi-

tatamente dimostrata da lulti i monumenti di quell' eta
; per Y altra

parte v
1

e fra essi non poca varieta e con-trasto di opinion! intorno a

parecchi punti secondarii : e benche il contrasto medesimo per mez-

zo della discussione abbia giovalo a vieppiu illustrarli
,
non ha pero

dlssipalo per anco tutle le oscurita e dubbiezze. Nuovi studii non

mancheranno per certo di arrecare maggior luce
,
ora soprattutto

che questo grande soggelto della temporale Sovranita dei Papi ha

destato piu che mai Tattenzione e Tinleresse di tullo il mondo cat-

tolico. E speriamo che nuovi monumenti eziandio, disseppelliti dagli

archivii, verranno a rischiararne la storia, supplendo allascarsez-

za dei finqui conosciuti. Gi^i il chiarissimo Don Sebastiano Kalefati
,

monaco di Monte Cassino
,
ha dato V annanzio di un Codice diplo*

matico italo-bizanlino dall' VIII al XV secolo 1, ch
1

egli sta per pub-

1 Delia pubblicazione di un CODICE DIPLOMATICO ITALO-BIZANTINO daU'VIH

^l XV secolo. Rapporto di Don SEBASTIANO KALEFATI, monaco di Monte Ca^

sino, al Principe di Belmonte, Angiolo Granito, Sopraintendente agli Archi~,

ti del Regno di NapolL Questo Rapporto e stampato nel Mutea di scienzc 9
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blicare, condotto sul modello del Codice diplomatico lonyobardo di

Carlo Troya. E non dubitiamo punto che, siccome questo ha sparso

tanto lume sopra la sloria italiana dell
1

epoca longobarda, cosi 11 nuo-

vo Codice del dollo Cassinese getleii gran luce sopra tulta la sloria

italobizantina ,
e specialmente sopra i tempi ,

nei quali comincia la

divisione politica di Roma e deirEsarcalo da Bizanzio e con essa la.

Sovranila dei Papi, e dai quali appunlo esso pigliera le mosse. A noi

inlanlo sia permesso di esporre inlorno ai punti dispulati, o almeno

inlorno ai piu rilevanli che riguardano il Tempo, Y Estensione terri-

toriale, i Titoli legiltimi e la Forma della Sovranila papale, quell
1

opi-

nione che ci sembra piu vera e conforme air aulorila dei monumen-

li. Quest
1

esposizione scrvira di compimento alia narrazione tessuta

nei precedenti articoli, ricapilolandone al tempo stesso e ponendone

in maggior risalto i principal! fatli
;

e speriamo che ella riuscira a

forinare nella mente dei noslri benevoli lettori un piu limpido e giu-

sto concelto di quel gravissimo avvenimenlo.

La prima queslione ,
che ci si presenla ,

versa intorno al tempo T

in cui veramenle comincio la Sovranila dei Papi. E qui, oltre le dif-

ficolla che sogliono incontrarsi in question! -di tal fatta, ve n'ha una

tutla speciale ,
nala dall' indole stessa del Papalo e dal modo che

tenne la Provvidenza nell
1

elevarlo al colmo della temporale potenza.

Imperocche, come abbiamo notalo fin dal principio, questo grande

evenlo fu da Dio lungamente preparato e condolto a grado a grado

per vie si soavi e quasi insensibili,he quando si compie, cioe quando

i Papi si trovarono cosliluili nella pienezza dei diritti sovrani
,
non

parvero aver mulalo nulla della lor condizione di dianzi. Fin dal IV se-

colo, quando Costanlino Magno traslalo a Bizanzio la sede deH'Impe-

ro, cedendo quasi Roma al Successore di Pielro come fulura capilale

del suo regno ,
la polenza dei Papi in Roma e in Italia ando sempre

crescendo per tal modo, che giunli all
1

VIHsecolo gia non mancava

loro di Sovrani quasi allro che il nome. Anzi S. Gregorio Magno ,

che mori in sui principii del secolo VII, non fu egli forse
,
o per dir

meglio ,
non dovitte egli suo malgrado fare da Principe temporale r

letleralura, di Napoli ,
nei quaderno del Febbraio 1860; e I' Archivio sto-

rico iialiano di Firenze ne ha dato un breve sunto nella Dispensal.a del

Tomo XII(NuovaSerie).
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portando egli solo in quei calamilosissimi anni del suo Pontificate

tutto il peso del governo e della difesa dell
1

Italia ? La stessa neces-

sila gm76 or piu or meno i suoi successor!
;
e venuli poi i tempi di

Leone Isaurico e di Costantino Copronimo , questa necessita giunse,

a tal punlo ,
e il fatlo non meno die il diritto del governare la cosa.

pubblica apparve cosi manifesto nei tre antecessori immediati di Ste-

fano II, che non e maraviglia se molti abbian credulo gia pienamen-

te atluata in questi tre Pontefici la polenza sovrana.

Questo lento e successive formarsi delFaulorita sovrana nei PapL

e un fatto tanto piu degno della noslra altenzione
, perche unico^

in tutta la storia del mondo. Non v
1

e in tutti gli annali de' popoli

antichi e moderni altro esempio di Sovranita
,
le cui radici si sten-

dessero cosi lontane e profonde, e che venisse germogliando e cre-

scendo con si tranquillo e spontaneo processo, flno a perfelta ma-

turita. II qual falto singolarissimo prova due cose. La prima, che

queslo regno de' Papi germoglio clalja natura stessa e dalla neces-

sita delle cose
; giacche e proprio solo degli effelli naturali

,
so~

prattulto nelKordine morale
,

il prodursi con questa progressiva

e lenta successione. Le invasion! subitanee, le conquiste a mano<

armata, le tempestose rivoluzioni
,

i colpi di Slalo sono cerla-

mente mezzi rapidissimi per porlare oggidi in sul trono chi ieri

trovavasi forse tra la plebe ;
ma sono opera dell

1

artificio e della^

violenza umana
,
non mai della nalura. Quesla suol procedere

non a salti ed impeti ,
ma con regola e misura; e percio appun-

lo avviene che i suoi passi siano piu sicuri
,
e le sue opere piu

salde e durevoli. Quindi e eke anche la Sovranila dei Papi v li*

quale, piu d'ogni allra, porta in fronle altamente scolpito questo ea-

ratlere di naturalita
,
e altresi la piu longeva .di lutte : e mentre net

corso di oltre a mille anni ha vedulo nascere e morire inlorno a se

tante dinaslie
,
ella dura oggidi ancor vigorosa e salda con ferma

speranza di sopravvivere anche a coloro i quali eredono di averla

oggimai annienlala. La seconda cosa che quel fatto cimanifesta sK

e uno specialissimo intervento della Provvidenza di Dio nella crea-

zione del Regno temporale dei Papi. Cerlamente niun Re al mondo,..

puo esser tale altrimenti che per grazia di Dio ,
il quale ,' siccome;

Serie IV, vol. VIII. 36 16 Novembre 1860.
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ordinatorc supremo di tulli gli umani evenli, con ispecial cura gover-

na le sorti dei Principi. Ma nella elevazione dei Papi al trono Fopera

di Dio appare tanlo piu manifesta, quanto meno i Papi stessi potero-

no contribuirvi dell'opera loro. Essi furono elevati a quell
1

altezza

quasi a loro' insaputa e contro loro intenzione
,
venendovi portati

dalla forza delle cireostanze e da una lunga successione di avveni-

menti, che non erano in loro mano, ne poteano tampoco nel loro va-

sto ed intralciato complesso essere da niuna mente umana active-

duli, non ehe governali. Fu dunque bisogno che il dito di Dio con-

ducesse egli medesimo con ispeciale provvidenza- e sviluppasse la

lunga Irama di quegli eventi. II che del resto oltimamente si accor-

da collo scopo ,
a cui la Sovranita dei Papi era da IMo ordinata.

Siccome egli destinavala in pro della Chiesa da lui divinamente isli-

tuita
,
affinche cioe il Capo supremo di questa Chiesa potesse con

maggjore dignila, indipendenza ed'efficacia esercilare fra i popoli il

suo apostclico ministero
;
era giuslo che creasse, par dlr cosi, di sua

mano slessa anche questa Sovranila. Quindi, se la temporale polest&

dei Papi non puo chiamarsi d* istituzionc divina 1
,
come la potesta

spiritaale ,
non dee nemnoeno dirsi istituzione meramenle umana,

come le altre monarchic : ma tiene un posto intermedio e vuol chia~

marsi, secondo il bel pensiero d'un illustre Vescovo di Francia, istitu-

zmw provvidenziale
2

, operala cioe per un intervento tullo speciale

della divina Provvidenza.

1 Non mancarono scrittori
(
dice Monsignor Pavy) e fra quest! moder-

naraente lo Schoebel
,

i quuli ,
sedotti dalla grandezza di questa Monar-

chia papale e dalla persuasione profoncla della sua necessita per la liber-

ta della Chiesa e del Papato, non dubitassero di attribuirle il carattere

tl'istituzione divina e ne cercassero la prova nella sacra Scrittura. Esquis-
se <f un Traite sur la Souverainete tcmporelle du Pape , par Monseigneur
L. PAVY, fivtfoe d'Algcr pag. 19.

2 C'est une oeuvre manifestement PUOVIDENTIELLE ; PROVWENTIELLE, parce

que les siecles font elabovee avec lentew mais avec un progres conlinu ;

P&OVIDENTIELLE
, parce qu'elle est sortie de causes contradictoires, et qu'une

verlu mysterieuse a contraint a la fonder de& forces ennemies , conjurees

pour Fempe'cher tfeclore ; PROVIDENTIELLE enfin , parce que nul homme ne

pent dire qu'il fut le crtateur de cette royaute sans e'f/ale et sans exemple.
Des conquerants ontmis le couronnement a Vtdifice; mais les mains deDieu
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Frattanto egli e pure verissimo, die questo lenlo ed insensibile

trasformarsi che fece nei Papi in vera Sovranita la potenza politica,

da essi gia tan to tempo innanzi eserdlata in Roma e nell
1

Italia, ha

reso piu difficile il definire con predsione quando la prima comin-

ciasse, e ha dalo campo agli storici di dividers! in varie opinioni.

Molli e gravissimi aulori, come FAlamanni, I
1

Orsi, il Cenni, il

Bianchi, il Thomassin, vogliono che la Sovranita ponlificia, alraeno

in Roma e nel suo Ducalo, avesse principio sotto Gregorio II fin

dalFanno 726, quando doe Tempia guerra, mossa da Leone Isauri-

co contro le immagini, provoco in Kalia quel moto universale di sol-

levazione contro rimpero,che abbiamo narralo. Altri, e fra questiil

dotiissimo anriotalore del Baronio, Antonio Pagi, assegnano quel co-

minciamento ai tempi di Slefano II e di Pipino, ossia all
1

anno 754,

in cui Pipino, vinto Astolfo, segno il solcnne Traltalo di Pavia. Altri

lo prolraggono di vent
1

anni, doe fino al 774, quando Carlomagno,

disfallo Desiderio e con esso il regno dei Longobardi,, ebbe assoda-

to per sempre con pace ferma e sicura la signoria dei Papi. Ne vi

manca chi, col Cointe e col De Marca, lo ritragga eziandio fino al-

rullimo scorcio di quel secob, cioa al 796, pretendendo che fino a

quest
1

anno gl

1

Imperatori Bizantini continuassero ad essere i veri

Sovrani di Roma. Non diremo di altre opinioni o piuttosto errori di

chi vorrebbe respingere a tempi assai piu vicini gli esordii del Re-

gno ponlificio ; imperocche chi esce a cercar questi fuor del secolo

ottavo, esce al tutto dalla storia e vassi a perdere nei romanzi. Ben*

si, a mettere in sulle guardie certi men cauti letlori
,
noteremo il

manifesto sofisma che, ad ingannar sestessi od altrui, commeUono

so^vente i nemici del Papato, quando, per ispogliare la Sovranila dei

Papi della maesta e dei diritli che le da la veneranda prescrizione

di ben undid secoli
,
affermano che i Papi non ebbero veramente

in lor dominio T Esarcato e la Pentapoli ,
che dai tempi dell

1

Impe-

ratore Rodolfo sul fine del XIII secolo
,
ovvero dopo il grande

scisma d'Occidente sotto il pontificalo di Marlino V
,
o piu tardi

j

meme avaient jete les fondements. Cos\ Monsignor PLANTIER, Yescovo diNi-

mes, nella sua ammirabile Pastorale del 17 Apriie 1859. Veggasi anche

tutto il Cap. V del recentissimo libro di Monsig. Dupanloup, intitolato : La

Souverainete pontificate selon le droit catholique et le droit europeen.
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>ancora sul fine del secolo'XV 1 e nei principii del seguenle per opera

di Alessandro VI e di Giulio II
,

il quale da Leopoldo Ranke viene

percio enfaticamenle chiamalo i7 fondatore dello Stalo della Chiesa 2.

II sofisma consiste in cio
,
che essi confondono il dominio reale e

legittimo col dominio tranquillo, quale i Papi goderono nei tre ulti-

mi secoii. Egli e verissimo che fra le tin bolenze del medio evo, du-

rante la lolla del Sacerdozio e dell'hnpero, in mezzo alle agitazioni

dei Comunie alle prepotenze dei lirannelli ilaliani, fu sovente con-

traslato ai Papi il governo e possesso pacifico di questa o quella

parte dei loro Stati. Ma che percio? Dee dunque dirsi cue questi

uon esistessero? E ad annientare i diritli politic! di un Sovrano basta

egli forse che allri li comballa e li usurpi? E i Papi non protests

rono forse conlro le invasion! ed iniquila d'allora, al modo siesso

he prolesta oggidi Pio IX? E non ha forse il medio evo monumenti

infinili, che attestano come la Sovranila temporale dei Papi si man-

tenesse viva in mezzo a tutti quei conlrasti, e fosse riconosciula dai

Principi e dai popoli, anzi da quei medesimi che Toffendevano, vio-

landola bensi di fatto, ma pure confessandone il dirillo? Ma non ac-

cade qui argomentare , giacche il sofisma e si manifesto
,
che basta

-averlo indicate.

Tornando dunque al secolo VIII
,
noi dobbiamo fra le varie sen-

tenze sopra annoverate fare la seel la. E per dire lullo ad un Iratto

il nostro pensiero ,
noi leniamo per sola vera la senlenza del Pagi.

Quindi crediamo che precisamente all'anno 754 si debba assegnare

il vero cominciamenlo della Sovranita della S.. Sede
,
sia in Roma

come nelle province dell
1

Esarcato e della Pentapoli, che furono il

1 La Papaute ne possede les Romagnes que depuis la fin du XV siecle.

Cosi il Forcade nella Revue des deux Mondes del 15 Ottobre 1859, pag. 1000.

Durant tout le moyen age, la Souverainete temporelle des Papes n'a jamah
ete exercee dans les Romagnes. Elles w* out ete assujetties au Saint Siege

*/u' daler du quinzieme siecle. Cosi ilfamoso Memorandum di Bologna sot-

.toscritto dai Cipriani e dai Pepoli (Monitore di Bologna 6 Otlobre 1859).

2 Storia del Papato ecc. Lib. I, c. 2. Ma quei che pigliano con rigore

storico questa frase del celebre scrittore alemanno, mostrano di non in-

tenderlo, e il fanno cuntraddire a se stesso ; giacche poche pagine innan-

T\ (c. 1, . 2) egli avea detto, che nella donaziune di Pipino sta il fonda-

menlo di Jtuitb il dominio temporale dei Papi.
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primo nucleo dello State della Chiesa, ingrandito piu tardi con altri

acquisti ;
e che percio nella serie dei Pontefiei Slefano II sia il pri-

me
,
a cui rigorosamente compela il litolo di Sovrano

,
avendo egli

il primo unilo in se colla suprema aulorita del Pontificato la potesla

parimenle suprema del Principalo civile : e quesla non solo eserci-

tata di fallo col tilolo fegittimo ,
ma temporaneo ,

della pubblica ne-

cessila, com' era slato il caso di parecchi allri Papi, ma riconosciuta

eziandio e confermata soleunemenle dal giure pubblico , con diritto

di proprieta stabile e perpelua nella persona di lui e di'tulti i suoi

successor!. Le ragioni che verremo brevemente esponendo di questa

sentenza
,
mentre faranno

, speriamo , capaee il lettore della verity

da noi asserita, lo chiariranno al tempo stesso dei motivi
, perche ci

sembrano da rigeltare le altre opinioni ,
le quali riferiscono ad una

eta anterlore o posleriore il principle della Sovranita ponlificia.

Innanzi tratlo e fuori d'ogni dubbio che i veri e legiltimi Sovrani

di Roma, di Ravenna e delle altre cilia e terre dell
1

Esarcalo e del-

la Pentapoli ,
furono fmo al secolo VIII gl

1

Imperatori Bizantini.

Quando mancassero di cio allri argomenti, basterebbero a provarlo

le lettere slesse e gli atli dei Papi ,
i quali sempre riconobbero

raulorita degli Augusti, si protessarono loro fedeli^simi sudditi
,

li

ubbidirono in tulto cio che non fosse iniquo, e la medesima fedella

ed ubbidienza predicarono ai popoli. Vero e che i Papi ,
costrelti

dalla necessita del ben pubblico, pigliarono spesso in mano le redi-

ni del Governo abbandonale da chi dovea tenerle, cioe ilagl

1

Impe-

ratori e dai loro ministri
;
ma il fecero sempre in nome dell

1

Impe-

ro, quasi luogotenenti degli Augusti ed a vantaggio grandissimo

dell
1

Impero stesso, le cui province italiane sarebbero slate da gran

tempo lutte ingoiate dall
1

invasione longobarda o dalla ribejlione

de
1

popoli, senza la difesa dei Papi. E gl

1

Imperalori, che cio ben

sapevano, non solo mai non si dolsero di quesle poJitiche inframmet-

tenze dei Papi , quasi di usurpazioni del potere imperiale ,
ma le

gradirono, come beneficio, ben conlenli di scaricare in parle sopra

tali spalle il grave peso del governo d
1

Italia
;

anzi piu voile prega-

rono essi medesimi i Papi, di assumere le trattazioni de
1

piu ardui

negozi, dando loro pieni poteri, e abbandonandosi in tulto al loro

senno e zelo civile.
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Ora quando fu che quest' aulorila imperiale cesso al tutlo? quan-

do fu che ella si estinse
,

fino a spegnersene anche quell' ultima

scintilla moribonda che i Papi cercarono per si lungo tempo ,
ma

indarno, di ravvivare? Cerlamente cio non fu prima-del 754 :

ne abbiamo dalle geste medesirae dei Ponlefici testimonianze indu-

bitate. Infatti, benche nel 726 cominciasse Timiyersale sollevazione

dei popoli ilaliani contro Leone Isaurko
;
benche i Romani. piglias-

sero piu d'una volla le arrai per difendere dalle violenze dei mini-

stri im peri ali e dell
1

Esarca stesso la vita del S. Pontefice Grego-

rio II e la causa delle inimagini ;
benche i Ravennali trucidassero

per le vie della lor cilia, 1' Earca Paolo e combaltessero la flolla

greca mandala dall
1

Imperatore a doraarli
;
benche da quel lempo

Tautorita dell' Esarca e dell
1

Imperalore non fosse quasi piu che un

noiue, e quella dei Papi lanto piu ne crescesse di eflicacia e di

splendore nell
1

opinione universale
; egli e certo lutlavia che quest!

conlinuarono serapre a riconoscre e difendere gli antichi dirilti im-

periali. S. Gregorio II, come narrammo, contenns lo slancio de' po-

poli che volcano cacciar di scggio Tlsaurico e creare un nuovo Im-

peralore, mosse i Veneti a riconquislare all' Esarca Ravenna invasa

dai Longobardi, spense la ribellione di Tiberio Pelasio e mando a

Costantinopoli la testa del ribelle, e.non cesso mai di predicare

aglltaliani, ne desisterent ab amore vel fide Romani imperil 1. Di

S. Gregorio III non puo dubi tarsi che non seguisse le orme del pre-

decessore : mantennesi amico TEsarca Eulichio, dal quale ebbe in

dono sei preziose colonne, di cui adorno la Confessione di S. Pielro
;

ed a Costanlinopoli non solo spedi egli parecchie lellere e legazioai

per la causa delle sacre inimagini ,
ma fece si che per la medcsi-

ma causa scrivesse letlere supplichevoli , supplicationum scripta ,

agl
1

Imperalori cuncla yeneralitas istius provinciae Ilaliae 2 : se-

gno manifesto che lutta la provincia d
1

Ilalia, merce Tinfluenza del

Papa, riveriva tullora la Sovranila imperiale. Che se nel 739 fece il

celebre ricorso a Carlo Martello
,

il fece sospinlo da quella mede-

sima necessita che poi sospinsc Stefano II ad invocar Pipino ,
e il

fece perche dall' Imperatore non potea sperare aiuti conlro i Lon*

1 ANASTAS. ia Greg. II. 2 Ivi in Greg. III.
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gobardi, e forse anche dopo aver espressamente chiesti quesli aiuti

ma non ottenulili. Gli annalisli Franchi vogliono clie Ira i patli

allora offerti dal Papa a Carlo fosse, che i Roman!
,
abbandonando

rimperatore, darebbero a lui 11 Patriziato di Roma 1
;

e benche ne

Anastasio ne le leltere del Ponlefice abbiano di cio espressa memo-

ria, puo benissimo credersi che Gregorio HI iniziasse fin d'allora le

traltalive di quel mulatnento politico, che quindici anni piu lardi fu

da Stefano II recato interamenle ad effetto. Ma e cerlo che per al-

lora quel mutamento non ebbe effetlo, e Roma e i Papi continua-

rono ad essere imperiali. Infalti il Papa Zaccaria, succedulo a Gre-

gorio, a preghiera dell'Esarca Eutichio, si reco nel 743 presso Liut-

prando a domandargli la restiluzione delle terre da lui invase hel-

rEsarcalo
;
e Tottenne. E qui e da ricordare

,
che Liutprando, nel

pattuire gli accordi, reslitui bensi del lerritorio di Cesena due terzi

ad partem lieipublicae, cioe all
1

Impero ,
ma ritenne quasi in pe-

gno I

1

altro lerzo
,
'fine-he non tornassero i messi ch

1

gli inviava a

ostantinopoli. La pace adunque conchiwsa dal Papa era fatla in

nome deir'Imperatore, a cui pro del resto essa tornava
; giacche

all
1

Imperatore spediva Liutprando cotesti messi, non per altro cer*

tamenle, clie por averne rullima ralificazione. Oltre a cio sappiamo

che il Copronimo Tanno dopo accolse e tratlo nella regia citta coa

grande amorevolezza i Legati di Zaccaria
,

e<l a richiesla di lui

dono in perpetuo alia Chiesa Romana le due masse di Ninfa e di

1 Gli antichissimi Annali di Metz dicono : Epistolam quoque decreto Ro-

manorum prindpum sibi (Pipino ) praedictus praesul Gregorius miserat,

quod sese populus Romanus , relicta Imperatoris dominations , ad suam

defensionem et invictam clementiam committere voluisset. E TAnnalista Frau-

.co, pubblicato dal Martene nella sua Collezione di Monument! (Tom. V,

eol. 888), scrive : Quo pacto peracto sese populus Romanus, relicto /m-

peratore Graecorum et dominatione, ad praedicti prindpis defensionem et

invidam eius clementiam convertere cum voluissent etc. Ad essi consuoaa

11 Continuatore di Fredegario nel celebre passo : Eo pacto patrato ut a

pariibus Imperatoris recederet et Romanum consulatum (o consultum) prae-

fato prindpi Carolo sandret ; il qual passo , dagr interpret! variament*

spiegato e da alcuni eziandio malamente torturato, non puo in sostanza

signlficare altro, se non quel che piu chiaramente leggesi espresso nell'An-

nalista Metense.
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Norma, ch'erano del fisco imperiale: tulti indizi manifest! del buon

accordo politico in che erano T Imperatore e il Papa, benche la qui-

slione religiosa delle sacre immagini sempre tenesseli altamente divisi.

Che piu ? lo slesso Stefano II nei principii del suo Pontificate ser-

bo verso Tlmpero Fantico ossequio, sperandoche ilCopronimo siri-

solvesse pure una volta di aiutarc Tllalia da tanlo tempo abbandona-

ta. E a sollecitare questi aiuti scrisse piu volte e mando Legali a Co-

stantinopoli , scongiurando T Imperalore , ut iuxta quod ei saepius

scripserat (cosi Anastasio) cum exercilu ad tuendas has Italiae par-

tes modis omnibus adveniret , et de iniquitalis filii morsibus Roma-

nam hanc urbem vet cunclam llaliam provinciam liberaret. La lega-

zione qui riferita da Anaslasio ebbe luogo nel 753. Dunque fino a

quesl'anno, e poco prima che Slefano sirisolvessed'andarein Fran-

cia, il Papa non solo riconosceva Tantica signoria dell
1

Imperatore

sopra la citta di Roma e THalia, ma lo supplicava di venire con un

potenle esercito a rislorarla nel suo pieno vigore, difendendo elibe-

rando Roma e Tllalia dalle armi di Aslolfo. Si puo egli desiderare

un argomenlo piu convincente a mostrarc chi fosse dai Papi stessi

riputalo fino a quei di vero Sovrano di Roma e dell'Italia romana?

Ma quei di furono anco gliullimi per la SovranilSt bizantina. Co-

slantino Copronimo, insigne, anche Ira gl'Imperaton del basso Im-

pero, per dappocaggine non meno che perempieta e per infamissi-

mi vizi
,
non era cerlamente L'uomo che potesse rialzare in Italia la

prostrala maesla del nome romanp, e fare contro i Longobardi cio

che due secoli innanzi avea fatto contro i Goti Giustiniano, col braccio

di Belisario e di Narsete. Alle replicate istanze di Stefano egli non

mando mai allrl aiuli, se non che di messi imperiali e di letlere diva-

/i'
7
altre a lui, commeltendogli d'indurre Astolfoaresliluireairimpe-

ro le tolte province, allre ad Astolfo csortandolo ut Reipublicae loca,

diabolico ab eo usurpata ingenio, proprio reslitueret domino 1. Ora

non era questo un confessare aperto di non avere forze o volontci di

salvar lo Stato
; e quindi un abdicare col falto la propria Sovranila?

Allora pertanto, aliora fu che Stefano dall' Oriente rivolse i suoi

pensieri all
1

Occidenle 2. Allora, esauriti oramai tutli i termini della

1 ANASTAS. in Stephana II. 2 MBRATORI, Annali tfltalia, a. 753.
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longanimita e deiraspettazione, e vedendo, come nota espressamente

Anaslasio, ab imperial! polentia nullum esse subveniendi auxilmm,

entro nella ferma risoluzione d' inaugurare stabilmenle quei nuovi

ordini politici, a cui gia aveano volto Tanimo i suoi predecessor! ,
e

di cercare in Francia, dove solo potea trovarlo
,

il braccio salvatore

deirilalia. Per tratlare con piu efficacia il gran negozio, non si con-

tento di mandare ambascerie e letlere
,
come gia Gregorio III

,
ma

voile egli slesso in persona abboccarsi col Re e coi Duchi franchi
;
e

non gli parvero percio soverchie ne le faliche deir aspro e lontano

viaggio, da cui conlrasse T infermila che in S. Dionigi lo condusse

fino in punto di morte
,
ne i lunghi mesi che dovetle dimorare in

Francia dallo scorcio del 753 fino quasi airaulunno del 754.

11 lettore gia sa quali fossero le domande falte allora dal Papa ,

quali le risposte di Pipino e dei Franchi, quali i patti deiralleanza

conchiusa tra le due parti ,
e in qual modo il Re franco recasse ad

effelto le sue solenni promesse di Pontigone e di Quiersy, movendo

guerra ad Astolfo ed obbligandolo a giurare il Tratlalo di Pavia.

Qui noi lo preghiamo solo di porre ben mente ad una circoslanza

rilevantissima per la quislione presente ,
ed e che in lulle quesle

trattative la Sovranila del Bizantino e lasciala interamente da parte e

non se ne fa piu nessun motto; anzi viene formalmente esclusa. II

Papa non parla piu in nome deir Impero, e quasi vicario dell
1

Impe-

ratore, come avea falto ancor teste Zaccaria nel chiedere a Liulpran-

do la restiluzione del Ravennate, ma in nome di Roma e deir Italia

ormai dall'Impero disciolla e indipendente ;> parla in nome proprio,

come rappresentanle e tutore dei popoli italiani
,
che le loro sorli

aveano a lui confidate, siccome all'unico capace di proteggerli; parla

in nome di S. Pietro, sotlo il cui mite scettro e patronato potente le

cilia italiane correano volonterose, ben sapendo come tutto TOcciden-

te
(
secondo la frase di Gregorio II) lo venerasse siccome un Dio ter-

reslre. E Pipino a Stefano prometle, con lui stringe i palti, a lui si ob-

bliga con giuramento, Irattando con lui come con Sovrano suo pari:

o per dir meglio promette e si obbliga a S. Pietro, nella persona del

suo vicario (come allora usava chiamarsi) Stefano e di tulti i suoi suc-

cessori, promette e si obbliga alia S. Sede Romana; ma dell' Impero

e deli' Imp3ratore non fa pur cenno, come se al mondo non fosse.
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Al castello di Pontigcme ,
dove fu il primo abboccamento di Stefa-

no con Pipino, il Pontefice pregail Re, ut per PACTS FOEDERA CAUSAM

BEATI PETRI ET REIPVELICAE ROSIANORUM disponeret; e il Re gli

giura di presenle ,
omnibus mandatis eius et admonitionibus sese to-

tisnisibus obedire, et utilli placitum fuerit, ExarchatumRavennae et

fteipublicae iura sen locareddere modis omnibus 1. Questa promes-

sa e quest'alleanza (pads foedera) fu.quindi solennemente sancita dal

Re e da tutti i nobili Franchi cum consensu et clamore omnium nella

grande assemblea di Quiersy, dove pro PACTWNIS FOEDERE, dicono

essi, pollidmus et spondemus TIBI BEATISSIMO PETRO ET PRO

TE HUIC ALMO VICARIO TUO STEPHANO . . . EIUSQUE SUCCESSORIBUS

usque in finem saeculi . . . quod si Dominus Deus nosier . . . victo-

res nos in gente et regno Longobardorum esse constituent , omnes

civitates atque Ducata etc. r/c/, TUISQUE VICARHS sub omni inte-

gritate eternaliter concedimus. Cosi il frammenio Fantuzziano
,
da

noi altrove piu ampiamente citato. Anzi questa celebre Carfa con-

liene nel suo esordio un' altra gravissima conferraazione del noslro

assunto. Imperocche ivi Pipino parla bcnsi deirimperalore Bizantino,

ma solo per dire, die il Papa Stefano avcndo chiesto air Imperatoro

facolt^i di potersi collegare liberamente con chi potesse difendere

F Italia dai Longobardi, cioe con Pipino, Tlmperalore consent! e ne

scrisse a Pipino medesimo inviandogli un suo ambasciatore per no-

me Marino 2. Donde si ritrae che I'lmperaiore siccome avea gia

1 ANASTAS. in Stephmo II.

2 Ecco il testo dato dal TROYA nel suo Codice diplom. longol., num.

DCLXXXI : per quanto le frasi siano scorrette ed oscure, e talvolta anche

indiciferabili
,
non puo tuttavia cader dubbio sopra il complesso del loro

significato.

Dum post multas iniquissimas calamitates , et imminentes tribulationes ,

quae ab impia Longombardomm gente Sanctae Catholicae, et Apostolicae

Romanae Ecctesiae eiusque Ditione subsistentibus Populis, quotidie proli-

xius inferebantur , Ssmus ct Beatissimus eiusdem Almae Sedis Ponlifex

Stephanus nomine Imperatorem Constantinopolitanum nomine Lconem,

(Leone, figlio di Costantino Copronimo, era nel 754 suo collega sul tro-

no : il nome del padre rimase forse nella penna del copista ) per Legatos
.twos acccssit obsecrans ab co, qui, et commutations admittens tudminicula

tertio appetisset, et m ab illo f sicuti et deccssores sui Almi Pontifices
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abdicata col falto la sua sovranila in Italia, abbandonandola di ogni

difesa
,

cosi T abdicava anche con parola espressa ,
concedendo ai

Papa piena licenza di provvedere quinci innami a queste province

con quelle alleanze ed a que
1

.patti ,
che raeglio a lui paresse. Vero

e che poi egli sembro pentito di quest
1

atto, e prego Pipino gia. vin-

cilore di cedere a lui I

1

Esarcato. Ma era allora Iroppo tardi
;

e Pi-

pino non era tal uomo che volesse violare i palti giurati a S. Pietro

e disfare la grand' opera politica da lui a tanto costo e con tanta go-

lennita ina,ugurata in Italia
, per andar dietro ai volubili caprice!

dell' imbecille despota del Bosforo.

Quest
1

esclusione, o piullosio negazione tacita si, ma chiarissima

del diritto imperiale, siccome giu irrevocabilmenle perdulo, appa-

risce sempre piu recisa negli alti seguenti di Pipino. Quando Car-

lomanno venne da parte d'Astolfo a disturbare i convegni gia fer-

mati a Quiersy, Pipino rispose al fratello un risoluto DO, e, come

narra Anastasio, tola se virtule professus est decertare PRO CAUSA

SANCTAE DEI ECCLESIA E (e non per Tlmpero) sicutpridem iamfato

beatissimo spopouderat ponlifici. A Pavia
, dopo aver vinto Astolfo

,

fece con esso lui
,
.ad istanza del Pontefice, la pace e segno il <Trat-

tato, che dovea essere quinci innanzi la basepolilicadeiritalia. Ora

in questo .Traltato non si nominano altre parti, ne altri k) soltoscri-

vono fuod che i Romani
,

i Franchi e i Longobardi, rapprcsentati

dal Papa, da Pipino e da Astolfo coi loro rispettivi ottimati : in scri<-

pto foedera parHum affirmances inter Romanos, Francos et Longo-

bardos, dice Anastasio
;
e poco dopo, facia pace inter Bomanos,

Francos et Longobardos ; e cosi viene sempre nominate anche

capsatas angustias fieri voluisset, petit ut se resociari amicitiae, Licentiam

haberet, vel quidquid vellet circa hoc Regnum per Patronatum, defensi<mem-

que nominis nostri (Q Pipino che parla ) eligere sibi, suisque eligere solute

valeret; cuius petitionis intercedente eodem Clavigerv Regni Caelorum idem

Imperator adsensum praebens Lileris suis, non solum Mom&nis, sed et Nobis

innotuit, quod eidem Pontifici concessue haberet Licentiam amicis, et Tuto-

rem Sanctae suae Ecclesiae Senatuique Romano, atque cunclo Exarcatni

Italico itli subtacenti Patrono faederis roborationis firmare quantum se plu-

rimis tribulationibus auclum hinc inde circa vicinitalem suam perferebat.

Igitur per Legatum eiusdem Imperatoris , nomine Marino, uterque nobis

Epistolae oblatae sunt.
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allrove, senza che mai -vi si parli del greco Auguslo ne di niun suo

rappresentante. E quando nel 756 Pipino lorno coll'armi per costrin-

gere Astolfoa mantenere i palti si perfidamente violati, nella nuova

pace che con lui fece, Tobbligo a rinnovare e confermare il prece-

dente Trallalo (denuo confirmato anteriore pacto); indi, commesso

alPAbate Fulrado di ricevere la consegna delle cilta, il rnando a fa-

re di lulte la solenne e legale cessione in Roma nelle mani del Pon-

tefice, deponendo in sulla tomba di S. Pielro le chiavi di ciascuna

cilia, come segno di dominio, e con esse la carla aulenlica della

donazione che Pipino ne faceva in perpeluo, non airimpero, non

alia Repubblica ,
ma espressamente e solamente a S. Pielro, alia

Chiesa Romana e ai Papi. De quibus omnibus receptis cmtalibus

fcosi Anaslasio) donalionem in scrip tis a beato Petro alque a San-

eta Romana Ecclesia
,
vel omnibus in perpetuum Pontificibus apo-

stolicae Sedis , misit possidendam. II significalo di quest' atlo e si

manifesto, che il Muratori, aulorila sempre gravissima, ma in queste

malerie lanlo piu grave quanto men sospetta di parzialita verso la

S. Secle, dopo averlo riferito nei suoi Annali, soggiunge: Certo non

si pub metlere in diibbio la donazione dell'Esarca(o e della Penta-

poli fatla dal Re Pipino alia Santa Sede Romana, CON ESCLVDER-

NE AFFATTO LA siGNORiA DEI GsEci AuousTi 1; bcnche
, quanto

alia cilia di Roma ed al suo Ducalo, egli dubiti-che non avvenisse

allrellanto, del che diremo allrove.

Ma chi non fosse ancor pago e bramasse udire sopra cio dalla

bocca di Pipino slesso una dichiarazione al tulto esplicila e formale,

gli bastera rileggere in Anastasio la solenne risposla che gia. nar-

rammo aver egli dala nel 756 a Gregorio Prolosecrctario impcriale^

quando questi corse a raggiungerlo sollo Pavia ed a supplicarlo di

dare all
1

Impero TEsarcalo che avea gia donalo al Papa : nimis eum

deprecans alque plura spondens tribui imperialia munera, lit Ra-

vennatium urbem vel ceteras eiusdem Exarchalus civitates el castra

imperiali tribuens concederet ditioni. La risposla fu un rolondissi-

mo no, affermando che egli nutia penitus ratione patircbbe che

fosse alienalo nulla di quel che gia. apparteneva a S. Pietro e alia

1 Annali d'ltalia, a. 755.
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Chiesa Romana
,
e giurando ch'egli non s'era mosso a combatlere

in Italia per niun favore umano, ma solo per amore di S. Pietro e

per ottenere merce de
1

proprii peccati ,
e aggiungendo che niun

tesoro lo persuaderebbe mai di togliere a S. Pietro quel che gli

avea offerto. E detto queslo, licenzio su due piedi il messo bizanti-

BO
,

continuo eum ad propria remeandum per aliam mam absolvit,

Bon volendo che col reslare al campo sembrarse pigliare nessuna

parte, eziandio di semplice leslimonio
,
alia guerra e al Tratlalo di

pace che indi a poco fu riconfermato inter Romanos, Francos et

Longobardos. II quale impaziente e sdegnoso piglio di Pipino verso

il messo greco dimostra ch
1

egli non solo non riconosceva piu nes-

sun diritto neirimperatore sopra TEsarcato
,
ma che anzi tenevasi

per offeso dall
1

impudente domanda di lui, come se egli, Pipino ,.

fosse capace di una leggerezza e perfidia si ripugnanle alia gran-

dezza e lealla del suo animo veramente Franco.

Egli-e adunque indubitalo che Tlmperatore era omai mteramen-

te escluso dal dominio dell' alia e media Italia: ne era escluso dai

popoli die da lungo tempo ne abborrivano il giogo e aveano tenlato*

di scuoterlo; escluso dal Papa che era pure stato fino ad ora il piu

efficace tutore degli anlichi dirilti imperiali ;
escluso dal Re e da.

tutta la nazione Franca, ch'essendo allora la piu grande Potenza del-

I'Occidente, aveva giuslamenie autorita somma nella delerminazio-

ne del diritto pubblico europeo ;
escluso fmalmenle dai Longobardi

stessi
,

in virtu dei patli che giurarono per ben due volte nel Trat-

talo di Pavia. Quanto fosse giusta e legittima quest' esclusione
,
lo

vedremo tosto; qui cerchiamo solo del fatlo per defiriirne la data.

E la data cade appunto nel 754. In quest
1

anno il Papa fece il ri-

corso definitive ai Franchise nel di dell
1

Epifania solennemente im-

ploro a Pontigone Faiulo di Pipino; nelFAprile di quest
1

anno fu

strella a Quiersy Falleanza (pactum foederis) tra Pipino e il Papa^

che fu la base di tutti gli alti politic] susseguenli; e nelFautunno

del medesimo anno fu stipulate il Traltato di Pavia tra i Franchi t

i Romani e i Longobardi, confermato poi e messo ad efficace esecu-

zione nel 756 : tre fatli solenni, ciascuno dei quali fu una solenne

negazione clella Sovranita Bizantina
,

e I

1

inaugurazione del nuovo

ordine politico dell
1

Italia.
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Ne colesta Sovranita mai piu risorse. I Pontefici, dopo il 754, go-

vernarono Roma e le acquistate citt come Signori al tulto indipenden-

ti da Costanlinopoli; nelle lunghe vessazioni e guerre che dovetlero

sostcnere dall' ultimo Re del Longobardi ,
non sollecitarono mai piu

soecorsi dairimpcratore, come aveano fatto per lo innanzi
;
trattarbno

per ravvenire i Greci, come ormai del tutto stranieriaRoma quanto

a politici interessi; anzi, quando gli Augusti bizantini macchinarono

di ricuperare lo perdule province, quando allestirono flotte'e man-

'daronoi loro dromoni ad infeslare corseggiando le spiagge dello

Stato di S. Pietro, quando cospirarono con Desiderio e con Adelchi

per rislabilire in Italia Fanlico stato di cose, i Papi, cominciando da

S. Paolo I
,

li respinsero sempre come invasori e nemici
,
valendosi

airuopo del braccio di Pi pino e di Carlomagno : e cio infino a tanto

che gli Imperalori stessi d' Orienle non si furono alia fine di buono

o mal grado piegali ai nuovi ordini e non ebbero per sempre cessato

dalle inutili prelendenze. II racconto dei tempi, che seguirono il pon-

tiiicalo di Stefano II
,

ci somministrera copiose e luculente prove di

quel che ora non possianio allro che asserire
;
ma chi volesse di que-

sle prove anticipate un saggio, potr& leggere le note del Pagi al Ba-

ronio, l^i dove confuta Topinione del P. Cointe e del De Marca 1.

Raccogliendo intanto in brevi parole il fin qui dello, ne risulta

manifesto: 1. che fino al 754 la Sovranita degl' Imperalori di Co-

stantinopoli duro in Roma e nell
1

Esarcalo debolissima si, ma pur

viva, e fu difesa e invocata dai Papi stessi; 2. che nel 754 cesso

al lullo, troncandosone anche quell' ultimo filo di vita che la longa-

nimita dei Papi le avea finqui manlenuto. Ora essendo per altra

parte indubitato, che la Sovranita dei Papi allora solo veramente

pole e dove cominciare, quando Timperiale fu spenta; segue dun-

que, che in quelPanno deve collocarsi Tesordio di quella Sovranita.

Del resto in questa sentenza convengono omai i piu degli storici ; o

di quelli stessi che sembrano discordare, non pochi disconvengono

piuttosto nelle forme del parlare che nella sostanza medesima della

cosa. E tanlo basti intorno alia prima quistione.
1

1 Ad ana. 796, num. XI-XIV.
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IL CACCIATORE DI VINCENNES
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Za GiuUa.

ST.
1

Allorche il sole (che in quelle region! non tramonta mai nel giu~

gno) calo a radere col luminoso suo disco Torlo estremo delVorizzon-

le, gli indiani sonarono a raccolta, e riunitisi in varii drappelli tor-

narono verso la tenda del Capo e del Missionario. Martino
7 Airone,

TErmellina e i Canadesi, come piu vicini alle tende, furono i primi

ad accostarsi; e quello clie guidava la brigata, entrato al Missiona-

rio, glinarro di Mariino e dei due frateili Esquimosi, ch'egli condu-

ceva dalla Boozia, di la dal mar glaciale, per essere ammaestrati

nella fede e ricevere il battesimo alia Residenza del lago dello

Schiaw..'
[i,,^

II Sacerdote di Dio rimaseammiratissimoditantofervore, di tanto

coraggio e di tanta perseveranza in due giovani selvaggi, e commen-

do altamente lo zelo di Martino, uomo di guerra e diniare, che per

cpndurre in via di salute i due fratelli aveva affrontato le noie e i

pericoli di si lungo cammino. Percke in un impeto di gioia santa bal-

zato in piedi corse allo sbocco della tenda e chiamo i Ire viaggiatori.

AirErmellina e ad Airone batteva il cuore, anelavail respiro, bolliva

il sangue, e stavano attendendo di fuori raccolti e a capo chino; ma
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senlitisi chiamare a nonae, s'accostarono trepidanli, e giunti al Mis-

sionario, si gittarono in ginocchio, piegarono il capo in terra, e ab-

braccialigli i piedi gliegli baciavano lacrimando.

II Missionario piegatosi paternamenU sopra di loro, e presili per

mano, rialzolli ; presenlo loro a baciare il Crociiisso, che gli pen-

deva sul petlo, e piangendo ancbf egli ,
commosso con loro, disse

Figliuoli miei; baciate le piaghe gloriose del noslro divin Reden-

tore, che le tiene aperle per accogliervi amorosamente in esse. Ivi

<lenlro e la noslra salvezza, la noslra speranza, la nostra fortezza e

il nostro gaudio I due .fratelli baciarono quella divina immagine

con affelto e riverenza inestimabile, e furono introdotti nella tenda

insieme con Marlino, il quale recito al buon sacerdote tulta la sloria

-della giovine, e delle singolari prerogative che in lei nobilitavano la

mente, il cuore e Taniina Candida, franca e spiritosa.

Intanto cominciavano a rilornare i drappelli de' cacciatori
,
cia-

scun de'quali recava appese alFarcione in teslimonio del suo valore

le code di quanti bisonti aveva ucciso; e aveane di quelli che ne mo-

slravano sino asei, a otto, a dieci. II Missionario avea una buona

-parola e una carezza per iiilti, la quale per essi era il maggior pre-

mio che potessero desiderare della loro impresa. Ma quando venne

-il Cacico, gli disse Veste nera, la lua benedizione ci fu propizia;

II primo giorno ci assicura gia il vitto per qualche mese; se benedi-

ci la noslra caccia ogni giorno la tua parola sara potente, e la fame

e lo slento non visiteranno le nostre logge. Vieni
,
che il banchelto

della cena e presto ;
e i cacciatori non si assidono sinche tu non in-

tuoni la preghiera

II Missionario presenlo al principe i suoi forestieri, il quale per

inoslrare che li avea cari die loro all'indiana una gran slretta di ma-

BO, e disse, che in segno d'amisla dopo mangiare invierebbe loro la

pipa. Uscirono della tenda; si condussero sul luogo apparecchialo al

'banchetto
;

il Missionario intono il Benedicite , risposero Amen e

tfassisero colle gambe incrociate sulle pelli distese in terra. Erano

posli in una lunga elitlica, ai due lali opposli della quale sedeano il

'Cacico e il Missionario come i due luoghi piu eminenli. II Cacico

<era drcondato da'suoi piu illuslri guerrieri, il Missionario voile al
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suo fianco Marlino e rErmellina e accanto a lei Airone
;

i Canadesi

erano, parle dall'uno e parte dalPaltro fiancodi Martino e d
1

Airone,

coi quali poleano parlare in francese.

Quando fu arrecalo sul tagliere al Missionario il capo della bufa-

iina, uno degli indiani, che Tavea veduta cadercolpiladi mortedal-

rErmellina, grido in suo volgare al Missionario - - Veste Nera, il

tuo cibo delicalo lu non lo dei a nissuno di noi
;
ma si alia giovane

straniera che mangia al tuo fianco Allora lulti levaronle gli oc-

chi in viso, alzarono un grido d
1

esultanza, e rErmellina chino il

capo e arrossi; ma quando il Missionario ne la ringrazio per bel mo-

do, e lodolla di si buona caccia, essa gli sorrise graziosamenle, e

disse II Grande Spirilo, al favore d'averli final mentelrovato eve-

duto, \olle aggiunger queilo, picciolo in se, ma per me dolce, d
1

a-

verti fornito la mensa d'un cibo elelto. Di che godo sommamenle

In sul terminare del pasto uno de' Canadesi narro ad altavoce in

lingua indiana a tulti i commensali alcuni particolari intorno all'Er-

mellina
,

i quali aUrassero Tammirazione di que
1

ferventi neofiti e

celebrarono il suo coraggio e il suo santo proponimcnto di farsi cri-

stiana. Poco appresso \\,Cacico accese la pipa, e dopo averne aspi-

ralo due boccate
,
la mando a Martino e ai Canadesi

,
dai quali fd

poi girata a lutli gli allri indiani, siccome un brindisi fatlo in onore

dei forestieri che divisero la mensa con loro. II Missionario si.rizzo,

e lasciati lutli gli altri nel cerchio, invilo nella sua tenda i due fratelli

on Marlino a bere il the, che una indiana aveva apparecchialo.

Ivi domando air Ermellina qual era il suo inlendimento d'essersi

arrecata di si lontano alle praterie americane? Veste Nera, rispo-

se, acciocche tu mi baltezzi a quel Dio, a cui credi tu e Marlino

ftoi crediamo
, ripiglio il Sacerdote

,
in Dio, erealore e signore di

tutte le cose, ed in Gesu Crislo suo figliuolo, che si fece uomo, pati

e mori per amor noslro
,
e verra a giudicarci premiando i buoni e

castigando i caltivi In queslo Dio appunto, soggiunse la giovane,

voglio che ballezzi me ed Airone mio fralello Allora il Missiona-

rio, voltosi a Marlino, disse Amico, voi vedele clfio sono in cac-

cia co' miei selvaggi ,
ne ritornero alia mia Residenza

,
die al vol-

gere della stagione ;
ma cio non monta : io ti faro leliere di fami-

Serie IV, vol. VIII. 37 22 Novembre 4860
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gliarila pel ministro delki fattoria ch'e indi alia dislanza di Ire gior-

ni. Egli e un protestante convertito
,
uomo di gran ricapito in que-

sta contrada, savio e fervoroso in gran modo. Egli ha una figliuola

deireta dell' Ermellina , giovane pia, gentile, e d'una dolcezza sin-

golare neirammaeslrar le indiane nella dotlnna cristiana : ell
1

e tut-

ta al proposito per Y Ermellina e diverralle arnica affetluosissima.

Voi avrete di che occuparvi nella faltoria
,
ed Airone avra altresi il

suo catechisla. lo poi scrivero al nostro Superiore della Missione

che dimora nel Forte Relience al Gran lago dello Schiavo, e avrete

da lui consiglio e indirizzo per la voslra impresa.

Queste cose avvennero il giovedi ,
e fu di molta ediOcazione il

yedere con quanta appuntezza e con quanto rigore que
1

fervorosi

selvaggi guardarono il precetto del venerdi e del sabbato circa

Fastinenza dalle carni. Avresti vedulo, mentre gli uomini e i vigo-

rosi garzoni inseguiano i bisonli a cavaliov le donne,muoYereastuoli

in cerca delle uova d'anitra e d'oca inlorno ai .guadi , agli slagni ,

alle iagunette che annaffiano e inlagano qui e cola quelie sterminate

pianure. Presso a quelie acque lutte le siepi de'ginepri, de'sangui-

ni,-de' vetrici e delle mortelle, nelle quali s'appialtano al loro pas-

saggio quelie infinite schiere d' uccelli boreali, hanno da pie mi-

gliaia di uova
, de,poste\i da quelli ,

ed ivi abbandonate per mi-

grare altrove: di che le donne indiane
, per la iunga sperienza

son certe di corne a loro belFagio e di rieinpirsene il grembo ;
in

ispecie le fanciullelte che sono destrissime
,
e si traforano per quelie

siepaglie come gli sgriccioli. Recate le uova alle tende, le cuocono

in molti modi
,
e sono di sostanzioso nutrimento >a quelie genii ,

lo

quali v'aggiungono in luogo di pane certe radiche farinose, ed erbe

e bulbi come i nostri pomi di terra
,
che abbrostiscono sulla viva

brace. Altre pescano colle reti negli stagni, e ne traggono anguille,

granchi, e molle altre rogioni di pesci d'acqua dolce : sui laghi poi

e sui fmmi pigliano storioni colle fiocine
,
o immagliano carpioni 7

barbi e lucci a gran numero; ma ove non ha uova, e non islagnao

corre acqua, i buoni selvaggi passano i giorni'maghcri assai soltil-

mente con radici d'erbe
, scorze di certi arbusli

,
locusle e luma-

chelle.

AU< .o ;
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Yenuta poi la domenica rErmellina ebbe uno spettacol nuovo,

che la rapi a sensi dolcissimi
,
e destolle un contento ineffabile : pe-

rocche una mano d
1

indiani spese tutto il Sabbato in rizzare sopra

un poco d'erta la cappella per celebrarvi la santa Messa. Piantaro-

no dapprima un palancato d'antenne di larice in quadro ,
e fra gli

Intervalli inlrecciarono un frascato verde di pino, di nasso e d'una

cipressina, che noi diciamo del Giappone ed e fioccuta e d'una gaia

tinta. II tetto era coperto di scorze di cedro accomodate a squam-

me, e sulFapice sorgeva una croce confitta neir incavalcatura delle

travi. Cotesta chiesa semplice e boschereccia non avea porla, dac-

che essendo tutta aperta nel dinanzi
,

ii Sacerdole celebrante era

Yeduto a lunga distanza da coloro ehe non vi capian deniro. I/al-

tare surto nel fondo
,
era collocato sopra un rialto di piote verdi a

.scaglioni ,
e ricinto all' intorno di festoncini di fiori natii a varii e

fulgidi colori; nel mezzo era il Crocifisso e ai due lali quattro can-

delieri.

Al primo albeggiare della domenica tulti gli Indiani eran fuori

della loro tenda in aspetto Sel Missionario
,
che si rese sollecito

alia cappella ,
e inginoccliiato all'altare intuono le orazioui del mat-

lino, che tutti recitavano ad alta voce. Dinanzi presso Taltare erano

inginocchiate le donne, fra le quali stavasi molto raccolta e riveren-

te FErmellina, la quale con tutto che non intendesse quel volgare,

sentiasi nulladimeno ammiratissima della profonda divozione, in che

Tedea quelle donne, e del fervore onde pregavano a Dio.

Di molti cacciatori la serainnanzi eransi gia confessati nella ten-

da del sacerdote per la Comunione del domani
;
le donne pero, ap-

presso T orazione
, inginocchiavansi al sacerdole per confessarsi : ma

que
1

buoni neofiti A'ivono con tanta purita di coscienza, che.i Mis-

sionarii ci scrlvono trovare di rado materia d' assoluzione 1. I/Er-

mellina
,
che pur avea mandato bene a memoria nella Boozia il ca-

techismo
, sapea le dottrine del cristiano

,
ma non ne conosceva la

pratica ,
onde che stavasi stordita a vedcre quelle divote fern mine

picchiarsi il petto, favellar soitovoce alForecchio del sacerdole, e

1 Leggansi i ragguagli della Propagazione delta
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vizzarsi lulte compunle e ristrclte in se medcsime; ne sapea che

cio si volesse dire.

Quando il sacerdote ebbe terminalo di confessare, fu aiulato da

due fanciulli parare a Mcssa
;
e i ianciulli erano in sollana rossa c

in rocccllo. Un gruppo (I'lndiani miscsi al corno deslro dell
1

allare,

e un altro al sinistro. I paramenli del cdebranlc
, quclle sotlanelle

vermiglio col roccello ricinlo d'una fascia cileslra
,

tcneano sospesa

T Ermellina per modo cbe non fialava
;
ma quando al Gloria in

excelsis udi intonare il canlo dei due cori accompagnati da uo pic-

colo JIarmom'on, la prese un tremoretto e uno slupore si smisu-

ralo, che poco manco che la non gridasse ad alia voce, in un impe-

to di cuore. Tullavia si conlenne
;
ma ell'era fuori di se

,
ed ora

guardava i canlori, ora TorgancUo, ora il sacerdole. Ali'elevazione

lulli si prosternarono col capo in terra segnandosi della croce
;
di

che la giovine chinossi profondamente ,
e guardando soil

1

occhio, e

vedendo la croce, segnossi anch' clla, che ben fare il sapea, e Mar-

lino aveala ammaeslrala di farlo prima di coricarsi la nolle, nello

svegliarsi il mallino, nciruscir della lenda e in lulli i sopravve-

gnenli pericoli.

II sentimento che le dominava nel cuore si fu un gran concetto

di Dio, edcsclamava in se Oh Grande Spirito de' bianchi, quan-

lo siele nobile ed cccclso ! Deh miralemi col benigno occhio vostro

ed accoglielc anche me nel novero delle voslre ancelle Airone

dal suo lato non era -meno eslalico della sorella
;

e quando vide

proslernere lulti quegli animosi caccialori
,

i quali sapeva che Ire

anni prima eran si superbi e feroci, conobbe che innanzi al Dio del

cielo s' annichila ogni crcatura c ogni altczza si abbassa. La Co-

raunione poi fmi di sbalordire i due calecumeni , lanla era la com-

puzione, T umilla e la tcncrczza, colla quale vi si accostarono quci

novelli crisliani. L' Ermellina era li ad occhi fissi, a bocca aperta,

a viso allonito, immobile, e fuori della menle, ne poteva esser ca-

pacc di quanto operavasi in qucl misterioso momento. Prescntiva

pero che alia e sublime aziono dovea pur esscr quella, quando ve-

dcva ogni occhio chino, ogni fronle dim'essa, ogni scmbianle umile,

ogni allo raccollo
,
e tornare gli uomini

,
ricevula quella Candida
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particella, a mani giunle o cancellate sul petlo ,
e le donne accese

in faccia, e non poche lacrimose
,
ma tulli

,
uomini e femmine, con

un'aria di paradiso, che aleggiava loro soavemente sul volto.

Che sara egli mai? dicea fra se e se; che cibo e quello? per-

che innonda di tanta dolcezza? perche alcuni vi s'accostano treman-

li
, piangenli ,

avidi e pieni cT una venerazione ineslimabile ? Oh !

egli non puo essere che un cibo sceso di cielo
,

inviato dal Grande

Spirilo ai Oistiani. Chi sa che sapore celeste conterra egli? che

virtu singolare chiudera in se e comuniehera a chi lo riceve ? Deh

quando fia egli che lo gusli anch'io ? Di cerlo questo e cibo da bat-

tezzali, e allorche avro la grazia d'esser lavala in nome del Padre,

del Figliuolo e dello Spirito Santo, sari) anch'io ricevuta a quella

mensa, anch'io saporero quel pane, sentiro .anch'io la virtu che

Monde, la dolcezza e la soavita che dona al cuore, la lelizia che

spande negli occhi, sulla fronle, e in lulta Tanima. Deh facciamo

presto, Martino
;
conducimi alia Veste Nera che sta sul lago ;

mi

tarda ogni islante un anno di giugnervi, di baltezzarmi, e di nutrir-

mi anch' io di quel pane Queste cose diceva nel cuore suo quella

fervorosa fanciulla; e fraltanto non finia di saziarsi della vista di co-

loro che comunicarono
,

e degli atti pietosi, nei quali diffondevano

i loro infiammali e candidi affetti.

Come fu terrnmata la Messa quella benedetta giovane non potea

spiccarsi dalla cappella ; poiche il Missionario aveva appesa sopra

Faltare quella grande immagine di Maria, ed essa piu la riguardava,

e piu sentiasi commuovere in petlo una brama ineffabile di godere

di quelPamabile vista, d'amarla, d'onorarla, di fruire quelFocchio

malerno che la mirava -si dolce e 1'invitava tanto grazioso e soave.

VAve Maria, che aveale insegnato Martino,- non erale mai uscita

dalle labbra'cosi infocala d'a'more, di lenerezza, di gaudio : la ri-

pelea cento volte
,

e cento volte le tornava piu gustosa : dicendo

-Maria- pareale che il santo volto la mirasse piu giulivo, le sor-

ridesse piu affelluoso, Tinvitasse piu sollecito. Quel caro Bambi-

nello era la sua delizia, avrebbe volulo lanciarsi a lui, pigliarselo

in braccio, dirgli cento cose vezzose. Poi chinava gli occhi, non

islimandosi degna di riguardarlo perche non era ancor battezzata;
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e chi sa quanlo sarebbesi intrattenuta in quelle sue consolazioni,

se Martino non F avesse richiamata per Yisitare il Missionario che

aveagK iovitati nella sua tenda a un po' di colezione.

Ivi trovarono il Cacico e parecchi maggiorenti della tribii, guer-

rieri v-alorosi e cacciatori destrissimi, i quail mentre parlavano coi

Canadesi, che conosceano il loro idioraa, I'Ermellina inlerteneasi

in francese col Missionario
, dicendogli : che quella fu per lei la

piu felice mallinata ch' ella avesse mai gustato in vita sua, e che

desiderava la- spiegazione di molte cose, ch' essa ignorava appie-

no. Ad alcune il sacerdote rispose con brevita e limpidezza per

maniera che ne fu chiarita
; per le altre, che richiedeano piu lungo

svolgimento ,
la rimise al sacerdote del forte Relience

,
al quale

essa era per giugnere a suo tempo.

Se non che mentre TEsquimosa pendea dalle labbra del Mis-

sionario, entro nella tenda una selvaggia con un bel giovane in-

diano di circa vent' anni
,

la quale voltasi al sacerdote gli dissc

Veste Nera
,

i nostri scorridori ci significarono ,
che tu eri

passato vicino alle nostre logge per accompagnare alia caccia gli

indiani che hanno udito la lua parola, e appresero da te la pre-

ghiera- del Grande Spirito. Anche noi vogliamo udirla da te ed

essere battezzati Poscia rivoltasi al giovane, gli disse Tu ti

credi essere della nazione de
1

Piedineri, e non sei : tu credi ch'io

sia tua madre, e non sono. Fu presa prigioniera una donna con

un pargolelto, ch' eri tu. La madre tua si mori non guari dopo,

ed io t
1

assunsi e f allevai per mio : tu m'avesti e ini amasti per

madre : crescesti fra i Piedineri, e divenisti si piacevole e prode

che tulti voleanti bene II giovane la mrrava attonito
;
ed ella

rivoltasi al Principe Valoroso Cacico
, gli disse

,
tu sei padre

di queslo prode garzone ;
la prigioniera, che mori nella mia ten-

da, era tua moglie, e questi e il tuo figliuolo ,
ch' io ti rcndo .

perch' egli vuol adorare il tuo Dio

II Principe guardava flso or la donna ora il garzone, e taccva:

egli era il vero che vent' anni addietro perdulo aveva in un' im-

boscata dei Piedineri la moglie col figliuolino ; quand
1

ecco a un

tratto gli risovvenne che il bambolo aveva in petfo la margine d
?una
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scotlatura : si scaglia con veemenza al garzone , gli spalanca la

vesle dinanzi, Irova la margine, gli si gitta al collo, Fabbraccia,

10 bacia, e grida Ah figliuol mio ! II giovane stavasi sba-

lordito, e tenea Tocchio saldo nella madre, mentre il Cacico offe-

riagli il piu bel cavalto ch' egli s' avesse
,
e gli facea pressa di

rimanere con lui.

II giovane vedeasi a un tratlo divenuto figliuolo di Principe ;

11 primo fra i garzoni della sua nazione
;

riverilo dai piu valorosi

e un giorno Signore della tribu : sopra questo il sangue co' suoi

attraimenti volealo del padre, ma I'amore, la gratiludine, la tene-

rezza sospingealo a colei ch' egli aveva ayuto in cortto di vera

madre : fmalmente taglio riciso, e disse Padre mio, siate con-

tento ch' io prima di vivere can voi vada a prender commiato da-

gli amici della mia adolescenza e da quella Iribu che mi vide cre-

scere e mi coneesse il nome di cittadino. Dall
1

altro canto il fi-

gliuolo, che sia degno del vostro grande animo, dee esser ricono-

scente a questa donna: io 1'ebbi e 1'avro sempre in conto di madre:

ella ebbe tutte le sollecitudini e le angosce materne nella mia pue-

rizia, e Tho sempre riverita ed amata
;
ne posso ,

ne debbo se-

pararmi da lei cosi a un tratto. Inlanto la Veste Neva mi fara

Crisiiano ; voi poscia conaiglierele secondo la vostra saviezza

Tutli ammirarono il senno e il nobil cuore del giovane ,
e il Missio-

nario ne prese gran cura 1. Martino il di appresso congedossi dal

sacerdote e dagli indiani procedendo con uno dei canadesi verso la

fattoria
;
dove giunse appunio in capo a tre giorni ,

accollo a soni-

ma gentilezza dal Capitano.

La Giulia figliuola del Capitano non ebbe appena lettola lettera

del Missionario
,
che raccomandavale caldamente T Ermellina

,
ab-

bracciossela di cuore
,
e misela in una cameretta presso alia sua.

Airone fu accomodato d' uno stanzino nel quartiere dei cacciatori
,

perocche il Canadese, col quale eravenuto, a?ea fatto al Capitano

le piu alte commendazioni della sua valentia nel tirare di carabina.

Martino poi si fece ben toslo conoscere al Capitano per uomo pre-

1 Voyag. aux mont. Rocheuses Lettr. XXIV.
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zioso nel conoscimento di molte arti, che fanno mestieri in que'luo-

ghi sequestrali dalla civil comunanza: e con cio sperimenlalo ,
au-

tentico, e di provvedulo consiglio nolle imprese, siccome colui che

conosceva appieno le regioni polari ne'suoi viaggi co'balenieri.

La Giulia, quando si fece cattolica col padre non era uscita dei

quindici anni, e in presente avea di poco valichi i diciolto, ond' era

dell' cla d' Ermellina. Era nalurale delle isole di Feroe
,
e pero av-

vezza ai freddi piu rigorosi, e snella e destra nel correre, e nell' ar-

rampicarsi per le rupi scogliose di quell
1

isola borcale in caccia dei

nidi delle lortore
,
dei francolini

,
e pur anco degli avoltoi e delle

aquile, che nidificano sugli apici di quegli altissimi rocchi. Avea la

persona svelta, agevole e gagliarda; era di fattezze amabilie dolci,

e aleggiavale in froote una serenila cosi chiara, semplice e mode-

sla, che tulta la sua bell' anima dipingeasi in quella ,
e invitava i

domeslici e gli strani ad ayerla in riverenza ed amore. Tulli i suoi

affetti erano a Dio e al padre, il quale aveala cara come la pupilla

degli occhi suoi
,
e in lei avea poslo per inlero tutto il maneggio

della cosa famigliare, ch
1

ella assolveva con mirabile accorlezza e

diligenza. Kara fanciulla, e felice il padre che possedea quel teso.ro!

Ma la sua piu bella prerogaliva consisleva in una pieta soda
,
e

in una cariti illimitata verso i poveri indiani
,
che massime il verno

accorreano dalle piu gelate con trade Coppermine e del Gran Pesce

per ottenere un po' di cibo dagli uificiali della polente Societa della

Baia d" Hudson. II Missionario aveala pel suo braccio dcstro, pe-

rocche aveva apparato la maggior parle di quelli svarialissimi idio-

mi delle diverse Tribu
,
e islruiva nella dottrina crisliana que

1

sel-

vaggi, che tocchi dalla grazia chiedeano d' essere baltezzati. Oltre

a una pazienza incredibile
, cssa aveva lanlo belle maniere e aflet-

tuose, che quelle povere genti cosi rozze e dure d
1

inlelletlo veniano

fmalmente a capo di mandare a mcraoria le verita capilali e le ora-

zioni colidiane che si recilavano in comune ia matlina e la sera nella

Cappella della Missione.

Molti indiani, ch' eran venuti alia Falloria soltanto per isfamarsi

nella vernata
, trovavano inoltre il cibo soprasoslanziale ,

che dava

all' anima una novella vita e apriale le porle deirelerna felicila. II
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Missionario dovea esser continue in chiesa al confession ale, in per-

gamo ad annunziare la divina parola, air allare per comunicare, per

benedire i matrimoni, per ballezzare; al letlo clegli infermi pel santo

Vialico
,
e dei raoribondi ad assisterli e confortarli a ben morire

,

laonde avea duopo de' calechisli per T islruzione de/ neofili
;
e ser-

viasi in ispecial modo della Giulia per le fanciulle. Essa in quelle

lunghissime notti invernali raccoglieva le giovinette indiane in un

gran tinello a terreno
,
ove di e nolle ardeva un gran fuoco

,
ed ivi

le ammaeslrava nel catechismo
;
ed allre apparecchiava a ricevere

il baltesimo, altre a ben confessarsi, allre alia prima Comunione : e

in lulle con mille deslrezze sapeva infondere un desiderio vivissimo

di segnalarsi.

La stagione ,
in cli

1

era venuta Y Ermellina
,
era la piu propizia ,

perche , volgendo verso la state
,

i selvaggi erano lutli alia pesca e

alia caccia : gli stessi Canadesi erano quasi lutli nelle varie fazioni

delPincella delle pelli presso gli Esquimosi e gli Indiani piu aqui-

lonari : altri recavano le- Iratte delle pelli alia baia ft Hudson; allri

lendeano insidie al castoro : allri carreggiavan le provigioni dal mare

per la vernala, e i piu erano in caccia delle renne
, degli alci

, dei

bisonli, dei cavrioli per insalarne le carni, per mellerle in concia, a

tritarle in pemmican da porre in serbo nei magazzini. Quel tempo

adunque la Giulia polea interlenersi piu a lungo coir Ermellina ,

nella quale scorgendo si buona volonla d' apprendere, le assegnava

il Iralto da porre nella memoria, e poscia veniva esponendole quelle

sante dollrine che la giovane bevea avidamenle.

LMngegno d'Ermellina; il suo cuor franco; Tardore che leinfiam-

mava le brame d' esser crisliana; Tindole semplice e schiella ;
il

coraggio e la saldezza di quel suo gran pelio aveano ingeneralo

Hella Giulia una slima e un' amicizia cosi animata per lei
,
ch

1

ella

non potea discostarsela mai da lalo. In pochi giorni aveva gia pronte

in capo le orazioni del mattino e della sera, che recilavano insieme ;

erasi resa destra in molti lavorietli domeslici
,
e la Giulia serviasi di

lei a piena sicurla. Dopo aver da'o ricapilo alle faccende usciana

insieme sovenle alia caccia, e in queslo trovo Y Ermellina d'una sin-

golare sagacila e sveglialezza ; imperocche non solo ella sapea tutte
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le arli del porre i lacci, le reti, le tagliuole, le scliiacce, e gli stroz-

z-ini c le ceste ; ma, cio die alia Giulia desto gran meraviglia, sapea

tirar d
1

anco
,
e maneggiare la giannetta ,

c sparare la rivolta con:

una sicurezza di polso ,
che raro mai che non ferisse la selvaggina ,

e ialora eziandio gli uccelli alvolo.

Aveano allresi le visile agli infermi del contorno
, segnalamente

a una povera yecchia indiana, che ollre all'essere sconciamente pia-

gata in tutta la persona ,
avea gia da tempo perduto il lume degli

occhi. Tre suoi figliuoli erano periti in guerra, e in quella slagione,

che tulla la tribii avea diloggiato per ire in caccia de
1

bisonli, quel-

la meschina era a mano d
1

una fanciulletta sua nipote, senza piu. La

Giulia n
1

avea preso cura speciale ,
e quasi ogni giorno vi si condu-

cea per pulirla, rifasciarla, e recarle di che mangiare ;
ma ora che

avea. con esso seco TErmellina V andava ogni giorno, e quando al-

cuno impediment sopravveniale, non avea che a fame cenno all' a-

mica, ed essa vi. si recava amorevolmenle.

L'esempio della- piela e della carita di Giulia aveano si ritemperalo

1'animo d
1

Erraellina
,
che

, avvegnache Tavesse buono per nalura
,

ora
, penetralo dallo spirilo cristiano

,
erasi sollevato sopra se mede-

simo
,
e anelava ogni giorno a maggior perfezione ;

inlantoche la

Giulia n'era stupita, e scriveva al Missionario, che gli apparecchiava

luVanirna singolarmente accarezzata dalla divina Grazia. L'Ermellina

adunque avea preso a curare quella povera indiana con tanlo amore,

che non ischifando punto il fastidio nalurale di quelle ulceri
,

vi si

avvolgeva intorno sollecita, ne le si partiva da canto sinche non

Tavesse in tulto rinelta e bendala. Poscia pettinava e acconciava la

fantina r e apparecchiava il desinare
;

e se talvolta non avea nulla

da porre in pentola ,
raccomandava la nonna alia nipoto ,

ed ella

usciva a un rio
,
che correa non mollo lontano dalla capanna ,

ed

ivi postasi in agguato sotto un cespuglio stavasi lunga ora in aspetto

di qualche analra o di qualche oca
,
e uccisala

,
venia spiumandola

per la via
,

e mondandola delle interiora per averla presla alia sua

giuHta e porla inconlanente a bollire.

La Giulia vedeala riporre a pranzo alcuna carezza per la sua vec-

chia
;

e siccome aveale insegnalo la pratica de' buoni crisliani di
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onorarela Madonna con qualche poca d'astinenza il sabbato, F Er-

mellina, vincendo Favidita ordinaria al cibo degli Esquimosi, aste-

neasi a colezione d' oltre alia meta della vivanda assegnatale per

aver di che presentare la sua ciecolina. Allorche poi la buona India-

na comincio a peggiorare, F Ermellina richiese la Giulia di rimanere

a vegliarla la nolle; e perche non conosceva la lingua, si fece no-

tare dalF arnica in francese le voci piu necessarie a quei servigetti

d'infermiera
; quairtunque a dir vero la carila ha un linguaggio cosi

accorto e penetrante ,
che si legge cogli occhi

,
si tocca colle mani,

si trasfonde coi cenni, si previene ,
si penetra ,

s' intende col cuore.

LMnferma non avea mestieri di parole , poiche al primo alto T Er-

mellina era tulta intenla a servirla, a rialzarla, a consolarla in quelle

guise delicate, in che solo e maestro Famore.

Ma una mattina che, aggravando il male, vide che Tinferma comin-

ciava ad affilare, tan to s
1

argomerrto di farsi intendere colla fanciullet-

ta, che Tebbe spedita in fretta alia Faltoria per chiamare la Gimlia;

intanto essa, non potendo altro, con una mano sostenea il capo della

moribonda, e coll'altra teneale dinanzi un Crocifisso, invitandola con

bel modo a baciarne la piaga del costato. La vecchia
,

elf era una

fervente cristiana, piangeva-di tenerezza a ogni bacio, e 1' Ermellina

piangeva con lei, e chinatasi sopra il Crocifisso, lo ribaciava anch
1

el-

la. ;Giunse fmalmente la Giulia
,

e la povera Ermellina tutta ango-

sciosa le disse: Arnica, il Grande Spirito >ti ha mandate a tempo,

imperocche lu conosci la parola del cielo, ed io, che non sono anco-

ra cristiana
,
non la so Consolati

, Ermellina, le rispose la pia

Giulia, poiche invece della preghiera, che tu non sai, le presentavi

a baciare la piaga di quel Cuore
,
in che -e riposta tutta la speranza

dei moribondi
;

e chi muore metlendo T ultimo respiro in quella

piaga amorosa spera di giugnere a godere di Dio eternamente.
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In lempi quali ora volgono di chili commovimcnli , a mcglio di

perlurbazione d' ogni ordine pubblico e d' ogni Iranquillila privata,

raro e che a un forle ingogno basli I

1

animo d
1

imprendere o di con-

durre a termine scrilture di polso ed'opere di quel valore in leltere e

in dollrina, di cui lllalia sempre negli anni di pace ba fallo mostra

doviziosa. Ond'e che i lorchi odierni sono quasi universal menle im-

piegali nella Pcnisola a divulgare diari
, gazzelle , fogli polilici e li-

bricciuoli, sccondoche dicono, di circostanza, deslinali avivere i piu,

come i mughelti del pralo, il corso di un sole, per farluogo il doma-

ni ad allri loro simili; e cosi via via lutli i giorni con un succedersi

affrcllato e senza posa. Ai lipografi poi, a
1

quali quest' andazzo di li-

bercolelli volalili non accomoda le parlile,e bisogno, se pure voglio-

DO usufrultuare il piombo e Tinchioslro, di melter mano a rislampe

di libri gia conli. E per dare ad essi alcun colore di novita, convie-

ne che si travaglino a cercare chi con aggiunte di proemii, di discor-

si
, di nole

,
di poslille ,

di osservazioni tralte dai conferimenli cei

codici piu segreli, racconci le nuove edizioni lanlo, che non sieno in
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tutto e per tulto medesimissime con le anliche. Egregio e lodevole

consiglio, siccome ognun vede, quando per allro le giunte non gua-

stino le derrale, conforme suole pur troppo accadere nelle officine di

cerli stampatori ,
i quali paiono temere di scapitare negl' inleressi

,

ove col mestier loro non pregiudichino ai diritti della verita, deH'o-

nesfa e della Religione.

Tra le poche opere inferamente buone che il signorLe Monniere

venulo cosi riproducendo senza alterarne
,
salvo che a minimo rag-

guaglio, il buono con callivi accrescirnenti, merila particolare men-

zione quesla di Agoslino Mascardi : per do che nell
1

ordin suo e re-

stata unica finora in Italia
,
o sicuramenle a niun' altra seconda.

Diciamo poi minima Y allerazione che gli aggiungimenll vi hanno

fatta. Mercecche tutto il nuovo si reslringc in sedici paginelle d'av-

viso ai letlori
, premessevi dal signor Adolfo Barloli : e quivi ,

se nc

logli la brutta calunnia, onde appunta di scoslumatezza la corle ro-

mana del secolo diciaseltesimo
,

e Y insulto di vergognoso che con-

tro tal secolo egli getta , per pagare il solilo tribute alia moda cor-

rente nel secol nostro cosi netto di vergogne ;
non e verun' altra

pecca, la quale porti il pregio di un biasimo 1.

Ne quanto ad opporlunita Tcditore poteva scegliere contingenze

piu favorevoli delle presenti, scorgendo noi levarsi da ogni lato com-

pilatori di storielle, massime contemporanee, i quali come debbano

aver caro un libro che insegna loro Tarte di esporre con bel modo

il vero e di non tradirlo per deferire alfusanza, pensilo illetlore.

Gerlo a parecchi di questi colali riuscir^, carissimo, se non allro., uh

passo die e nel corpo di esso libro, e che noi per invogliarneli por-

rnno qua di trallo per primo saggio.

Non s'e veduto finora che Tarti piu moccaniche e vili sienoeser-

citate da chi non Y intende
;
ne il calzolaio maneggia i ferri dello

scultore, ne prende a cucire un vestito chi non e sarto. Ma lo scri-

ver le istorie e oggi riputata faccenda dozzinale e comune alFigno-

rante non meno ch'al dolto, a chi per lunga esperienza ne
1

maneggi

di corle e capace degli affari de
1

grandi ,
ed a coloro parimente che

nodriti negli agi della palria e della casa paterna, non hari sapulo

1 V. CivilM Cattollca Serie IV, vol. V, pag. 242-43.
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mai di che vollo sieno i nCgozi de' Principi.... Uimpazzar neiristo-

ria, geltandosi ognuno ad una impresa, che per ben condursi lanle

e tanlo singolari qualita nelHstorico presuppone, e grande ingiuria

del noslro secolo
,
ne puo consentirsi senza manifesto oliraggio dei

posleri 1. Cosi fin dai tempi suoi I'Autorc.

Esso, per cominciare da lui, fiori nella prima meta del secolo

XVII; essendo nato in Sarzana del 1590 e m6rtovi del 1640. Papa

Urbano VIII lo ebbe in onore, e lo decoro della caltedra di eloqusn-

za nella Universila di Roma. Poco appresso Ferdinando III de
1

Me-

dici gliene offerse un'altra in Pisa, dove pero non si condusse mai.

Per la eccellenza della menle, Tassidua applicatezza agli sludii e la

vaslita del sapere ,
fu tenulo in gran concetto da' suoi coetanei.

Difatlo non v' ha scritlore di cose lellerarie del seicento
,
che di hu

non faccia memoria con lode. Molle e varie opere delto, alcune delle

quali rividero piu volte la luce. II mentovato signor Bartoli, alle cui

diligenze e dovuta Tedizione di questa, ne ricopia il catalogo lascia-

to dal Niceron 2 : d' onde apparisce che, Ira di grande o di picciola

mole, ne compose ben quallordici.

Ma questa delFarfe islorica sopra tutte le altre gli concilio fama.

Ecco qual giudizio ne recasse il celebre cardinale Bentivoglio, fine

conoscitore di queste materie. Con mirabile erudizione, ed insieme

con singolare eloquenza fra i piii moderni, compose un pieno volu-

me sopra I'Arte Istorica .... Ayostino Mascardi , uno de' primi

ktterati d' Italia e mio streltissimo amico. E certo gli deve re-

stare grandemente obbligata /' Isloria, poiche egli nell' accennalo

componimento non poteva pin al vivo efligiarne la vera e perfetta

Istoria 3. Anche il Tiraboschi lo encomia per libro ottimo e de" mi-

gKori che in questo genere abbiamo k. Ne riputiamo che venra

uomo di senno sperimentato possa leggerlo con ponderazione ,
e

portarne sentenza diversa. E dunque stata commendevole impresa

richiamare questo lavoro dair oblivione, in cui era pressoche sepol-

lo, e restituirlo per le stampe a una vita novella. Quindi a niuno

1 Png. 160-61.

2 Avvertenza al letlore pag. V-VL

3 Memorie lib. I, c. IX.

4 Storia della Lett. It. T. VIII, pag. 128.
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parra slrano che eziandio come di opera novella
,
ne facciamo qui

una celerissima rassegna.

Ginque trattati esso comprende ,
secondoche dal litolo si annun-

zia. Lo stendere u minulo esame d' ognun di questi ,
sarebbe tela

soverchiamente lunga a tessersi. Nondimeno perche si abbia una

giusla idea del suo tutto, a rapidi cenni toccheremo degli argo-

menli principali che vi sono svolti.

II primo, che tien le veci dMntroduzione, va tutto in descrivere le

definizioni, le origini, le partizioni, Foggetlo e il fine dell' istoria.

Questa egli defmisce un verificato racconlo delle cose accadu-

te 1
,
censurando coloro che ne restringono Tampiezza alle cose o

passate soltanto
,
come indico Cicerone, o solo presenti e vedute

come vollero Gellio e Valerio Flacco. Concessa indubitatamente la

gloria di piu vetuslo scriltore di storia a Mose, ed illustrati gli altri

pure antichi fra gli egizii ,
i pcrsiani ,

i greci ,
i romani

;
discorre

assai dottamente delia divisione dell
1

istoria in eiiemeridi
(
o gior-

nali), annali, cronache, commentari
(
o memorie

)
e vite. Niente

per questo capo egli assevera, che non istabilisca sopra documenti

di ragione o di fatto irrepugnabili. La materia che si suole assegna-

re all
1

istoria, altra egli dice impropria, e la richiude nei due versi

di Giovenale :

^iKitei 'ItoiTtKi'v.'&bvf' fil-i lnv^ioafM ^fs.u'^'f?,. Trjiim^.ft-.^i HlmMri t,

Qmdqmd agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,
^ J- 1

V-' , i f Tl 11'
Gaudia discursus, nostn est farrago hbelh.

-
' y *

Altra proprid, la quale vuol essere grande e nobile. E intorno a que-

sta, mostra che non si deve intralasciare cosa alcuna notabile
;
ne

dirla di passaggio ;
ne avvilirla con racconti minuti. Parla dei ri-

spetti che legano la cronologia, la geografia, la cosmografia, la to-

pografia air istoria, e scopre parecchi sbagli commessi da grandi au-

tori, per avere ignorate queste discipline. Del fine poi ,
che e 1" utir

lita accoppiata al diletto, favella molto soltilmente-.

II trattato secondo parla della verita neir istoria. Essa e fonda-

menlo della fede pubblica ,
e pero necessaria. Polibio che con-

^iunge meraYigliosamente la teorica con la pratica, rassomiglia

1 Pag. 9.
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1

istoria a cui manchi la Terila, ad un animate privo della luce degli

occhi, che rimane del tulto inutile e grave a se rnedesimo : quasi che

la verila fosse Tocchio deir istoria
, come da Marco Tullio 1' istoria

& della lux veritatis, doe a dire occhio della verila 1 .

Tre sono le cagioni che rendono degna di scusa la falsita non ma-

liziosamenle inlroraessa neirisloria; il difello di archivii, la menda-

ce tradizione ricevula dai maggiori e la segrelezza dei Principi nel-

rincamminamento dei loro negozii. Da sagaci avvisi per ischivare

gli scogli ncH' invesligazione dei monumenti : e se con lulto cio la

slorico di pure intenzioni urla in qualche fallo, si consoli con la

considerazione di Tiberio proposla a Vopisco, cioe ch'egli ha men-

daciorum comites , quos historicae eloquentiae miramur auctores.

II lellore allMnconlro, se non vuol con lemeraria risoluzione biasi-

mare un bellissimo vollo
, per cagion d'un neo, vada rilenulo nei

diffinire, e non infami agevolmenle per bugiardo uno scrillore di

sincera volonla e d' animo candidissimo. Omnis homo mendax, dis-

se il sanlo Re David
,
e colui che si mostra lanto implacabile contra

una involonlaria bugia di chi scrive I

1

istoria
,
sara lalora nella vita

civile artefice scallrito di perfidie e d
1

inganni
2 . Cosi egli : ma di

grazia ,
si badi che il Mascardi

, suppone d
1

animo candidissimo

lo scritlore, a cui quadrerebbe una giuslificazione si bella.

Scende poi a fornire alquante regole della verila che neirisloria

si richiede, ele toglie dal filosofo romano. La prima e ne quidfalsi

diccre audeat. Specchio della vita umana e 1'isloria: ma se la

specchio non rende T imagine del vollo somigliante aH'opposto esem-

plare ,
ne puo nomarsi specchio ,

ne la figura che rappresenla, per

Fimmagine si riconosce 3
. Quindi ricorda, sopra Y esernpio di a&ti-

chi
,
eerie falsit^i inescusabili

; riprova il cambiamenlo de' nomi per

alTeltato studio d'eleganza, e porge salutari ammonimenti ai compi-

lalori di slorie, se preme loro di non provocarsi in un tempo me-

desimo le risa della plebe minula
7

e lo sdegno degli uomini giudi-

ciosi e sapuli
4

.

Ha un prolisso capilolo per disculere se Y uso delle dicerie nel-

la isloria
, possa dirsi in qualche maniera lesivo della verila : e

,

1 Pag. 83. - 2 Pag. 95. - 3 Pag. 98. - 4 Pag. 106.
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bilanciati gli argomenti per F una banda e per F altra
,

risolve eke

lecitissimo e quest
1

uso, e lo difende vittoriosamenle.

La seconda regola e ne quid verinon audeat. Siceome contro la*,

giuslizia, cosi conlro la verita si danno colpe di omissione e colpe-

di commissione, giacche anche tacendo si puo peccare. Parla di un

silenzio die talvolta loda piu e meglio deir eloquenza : or queslo puu<

esser vielato all
1

istoria
.,
secondo die esigono gli aggiunti. Con da

si apre la via a ddiberare
,
se dallo slorieo debbano riferirsi le ope-

razioni malvage ,
ed in die modo

, per non contravvenire alia pre-

delta legge. E risponde che lo scriltore dev
1

esser libero e non ve-

lare ne il bene ne il male : primamenle perche la brutlezza del vizio>

proposta ne stiraola a fuggirlo ; poi perclie la paura deir infamia rat-

tiene raolli dal misfare. Pero offre allo storico otlo aforismi, ne'qua-

H si prescrive il tenore di narrare il male, e cinque ne suggerisce ai

Principe per sua cautela in questa materia. Dopo i quali fa quests

sensatissima considerazione : Quel die si e detto della liberta die

debbonoi grandi consentire alFistorico senza dolersi o punirla, non,

dee pero servir di scudo alia malignila de
1

satirici e de' calunniatori
;.

i quali, abusando la religiosila deiristoria, la profanano con pasqui-

nate : perche non a\7 ra mai cotal sorle di gente casligo, cb' adegul

il veleno del loro pernicioso talenlo 1.

Una terza regola e ne qua suspicio gratiae sit. Se quel rigore dt

costume inflessibile e contumace, cbe resisle alle passioni inserite-

negli animi dalla natura, avesse veramente luogo fra gli uomini, il

Mascardi lo augurerebbe allo storico per istrumento necessario della,

verita. Mercecche tre sono i capi cbe lo fanno d
1

ordinario prevari-

care, e tutti e tre mettono la radice negli affetti sgovernati. V ha>

Fadulazione venen dolce specialniente de.
1

grandi 2. V'ha la^

paura che nasce pur sempre, come F altra, da uno spirito abbiettO'

e servile
;

e v' ha F amor della nazione o F animosita di parte che

accieca il senno ed affascina il cuore. Niuno e che non discerna al

prim'occhio i pessimi frutli di quesle mal temperate affezioni
;
e T

se n'avessimo Fagio, di buon grado ci soflfermeremmo ad additarli

1 Pag. 137. 2 Pag. 139.
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in piu d
1

uno degli odiernl corrompitori di storie
,

il quale do non

osianlc gode T aura fugaco dalla rinomanza die i faziosi procacdano

a' lor fratelli. Ma per non dilungard tropp
1

ollre ce ne passeremo ,

e invece Irascrivercmo le parole tutte d' oro
,
die I'Aulor nostro

spende in raccomandare la lealta e Y intrepidezza a diiunque ambi*

see ilvanto di slorico inlemerato.

II timor di Dio dunque, cioe il non voler offendere la sorama e

prima verity con timoroso mcnzogne, deve in un animo cdstiano ed

onorato generar un maschio proponimento ,
di calpestare le mal re-

golate vogHo de' Principi ,
e di qualunque altro die clello scriver

sincero ingiustamcnte s' offende. Guernito il peito e avvalorata la

penna con si magnanima risoluzione
, ogni cosa appelli col proprio

nome, come diceva quel comico ricordato da Luciano
;
ne mascheri

la perfidia con le sembianze della cautela
;

il desiderio di dominare

con la .vesle della generosity degli spiriti; la fraude con F ombra

della prudenza ;
la cupidigia del danaro col pretesto della provvi-

denza; la crudella con T imagine della giustizia; seguendo nondi-

meno la moderazione da noi negli aforismi prescritta. Della quale

se non ben s'appagheranno gl
1

interessati, e stimera Vistorico che la

delicatezza de' presenti costumi possa malagevolmente concuocer la

durezza de' suoi veraci racconti
,

disdica a se medesimo la sodisfa-

zione che potrebbe ritrarre dagli applausi del mondo
;
e piegando

fino a stagione piu proporzionata i suoi fogli ,
custodisca dentro il

suo cuore il testimonio della sua integrila ,
e speri posluma quella

gloria che la perversita del secolo non gli consenle compagna 1.

Nobilissima pagina e questa ,
nella quale vorremmo che si contem-

plassero un po' quei cotali in Italia che, accaltatosi a prezzo di co-

darde falsificazioni il titolo di slorici, ne vanno boriosi fino a ripu-

tarsi degni d' un obelisco.

Ouarta ed ultima regola insegnarta d;a Cicerone, e ne qua simul-

talis suspicio sit. Non e difficile per occult! rancori
,

o per ansia di

vendetta o per altreltali biasimevoli ragioni ,
dar adito nella sloria

alia maldicenza sotto fmta di liberta. Con quoslo nome plausibile

di liberla, non e credibile quanto altri s' impossessi deli
1

animo del

. 1W.
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leltori. Quindi il maledico si fa lecito di sfogare il mal lalento della

sua perversa naiura
,
die lo chiama al dir male

;
non perJona alia

lama o de
1

privati o de
1

Principi , oltraggia le memorie degli uomini

valorosi, temerario nel giudicio, rnaligno nelle interpretazioni . ;*.$$_

onde si leggono talora i libelli famosi sotlo nome d' istoria : infamis-

simo abusp, degno non solamcnte delFodio pubblico, ma di rigoroso

casligo 1.

.Segue il terzo trattalo che abbraccia la politica delTistoria. Quivi

indagato ,
con isquisita perizia ,

se sia propria cura de
1

Erincipi ,

de' capitani e degli uomini di Stato<compilare le istorie
,
e moslrato

che di legge comune non e, .e non.pu.6 essere
; precede con dire che

da questi persouaggi bramerebbe , le effemeridi o vogliam chiamarli

i diarii, che somministrassero opportunamente la selva all
1

istorico ;

perche in questa guisa non si smarrirebbero le memorie
,

e non

avrebbono a penar tanlo gli scrittori in trovar la materia 2. Di

che fa elogi a Cesare, agV Imperalori de' bassi tempi e, nelFeta sua,

a Carlo Emmanuele di Savoia e al marchese Ambrogio Spinola so-

vrano maestro di guerra a
1

suoi di
;

i quali tulti lasciarono scritture

delle loro cose. Or sarebbesi mai figurato il Mascardi che questo suo

consiglio avrebbe dato nel genio ai suoi posteri per modo
,
che la

smania di deltare memorie di.se avrebbe invaso anche i privati, e

persino i romanzieri ? Egli che si lagnava a
1

suoi giorni deir esser

piene le librerie di componimenli politici ,
che il mondo non pare

con maggior cura rivolto ad altro che ad apprender F arte del co-

mandare
,

si poco sa di quella dell
1

ubbidire 3
;

che sclamerebbe

mai a veder oggi pur gli scannelli de
1

lucidatori ingombri di tai fogli ?

Ingegnosissimo e T esame ch'egli poi intraprende circa la dipen-

denza che hanno fra loro vicendevolmente Y istoria e la filosofia ci-

vile. E s'^gli e scarso, o piu presto asciutto, di quelle aslruse e spes-

se fiate immaginose teoriche, in cui molti ora gustano di collocare la

filosofia deiristoria
;
va pero assai ricco di praliche insinuazioni che

giovano incomparabilmente piu a rilrayre solido profitto da quella

iilosofia degli esempii ,
che e per natura sua Y istoria. Ond'-e che il

1 Pag. 151. 2 Pag. 170. 3>Pag. 172.
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Mascardi ritiene quesla per piu efficace della filosofia in regolare il

costume : e conforla Topinion sua con aculi e saldissimi argomcnti.

Assoda la differenza die corre Ira gli ammaeslramenli della morale

Dei dettami
,
che e filosofia, e <iella morale negli esempii che e slo-

ria, o dipinta nelle lele il che fa la pillura, o canlala nei \ersi il che

fa la poesia, o narrala nelle carte il che fa la scrillura : e quesla pro-

va come air altre due prevalga ,
in quanto e mezzo di educazione.

Oltre di che una sensata familiarita con la sloria rende Tuomo pru-

denle : stanteche la prudenza sempre e generala dall' espericnza e

dalla dottrina: ord'amendue qual fonte piu abbondanle che 1'isloria?

Da questa medesima fonle anzi nasce pur essa la provvidenza parle

si neceasaria all' uomo civile, per poler prevenire col rimedio i mali

che soprastanno ,
e indovinare, ad un certo modo, Tesito de'negozi

con Tindirizzo che somminislra Tisloria 1 .

Come pertanto dev' essere lelta la sloria
,
acciocche torni si pro-

filtevole, quanto si accenna? Non per diporto, non per passalernpo,

Be solo per osservare le curiosita e le novelle che vi si raccontano :

ma per impararvi la regola del costume con Tesemp'o dei pcrso-

fiaggi famosi
,
e anche la maniera serbala net comporla. Lo sludio-

so delle memorie anliche debbe avere doppio proponimenlo nel

euore: il prirno e a lui comune con tulta sorta di genie, che s'inge-

gni di cavar ulile da tal letlura : il secondo riguarda parlicolarmen-

te lui
,
come artefice deiristoria 2 . E in ordine a questo secondo

vegga I

1

origine e i progress! de' Principati ,
con che arti (iorirono

gl' imperi e per quai disordini ruinarouo
; quai furono gli slrumenti

con cui gli uomini grandi fabbricarono la lor forluna
, quali gli er-

Fori che cagionaron la lor cadula 3
. D'onde con felice trapasso

entra a dispulare, se lo storico possa convencvolmenle alia narra-

zione intrecciare precelti ;
c ne deduce che pu6, coniermando Tas-

serlo con isplendide ragioni. Alle digression! o episodii cziandio

egli dedica un capitolo per islcso; dal quale slralcicremo i document!

che egli fissa per modcrarnc T uso: e sono che questc digression!

debbono essere non raollo frequcnli di numero
; collegale col tema

1 JPag. 184. 2 Pag. 191. 3 Ivi.
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principale e non del lullo aliene da esso; ordinaie col racconto; e

di misurata lunghezza. I modern! avrebbero gran bisogno di ponde-

rare queste leggi; perocche la coslumanza di menare, conforme suol

dirsi, il can per Taia si e inlrodolta otnai Iroppo universalmenle an-

die nei libri di storia non romanzesca.

Senonche di rilevanza non teoue e pure il quesilo ,
col quale

chiude Tintero trallato, se cioe dairislorieo possano ricercarsi le ca-

gioni degli accident! che narra
,
e s' egii dee talvolla darne il sue

giudicio. Chi nego il primo arlicolo
,

ne addusse ad argomenlo

che e proprio della filosofia e non dell
1

isloria lo speculare le cagioni

delle cose : ma erro
,

si perche i grandi maeslri greci e latini una-

nimamenle porlarono opinione che nell
1

islorico la sagacila dirin ve-

nire i motivi, i disegni e le cagioni dei falli si richiede
;
e si perche,

lolte queste consideration!
,
la sloria si mulerebbe in un arido eon-

serlo di racconli
,
da pareggiarsi alle gazzelle volgari. Si avviene

dunque allo slorico la sua filosofia. Gran prudenza pero e non or-

dinaria intelligen/a degli affari del mondo
,
a lu.i sara necessaria

;

per non inlrodur cose si frivole ed al negozio male adaltate
,
che lo

rendano ridicolo presso i leltori piu savii:.. sopra tulto ricordisi es-

ser parle d'uomo ben coslumato il non calunniare riulenzione di co-

lorptihe operarono
1

. ^
Ne meno debltamente si affa allo slorico la licenza di profferire

giudizio delle azioni che cadono nel racconto. Pericoloso con tulto

cio e il mestiere che giudicando inlraprende; e si come egii si vale

della liberta concedutagli in dar senlenza dell
1

operazioni allrui, cosi

corre gran risico d'esser giudicalo dagli allri; onde sarebbe neces-

sario ch
1

andasse con I

1

occhio risvegliato ed. aperto ,
ne fosse facile

a pronunziare
2 ,.

Con questo terzo traltato ha compimentoquel che s'attiene alia su-

stanza dell
1

arte islorica. Gli altri due, che iultavia si allargano per

una buona meta del volume, spetlano peculiarme-nle alia forma; e

noi per non essere iufmiti ce ne spedireino indicando appena i som-

mi capi della maleria che mellono in luce. Lo stile, I

1

elocuzione, i

1 Pag. 226. 2 Pag. 228-29.
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caratteri del dire e le quisthmi, vuoi estetiche vuoi rettoriche, le quali

con quest! punli si connettono, vengono ampiamenle discusse e ra-

gionale nel quarto. Doveche il quiuto, stabilite le convenienze del-

F isloria con la poesia e con V oraloria, cala ad ammaestramenti pra-

lici intorno alia strultura del racconto, alia condolta delle dicerie e

delle descrizioni, all
1

uso delle figure, all
1

ordine, alle Iransizioni e a

tutti quegli ornamenti che aggiungono decoro, grazia e vivezza ai

cofflponimenli fatti per essere tramandali alia posterita.

Dal compendiosissimo sunto chc abbiamo fin qui raccolto alia me-

glio per agevolare ai lettori un bastevol concetto del libro
, gia e

chiaro che i pregi suoi intrinseci passano il confine degli scrilli co-

munali. Eppure di conlo insigne sono allresi ,gli estrinseci
,
e singo-

larmente quello di una erudizione che fa trasecolare e che anzi im-

paccia, tanto vi e continua e lussureggiante. Egli e un tributo che

il Mascardi dove porgere al suo secolo smoderato come in alt-re sue

vaghezze, cosLin questa. Vero e bensi che non V adopera a mera

pompa di ostentazione, ma sempre quasi o per avvalorare con Fau-

torita, o per lumeggiare con gli esempi i precetli. E sopra cio bello

e il suo modo di esemplificare adducendo spesso gli avvenimenti

suoi conlemporanei e gli autori che li hanno illustrati; de
1

quali nota

con franca penna e giusto criterio le prerogative e i difetli, gli en-

comi e le censure. Nell
1

unica sentenza che egli poria di ;Francesco

Guicciardino, chiamandolo uomo per ogni titolo degno della be-

nevolenza de
1

buoni 1
;

ci e incontrato di coglierlo in fallo: essenda

manifesto che, come esposilore di fatti, costui soggiace a molte ecce-

zioni
,
ed a quella in ispecialla di essere slato non raramente pilt

vendicativo che veritiero.

Anche la dicitura e grave, tersa, piena di maestfr : e avvegnache
la maniera del deltalo e il metaforeggiare arditello, e quelFandare
come sui trampoli e misurando ogni inciso con le seste, palesi lo

scriltore del secento
; per tutto questo noi non esitiamo a soslenere

che il Mascardi pecca in cio molto manco di altri suoi coetanei e avuti

in eslimazione di temperali. Cotalche sottosopra egli e secenlisla ia

1 Pag. 121.
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queslo lavoro, quanlo il Segneri e nel suo fncredulo senza scusa, e

il Pallavicino nel suo libro della Perfezione : meno poi fuor di con-

trasto di quanto e il Bartoli nelle sue opere morali. II die vogliamo

avvisalo per occorrere alle ritrosie di cerli fisicosi dell
1

oltocento
,

i quali fanno il niffolo a lullo che vien dal secenlo
;
ne rifletlono che

In quel secolo parecchi de' suoi lelterati hanno raggiunto una tale

ccellenza nelle doti
,
le appelleremo cosi

,
tecniche dello stile

,
che

quantunque viziate da eccessivi artificii, pure meriterebbero d
1

essere

e meglio riconosciute e meglio studiate dai cultori delle letlere nel

secol noslro. Che la sola proprieta ed eleganza della frase, tanto og-

gidi affellata, se giova per acquislare lode di pura alia elocuzione,

non basta a preservare lo stile dalla taccia di ruvido e scapigliato.

Insomma T Arle istorica di Agostino Mascardi e libro cosi ricolmo

di schietta sapienza, che vorrebbe essere maturamente meditato da

quanli si accingono ad ordire storie, e bramano di guidarne le fila

con senno, modo e proporzione. Certamente quest
1

Autore non avvia

i suoi discepoli per gl[ asprissimi sentieri di una critica trascendente,

la quale lia falto precipitare in isterili follie non pochi intelletti nobi-

iissimi : m&addila un cammino, il quale, se par piano perche trac-

clalo dal buon senso nalurale, e tuilavia sicuro perche da tulli i graa

maestri fino ad ora battuto.

II.

Storia di un Dispaccio narrata al Gonstitutionnel

che finge d' iynorarla.

11 frastuono incivile, con cui \\Constitutionnel dei 2, 3 e9 Novem-

bre
,

da quel servitore
,

forse zelante
,
ma certamente mal destro

ch
1

egli e
,
venne importunamente a turbare la discussione sopra un

celebre dispaccio telegrafico ,
la quale si agitava civilmente tra per-

sone piu competenti ,
ci obbliga a ritoccar qui ,

colla massima chia^-

rezza che ci sara possibile, il delicato argomenlo ;
la cui intelligent,

benche in se chiarissima ed anzi evidentc ad ognuno , pure dalla

stizzosa intramellenza di quel vociferare romoroso sara stata forse
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ingarbugliata nella testa di piu d
1

uno poco sperimenlato ncl dislin-

guere tra il valor delle grida e quello delle ragioni.

Ed in prima e noto ad ognuno quello, di die siamo stati anche

informal! dal Moniteurdi Parigi dei 15 Oltobre ; doe, die il signor

Duca di Gramont
,
Ambasdalore di Franda presso la S. Sede

,

scrisse al Console di Franda in Ancona per porlo nel caso di po-

ter opporre a falsi rumori T assicurazione die T invasione degli Stali

della S. Sede, lungi dal farsi coll' autoritci del Governo deirimpera-

lore, avea anzi eccilala allamente la sua disapprovazione .

Ouali fossero i termini precisi del dispaecio del signor Ambascia-

tore, il Monileur non ce lo fece sapere. Ma soddisfece alia legiltima

curiosita coniune il Generale De Lamoriciere
,

in una nota ch' e-

gli fece pubblicare nel Giornale di Roma dei 24 Otlobre
,

nella

quale si legge il leslo del dispaecio, che e del seguente tenore :

L
1

Imperalore scrisse da Marsiglia al Re di Sardegna che
,

se le

truppc picmonlesi pcnelrano sul territorio pontifido , egli sara for-

zato ad opporvisi : ordini sono gia dati per imbarcar truppe a Tolo-

ne
,

e questi rinforzi debbono giungere senza ritardo. II Governo

dell' Imperalore non lollererSi la colpevole aggressione del Governo

Sardo. Come viceconsole di Francia
,
voi dovete regolare la vostra

condolla in conseguenza. Sotfoscrillo Gramont .

Prometleva egli questo dispaecio un intervento di truppe da To-

lone
,
ovvero un inlervento diplomalico a Torino ? Parlava egli di

rinforzi di soldati francesi die doveano giungere senza rilardo negli

Stali Pontificii, ovvero solamente del dispiacere che il Governo del-

T Imperalore di Francia senliva nel suo cuore della colpevole ag-

gressione dalla parte del Governo sardo? Diceva egliche il Governo

dell
1

Imperatore non avrebbe tollerala la colpevole aggressione falla

dal Governo sardo, ovvero che T avrebbe poi, benche con suo dispia-

cere , tollerala? Volendo riassumcre il dispaecio in poche e chiare

parole, doveasi riassumere colle parole usale da S. E. Monsig. Pro-

ministro delle Armi die scrisse avere I' Imperatore promesso di op-

porsi col Ia forza
;
ovvero si dovea anzi riassumere colle parole

usale dal Monileur del 15 Ollobre, il quale scrisse che quel dispac-

do dovea solamente porre il Console di Ancona nel caso di poter
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opporre a falsi rumori V assicurazione che F invasione dcgli Stati del-

la S. Sede, lungi dal farsi colFaulorita del Governo dell
1

Imperatore,

avea anzi eccitata altamente la sua disapprovazione ?

Ecco la quislione che si agitava civihnente tra le persone corape-

tenti, prima che il Constitutionnel cercasse di soffacarla, o almcno

di lurbarla, colle grida.

Dove noi prima di tuUo dichiariamo che ora e pienamente inutile

il conservare il menomo dubblo sopra il senso che si dee dare a quel

dispaccio, essendo noi persuasissimi che da esso non si doveva rica-

vare altro che F intervenlo diplomalico nel senso spiegato dal Moni-

teur. Del che abbiamo due argomenti validissimi. 11 prirao si e la

spiegazione ufficiale data dal Monitenr dei 15 Ollobre a quel dispac-

cio dei 10 Sellembre, essendo evidente che il Monitenr dee cono-

scerne il senso precise. 11 secondo si e il falto: essendo cerlissimo

che
,

se il Governo francese avesse volulo concedere F intervento

armalo, egli avrebbe senza dubbio manlenuta la sua promessa. Ma

non essendo egli inlervenuto se non che diplomalicamente, divenla

facilissimo F intendere ch' egli non voile concedere F intervenlo

armalo.

Non faceiamo dunque questione col Constitutionnel sopra F intel-

ligenza del dispaccio, la quale ora, per i due sopraddetti argomenli,

posta fuori d\ogni dubbio.

Bensi la nostra questione e sopra gli inconditi e sterminati rumori

ch'egli fece sopra la da lui mal supposta mala fede del Governo pon-

tificio e di Mons. De Merode Pro Ministro delFArmi il quale, secon-

do lui, altero e falsiflco il iesto del dispaccio, pel solo piacere di dar

un disgusto a lui Constitutionnel
, giornale di quella buona fedc

ch' egli solo e capace di saper beu conoscere ed apprezzare.

Dove il Constitutionnel cade (senza dubbio con pienissima sua

buona fede) in due solennissimi errori di falto. L'uno e che Mons.

Pro Minislro delle Armi abbia significato al Gen. Lamoriciere il di-

spaccio, mulandone le parole. 11 che e falsissimo
; giacche egli non

Irasmise punto al Generate il testo , ma il sunto del dispaccio. Se

Mons. Pro Minislro avesse mandato al Generale il Iesto del dispac-

cio, egli non vi avrebbe certamente introdolte le parole colla forza.
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E cio per due ragioni. LUma, pcrclic niun Minislro della S. Sede e

capace di alterare dispacci : Fallra, perchc il solo lesto del dispaccio

riferito nella sua integrila bastava
,

nelF opinionc del Pro Minislro,

a far capire con evidenza la proraessa dcirinlervcnlo mililare.

L'altro errore, in cui cade il Constitutionnel, si e il supporre che

il Mons. Pro Ministro delle armi
,
riassumendo il dispaccio nella

promessa di aiuto colta forza, ne abbia male inteso il senso leltera-

le. Certamenle ora
, dopo quei due argomenli che abbiamo qui so-

pra riferiti, pazzo sarebbe chi volesse ricavare da quel dispaccio la

concessione di un aiuto colla forza. Ma, prima che =esistessoro quei

due chiarissimi argomenti, cioe prima che il Moniteur dei!5 Ollobre

spiegasse ufficialmente il vero senso del dispaccio del 10 Seltembre,

e prima che il falto del solo intervento diplomatico dimostrasse evi-

dentemenle che non si poteva aver concesso intervento colla form,

prima di quest! due inelultabili argomenti ,
Mons. Pro Ministra

delle Armi pote avere qualche ragione di vedere in quel dispaccio

la promessa di un aiuto colla forza.

Infatti e cosa strana assai ed appena spiegabile questa che un di-

spaocio, il cui senso e ora cosi chiaro ad ognuno, fosse poco fa cosi

oscuro, che quanli lo lessero tanti ci si gabbarono.

E pare che ci si gabbasse in primo luogo il signer viccconsole

francese di Ancona : il quale, secondo che si legge nel Rapporlo uf-

ficiale del Gen. La Moriciere, fu costretto di comunicare questo

documento importante al Generale Cialdini pregandolo di prender?-

ne notizia . Questo non e certo argomenlo cvidente che il signor

viceconsole francese leggesse in quel dispaccio la promessa di un

aiulo colla forza : ma tultavia pare che
,
se non vi avesse vedula al-

meno un'apparenza di quesla promessa , egli si sarebbe contenlato

di pubblicare quel dispaccio in Ancona e altrove, per fare cio che
T

secondo ilMonilewdei 18 Oltobre, egli dovea solamente fare, cio&

per opporre a falsi romori Tassicurazione che F invasione degU

Stali della S. Sede
, lungi dal farsi colF autoril^t del Govcrno del-

Tlmperatore, avea anzi eccitata altamente la sua disapprovazione .

Che se egli mando quel dispaccio al general Cialdini pregandolo di

pwnd&rne notizia, cio sembra provare che egli crcdeva che quei
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dispaccio gli imponesse anche qualche altro dovere, oltre quello

indicato dal Moniteur.

Ci si gabbarono in secondo luogo i capi del Comitato rivoluzio-

nario di Ancona. II che e certissimo. Giacche cosi narra la eosa

nel suo rapporto il Gen. Lamoriciere : I capi del Comitato rivolu-

zionarlo di Ancona
,

ai quali era noto il dispaccio ,
ne erano forte

impensieritL Gredevano di scorgervi ,
come quasi tutti gli altri

,

Tavviso di un intervento armato della Francia : avviso
,

la cui sola

minaccia pareva che dovesse bastare per fermare la colpevole in-

vasione del territorio pontificio. Che fecero essi in verita ? lo lo

ignoro. Ma Tindomani costoro spacciarono di aver mandate due dei

loro in deputazione al Generate Cialdini
;

e sparsero nella cilta, ed

anche fra le noslre soldatesche, che era stato risposto loro : 1'Am-

basciadore di Francia a Roma ed il suo Console in Ancona, non es-

sere punto introdotti nei secreti della polilica : il Generale Cialdini

e alcuni altri aver avuto Tonore di essere ricevuli a Chambery da

Napoleone III
;
S. M. avere approvato nel suo pieno il disegno che

si metteva in esecuziorie
;

essere stato raccomandalo a loro sollanto

di far presto : poiche seTaffare andava in lungo, poleva succedere

che la Francia fosse necessitata ad intervenire. Queslo rumore (ve*

ro o falso che fosse
)
era bastato per distruggere Teffetto favorevole

a noi prodotto dal dispaccio dell
1

Ambasciadore di Francia. Di fatto

e cosa da notarsi che negli ultimi 15 giorni le notizie del Comitato

dvoluzionario di Ancona si erano sempre verificate .

Le parole impertinenti , ripetute dai membri del Comitato rivolu-

zionario di Ancona
, sopra il non essere V Ambasciatore di Francia

a Roma ed il suo Console in Ancona introdotti nei secreti della

polilica, provano abbastanza che i delti signori erano persuasi che il

dispaccio prometteva Faiuto della forza, e che tal era pure Topinione

del Console francese in Ancona. Giacche
,
se il Console avesse pen-

sato che quel dispaccio non parlava che d
1

intervento diplomalico ,

certamente egli avrebbe fatto conoscere questo suo pensiero , e

avrebbe cosi persuaso il Comitato rivoluzionario ch' egli e I' Am-

bascialore di Francia in Roma
,
erano introdotti nei secreti della

politica.
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Ci si gabbarono in terZo luogo quasi lutti gli altri in Ancona. II

che ci e riferito dal citato Rapporto del Gen. Lamoriciere la dove

dice che i capi del Comifalo credevano, come quasi lutti gli allri,

di scorgere (ncl delto dispaccio) Vavviso di un intervenlo armato della

Francia .

Ci si gabbarono in quarto luogo moltissimi in Francia. E, per non

parlaro dei giornali callolici di Parigi e degli scornpartimcnti ,
i

quali il Constilulionnel non vedrebbe citati qui con piacere ; giac-

che essi appartengono, secondo lui, ai vecchi parliti (il che e veris-

simo , giacche il pariito cattolico e il piu vecchio che sia in Fran-

cia
,
contando esso piu anni che non lutte le dinaslie francesi insie-

rae riunite); non voiendo dunquc citaro i giornali cattolici, citere-

mo un giornale liberale di quelli che appartengono al nuovo pariito,

e percio non sono potuti credere capaci ne di mala fede ne di mala

intelligenza. Ecco dunque cio che dice la Gironde giornale libera-

lissimo: E cerlo che il Pro-ministro delle Arnii la dire al dispaccio

che T Imperatore si opporra colla forza. Ma questa giunla 1 si ca-

pisce, quando si pesano bene i termini del dispaccio. Ogni parola

di quel documento attesla che TAmbasciatore scrivendolo era con-

vinto che dovea aver luogo un inlervento armato della Francia. Do-

po aver letlo quel documenlo, ci pare evidenle che TAmbast iatore

di Francia ha, nel momenta dell'ingresso dei Piemonlesi, mal inler-

pretatc o almeno esagerate le inlenzioni del suo Governo. Questa

falsa spiegazione egli la lascio forse trasparire nelle sue conversa-

zioni
,
come 1'avea lasciata scorgere nel suo dispaccio. Ouindi la

notizia data da Monsignor De Merode al sig. De Lamoriciere. Tale

e la nostra opinione. Conviene essere giusli anche con quelli che

non si amano . La Gironde dunque non ama ne il Papa ne i suoi

Ministri: ma, voiendo essere giuslo, quel giornale crede che Mons.

Pro Ministro delle Armi non ebbe poi tulfi i torti nel riassumcrc

come fece il senso del dispaccio.

1 Non Q una giunta coaie crede la Gironde, ma un sunto del dispaccio.

La rettificazione non 6 mai abbastanza ripetuta, avendo noi da fare con chi

6 si scaltro nell'attaccarsi alle parole.
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Ci si gabbarono in quinto luogo moltissimi nel Belgio. Ed anche

qui noi ci guarderemo bene dal citare i giornali cattolici, i quali, co-

me si sa, non godono piu da qualche tempo la stima del Conslitu-

tionnel. Cileremo invece V Independence beige, giornale die, in ope-

ra di malignita contiuua e stizzosissima conlro il Papa e Roma, non

e superalo da niuno, noa escluso il Constilulionnel. Ora Y Indepen-

dance beige, nel suo N. d?gli 8 Novembre, scrisse in una sua cor-

rispondenza da Parigi, che il malaugurato incidenle (dellaintelli-

genza del dispaccio) dee certamente essere considerato come finite

dopo la lettera si esplicita e si interessante del signor Conte di Qua-
trebarbcs pubblicata dair Union dell' Quest ecc. Ora questa let-

tera, la quale si legge anche nello stesso Nj*<k\KIndependence beigej

dice cliiarissimamenle che quel dispaccio era considerate da tulli

come una proibizione di avanzare fal{a alle truppe sarde dal Cover--

no francese, e come una minaccia di opporvisi colla forza in caso di

non obbedienza a quell' inlimazione.

Ci si gabbarono flnalmcnle infmiti altri in tulta Europa. II che ci

e fatto sapere dallo siesSo Constitutionnel dei 9 Novembre, il qualo

allesta che si persists nelle spiegazioni che il -Generate De Lamo-

riciere ha fatte inserire nel foglio ufliciale del Governo romano, e chc

queste spiegazioni servono di preteslo ad allacehi sleali e ad insi-

nuazioni vergognose ;
e che e nccessario di dimoslrare una buon&

volla T assurdita di queste inlerpretazioni, che la mala fede crea tutto

le maltine e che ogni sera sono portale in giro dalla malevolenza ,.

E dunque evidente che era divenlata ormai generale e comune in

Europa Tinlerprelazione del dispaccio data gia da Mons. Pro Mi-

nistro dolle Armi: quando quella malaugurala generalita e comu-

nanza europea di falsa interpretazione sfor/6 fmalmenie il Consti-

tutionnel a dimoslrarne Tassurdita.

E se il Constitutionnel si fosse conlentato di dimostrare Fassurdili

di quella comune e generale interprelazione europea coi soli due ar-

gomenti, da cui fummo persuasi anche noi, e che abbiamo qui sopra

riferiti
,
e evidente che niuno avrebbe potuto liatar nulla in conlra-

rio. Giacche che cosa rispondere a chi argomenta cosi ? II Moni-

, piu di un mese dopo, unjcialmenle,ilsenso del dispaccia,.
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Yoletc saperne voi piu del Moniteur? Inoltre il falto provo che

la Francia non intcrvenne colla forza. Volcle voi aver ragione a

dispctto del falti compiuti? E chiaro che a tali argomenti non si

sarebbe potuto rispondere niente.

Ma chi acceco il Constitutionnel inducendolo a recar altri argo-

mcnti da quesli sopra mentovati? II suo zelo forse: zelo imprudente

di servitore maldestro che rompe uii bel vaso di porcellana volendo-

lo spolverare.

Ecco infalti il primo argomento del giornale francese : Non e ve-

ro (egli dice nel suo Numero dei 9 Novembre) ,
che il Governo ponli-

ficib abbia mai fatto assegnamenlo per un solo istanle sopra F inler-

vento armalo della Francia fuori delle mura di Roma . E, dopo

cercato di provare lungamente questa sua affermazione, ne conchiu-

de che fu volontariamente falsa F interprelazione del noto dispaccio.

Al che si risponde che la quistione non ista gia in questo ,
se il

Governo pontiflcio abbia, si o no, fatlo assegnamento sopra F inter-

vento armato della Francia. La questione balte solamente sopra il

saperc se quell
1

inlervento armato apparisse ,
si o no

, promesso dal

celebre dispaccio. Parlava, si o no, quel dispaccio d'intervento arma-

to di Francia ? Ecco la sola queslione interessante. Che poi , dopo

la credula promessa delf intervento armalo, il Governo pontificio vi

abbia o non vi abbia fatto sopra assegnaraento , questa e un'allra

questione che al Constitutionnel non dee importar nienle : essendo

essa questione d'intenzione che solo Dio conosce e giudica.

E quando dovesse conoscerla e giudicarla il Constitutions}, cf

pare che la piu volgare prudenza Favrebbe dovuto consigliare a giu-

dicare Fopposto: cioe che il Governo ponlificio avea certamenle fat-

to assegnamento sopra una creduta promessa di Francia. La cosa e

si chiara che non ha bisogno di spiegazione.

Ed e infafti cosa curiosa, e che si avvicina molto al ridicolo, que-

sta di vedere un giornale francese
,
che vuole essere credulo semi-

ufficiale, il qnale sul serio si melte a dimostrare, con grande accom-

pagnamenlo di parole romorose e di caratteri scsquipedali ,
che il

Governo pontificio non ha creduto niente ad una supposta promes-

*a di Francia. Noi per noslra parte penseremmo fare grave insulto
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ad un qualunque Governo, quando supponessimo per un solo istante

che alle sue promesse non ci si crede. Eppure il nialaccorto Con-

stitulionnel si e mcsso con gran calore, non, solo a supporre ,
ma a

dimoslrare questo. Si vede che egli e giornale poco pratico del suo

mestiere.

II secondo argomento e del seguente tenore. II Generale De

Lamoriciere non ha potuto avere per un solo istanle il pensiero che

un esercilo francese dovesse uscire di sotterra
,
come per miracolo

,

a fine di sostenerlo e proteggerlo. Fino all' ultimo istante egli non

pote ignorare che il Generale De Notie era ritenuto in Roma dal

dovere di proteggere le citta e la persona del Santo Padre. Si parla

di rinforzi che annunziava allora il Governo francese : ma volendo

supporre, cio che era piu che difficile, cioe che quei rinforzi fossero

deslinati a sostenere i ponliticii ,
il Generale De Lamoriciere dovea

intendere che era impossibile che essi giungessero a tempo . In

una parola, il Governo ponlificio ed il suo Generale sapevano o
4
do-

veano sapere che non ci erano allora in Roma, ne vi poteano giun-

.gere a tempo , truppe francesi bastevoli per impedire le piemontesi

dal vincere le pontificie ; dunque il dispaccio che pareva promeltere

Taiuto militare di Francia fu volontariamenle mal interpretato.

La qual conchiusione ha lo stesso vizio della precedente : il vizio

cioe di uscire, non dalle premesse, ma disolterra, come per miraco-

lo, appunlo come queir esercito francese di cui parla Targomento.

Infatti non ista .gia la questione Hel sapere se vi fossero in Roma

truppe francesi sufficient! per vincere le piemontesi : ne se queste

truppe potessero giungere a tempo. La vera e la sola questione sta

nel sapere se il noto dispaccio promettesse rinforzi di truppe da To-

lone, e il concorso armalo di Francia. Fu o non fu promesso questo

concorso armato? Ecco la sola questione impbrtante. Che poi-, dopo

averlo promesso, la Francia non Tabbia potuto concedere, sia per-

che le truppe di Roma non bastavano, sia perche i rinforzi di Fran-

cia non potevano giungere a tempo, sia per qualunque altro motive,

questa un'altra queslione affalto indipendente dalla precedente.

II Governo pontificio ed il suo Generale poterono dunque prestar

iede alia creduta promessa del dispaccio. Ne apparteneva loro il
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supporre che la Francia promettesse cio che le era impossible di

mantenere. Essi doveano anzi credere che la Francia era sem-

pre quella grande Polenza che piu voile avea moslrato col falto di

sapor far uscire gli esercili di solterra. E lull' allro ci saremmo

aspeltatp fuorche di leggere nel Conslilulionnel un arlicolo inleso a

dimoslrare che la Francia, per mancanza di forze, non pole impe-

dire i Piemonlesi dall
1

assassinare le Iruppe pontificie.

Del reslo sia pure che la Francia non potesse impedire T invasione

-sarda e T assassinio di Caslel Fidardo e di Ancona. Forsc da queslo

il Conslilulionnel puo conchiuderc che il Governo ponlificio ed il suo

Generale non dovellero confidare nei rinforzi che pareano promel-

tersi di Francia? No ccrlamenle. Giacche e nolo che un esercito,

quando non puo riuscire ad impedir un fallo, puo benissimo riu-

Tscire poi a disfarlo. Cosi, per esempio, si sa cjie T esercilo francese

uon giunse a lempo Y anno passalo per impedire gli Auslriaci dal-

T entrare nel lerritorio sardo, ma giunse pero a tempissimo per re-

spingerli. Cosi anche e nolo che al Peiho non si Irovarono truppe

francesi baslevoli per impedire la villoria dei Cinesi
;
ma si Irova-

Tono poco dopo in numero sufficicnte per vendicare Y affronto. E di

tali esempi e piena la sloria anlica e moderna. Perche dunque non

-polerono il Governo ponlificio e il suo Generale confidare in qual-

the nuovo esempio somiglianle ?

Non polevano confidare risponde il Constitutionnel; giacche

noi non polevamo abbandonare an un subito il principio del non in-

tervento, ne Irallar da nemica la Polenza che ieri era noslra alleata .

Ma anche quesle ragioni non provano che non si dovesse leggere

nel nolo dispaccio quello che si credelte dovervi leggere. Giacche in

Roma si pole credere che chi era inlervenulo per regalare al Pie-

monle la Lombardia
, polca inlervenire per loglicrgli il malacquislo

delle Marche, deirilmbria e delle Romagne. Giacche quando mai si

^ udito dire, che, col principio del non inlervento, la Francia si sia

legate le mani a non far piu guerra con nessuno di queslo mondo ?

Quanto poi airamicizia della Francia colla Sardegna, quesla era una

ragione di piu che valeva a persuadere il Governo ponlificio della

1acilH2i con ciii da un suo amico la Francia polea ollenere cio che
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voleva. E se la Francia non voleva abbandonare in \m subilo il

principio del non intervento
,

il Governo pontificio pole sperare

eh
1

essa volesse abbandonarlo a poco a poco.

Roma non poieva sperar nulla risponde il Constitntionnel :

giacche: Tattiludine slessa della corte di Roma verso la Francia

e la miglior prova che essa non si facea veruna illusione sopra que-

sto punto. Noi non crediamo di offenderia aggiungendo che la con-

dotta ch' essa non cesso di lenere dopo il principio della presente

crisi, provava abbastanza die noi non avevamo allorane lasuacon-

lidenza ne la sua gratitudine. E cosi nei lamenti ch'essa ora fa, cio

ehe reca piu meraviglia, non e 1'eloquenle dolore delle sue recrimi-

nazioni, ma la persistenza del suorisentimento>i.

Ragione caltiva anche questa. Giacche, dato e non concesso

quanto qui dice il giornale francese, la S. Sede non doveva per

questo credere che una promessa di soccorso armato che pareva es-

sere data dalla Francia, dovesse essere data solamente per eccita-

re vane e forse nocive speranze. La S. Sede sa benissimo che la

Francia e leale e generosa: credendo dunque che essa le promet-

tesse soccorso armalo
, perche non dovea accetlarlo

, compiacerse-

ne
, pubblicar la promessa ed aspellarne il mantenimenlo?

Conchiude il Conslitutionnel la serie delle sue cattive ragioni con

due argomenti ch
1

egli chiama decisivi e perenlorii. 11 primo e il

dispaccio che il 10 Settembre scrisse il Generale de Noiie al Gen.

Be Lamoriciere, cosi concepito. Non ho ricevuto nessuna risposla

ad ordini chiesti piu volte : io non posso uscire di Roma. II secon-

do e un dispaccio al general e De Lamoriciere di Mons. Pro-Ministro

delle Armi, dato Tundici Sellembre in questo lenore: Noi non

possiamo dirvi nulla di piu di cio che fu comunicalo ieri. Fui io

stesso questa sera dal Generale de Noiie
,

il quale mi ha mostrati

gli ordini che circoscrivono la sua azione. Egli non puo uscirne

sopra una dichiarazione generale fattaci dairAmbascialore di Fran-

da. 11 mio parere e sempre di non dividers! 1.

1 Abbiamo qualche ragione di credere che questo dispaccio fu tra-

smesso imperfettamente dal telegrafo: e che F intenzione di Mons. Pro

Serie IV, vol. VIII. 39 24 Novmhre i860
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I quali due document! iron provano nienle per la noslra queslione-

Infatti la queslione non e gia di sapere se il Generate de Noiie

avesse ordini di uscir da Roma : la queslione e di sapere se in quel

celebre dispaccio,, di cui solamente si parla, si conlenesse la pro-

messa di rinforzi die doveano giungere da Tolonc senza rilardo.

E evidente che poteano benissimo essersi dali ordini circoscrilti alle

Iruppe che erano in Roma
,
ed essersi dali allri ordini meno circo-

scrilli alle truppe che doveano venire di Tolone. Quanto poi al dis-

paccio di Mons. Pro-Minislro delle Armi, il Conslitulionnel forse non

ha osservalo che ivi si parla espressamenle della dichiarazione ge-

nerate dell' Ambasciatore di Francia. Or qual era questa dichiara-

zione? Era, neH'opinione di Mons. Pro-Ministro, come di moltissimi

altri, che da Tolone doveano giungere rinforzi senza ritardo in aiu-

to, se non deU'esercito pontificio, che era sul punto di essere assas-

sinato,, alineno dello Stato ponlificio che poteva essere ritollo agli

assassini. Donde si ricava che, con grande saviezza, Monsig. Pro-

Ministro consigliava il Generale JDc Lamoriciere a non dividere !e

sue forze. Giacche le truppe francesi
,
che si aspetlavano contro le

piemonlesi, poteano tardare
;
e tardarono difaili tanlo, die si aspet-

lano ancora. E menlre si aspeltavano le Iruppe francesi
,
non era

cerlo buon consiglio lo sparpagliare le pontificie.

Tutte le quali cose noi non abbiamo gia discorse coll
1

intenzione di

provare che il noto dispaccio voleva concedere soccorso armato. No:

giacche noi siam ora anzi convintissimi deiropposlo, dopo laspiega-

zione u/ficiale del Moniteur e l!innegabile evidenza del falto. Quest!

due si che sono argomenli decisivi e perentorii ! Ma gli allegati dal

Constilutionnel ognuno puo ora vedere quello che valgono.

Resla che rispondiamo due parole ad alcune irapertinonze di

callivo gusto cheil foglio parigino, nella beatitudine della sua fotui-

la, credelte poter lanciare impunemenle agli Zuavi ponliiicii ed al

Generale De Lamoyiciere.

Ministro era di"scrivere sopra una dichiarazione da farsi, e non gia fatta

a noi. Ma, prendendo il dispaccio come lo riferisce il Constitutionftel, e3so

non prova pero nulla in suo favore, secondo che siamo per dimostrare.

AVVf >J Jl\
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Degli Zuavi pontificii si sbriga con due parole. L
1

abito non fa

10 Zuavo egli dice
;
e non si accorge eke egli, dalla pace tranquilla

della sua incorrotta coscienza, manda qui un codardo insulto a molti

Francesi e Belgi, bravi e generosi soldati, die diedero generosamenle

11 sangue per una causa contro cui egli non versa die inchiostro

pagato.

Contro il Generate De Lamoriciere spende piu parole ,
cadendo

anclie
,

nel furore della sua ciarla impudente ,
in aperlissima con-

traddizione. Dice infatti die il Generale De Lamoriciere fmse quella

promessa di aiuto, solo perche, vedendosi vinto, vuol darne la colpa

al Governo francese. E dimentica il povero Constitutionnel die egli

stesso poco prima avea dimostrato a lungo che il Generale De La-

moriciere non potea fare, e non avea falto, verun assegnamento so-

pra il soccorso di Francia.

Ma il Generale De Lamoriciere non e persona die abbia bisogno

di nostra difesa contro un Constitutionnel. Egli si difese gia da se

molto bene nel suo Rapporto ,
scrivendo il quale pare che appunto

prevedesse la calunnia odiosa die il Constitutionnel dovea insiriuargli

contro. Infatti ecco com
1

egli lermina il suo Rapporto ufficiale. Cbn-

chiudo questo Rapporto col rispondere una parola al rimprovero che

mi e stalo falto per aver pubblicato sul cominciamento della guerra

alcuni document!, che mi sembravano annunziare Tappoggio della

Francia. lo non ho nessuna difficolta di concedere che ;

,
nei primi

giorni ,
ho creduto a quest

1

appoggio : e quindi era naluralissimo il

servirmi di quei documenti per sostenere il coraggio delle truppe

che io comandava. Ma errerebbe grandemente chi volesse cercare

la spiegazione del piano di guerra da me stabililo nella speranza del

soccorso che pareva a noi promesso. Io mi trovava innanzi a.d una

questione di dovere e di onore : e se io avessi voluto nelle mie riso-

luzioni tener conto della gravita del pericolo che poteva attenderci
,

i miei anlichi compagni d
1

arme deir esercilo francese mi avrebbero

rinnegato, ed ardisco anzi dire che non mi avrebbero riconosciulo .

Auguriamo al Constitutionnel la capacita almeno d
1

intendere e di

ammirare la nobilta di questo linguaggio.
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Dell'Ampiezza delle Romane Catacombs e di una Macchina icnograftca

ed ortografica per rilevarne le piante ed i livelli. Memoria presenta-

ta alia Pontiftcia Accademia de Nuovi Lined da MICQELE STEFANO

DE Rossi Roma, tipografia delle Belle Arti 1860.

Dal breve ragguaglio, che siam per dare di questa insigne Memoria, i

lettori ne intenderanno facilmente il singolar pregio ;
il quale consistc

non solo nella novita ed importanza delle cose che vi sono esposte, ma
si bene ancora in quel ianto di piu che vi si promette e vi si racchiude

solamente in germe ,
ma germe fecondo di preziosi frutti per la cristiana

archeologia. 11 signor Michele De Rossi, avendo per lungo uso ed amorc

acquistata profonda perizia delle Catacombe romane, vide il largo campo
che la topografia sotterranea di queste mirabili necropoli offrivagli ad

esplorare, campo nobilissimo ed in gran parte ancora vergine; ed al tem-

po stesso
,
siccome non meno perito nelle fisiche e meccaniche discipli-

ne, cerco in queste un potente soccorso alle meditate sue ricerche, ed

ided con felice ingegno la macchina qui annunziata. Con cio egli pote

anche soddisfarc un altro suo desiderio, quello cioe di preparare e spia-

nare, per dir cosi
,
la via ai vasti studii che in questa special provincia

delle antichita cristiane va meditando il celebre suo fratel maggiore Gio-

van Battista
;

i quali studii, mirando a mettere in piena luce i monumenti

e la storia delle Catacombe, vogliono per base una fedele e minuta cono-

scenza della loro topogratia e struttura. 1 due argomenti, che il titolo della

Memoria accenna, sono 1' un coll'altro intimamente legati, e noi nell' es-

porli partitamente seguiremo 1'ordine stesso e le orme dell'Autore.

Quanto al primo, cioe quanto all' Ampiezza delle catacombe di Roma,

;
Jaenche molti Aulori, e sopra lutti il Bosio, il Boldetti

,
il Marangoni, il
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Lupi, il Bottari e ultimamente il P. Giuseppe Marchi, grande rinnovato-

re degli studii della Roma sotterranea, abbiano in varie maniere illustra-

te questi ipogei cristiani, niuno pero ha definite mai i veri limiti della

loro estensione o dato una esatta idea dell' infinite svolgersi ed intrec-

ciarsi che fanno i labirinti de' loro angusti ambulacri. Ora il De Ros-

si
,
entrando a investigare quest' argomento , premette alcuni fatti che

possono tenersi omai per accertati dall' osservazione
;
e sono i seguentL

l.Il raggio, a cui si stendono i cemeteri roraani, non oltrepassa mai

le tre miglia dalle mura della citta
,
anzi raro e che raggiunga questo

limite. Al di la vi sono bensi parecchi sotterranei cristiani
,
ma disse-

minati a tal distanza 1' un dall' altro e tanto irregolari e tanto angusti ,

che non possono considerarsi come appartenenti al gran sistema dei

cemeteri propriamente romani. 2. Questi ipogei non solo non discendo-

no mai sotto le grandi valli, quali sono la valle del Tevere e quella che

corre tra la via Labicana e 1' Asinaria
,

cio che gia avea avvertito il

P. Marchi
;
ma nemmeno s'internano negli avvallamenti minori

,
tenen-

dosi sempre verso le allure delle varie colline ond' e ondulato il suola

romano. 3. Ciascuno dei grandi cemeteri, aventi nome ed esistenza pro-

pria, e diviso ed indipendente daH'altro
,
ancorche contiguo nella mede-

sima collina; di modo che quella gran rete continua di sotterranei
, che

altri immagino essere formata dalle varie catacombe tra loro comuni-

canti
,
non e che una niera immaginazione. 4. Le catacombe si trovano

scavate nelle viscere di una roccia, la quale, essendo a un tempo tenera

al taglio e solida in guisa da sopportare il vuoto degli ambulacri
,
dei

cubicoli
,
dei loculi onde dovea tutta perforarsi , potesse agevolmente ri-

spondere all' intento dei cavatori. E tal e soprattutto quella roccia vul-

canica, chiamata dal Brocchi tufa granulare , della quale sono formate

in gran parte le colline del suolo romano. Quindi e che lo studio delle

condizioni geologiche del terreno e dell'andamento
,
che tiene la roccia

idonea allo scavo, puo giovare, ed ha infatti giovato moltissimo al

De Rossi
, per determinare le aree e i limiti delle singole catacombe.

Cosi in sulla destra del Tevere il Gianicolo, che contiene strati di roccia

tufacea, ha i due cemeteri
,
di S. Ponziano e di S. Pancrazio; mentre ii

Monte Mario
,
formato quasi tutto di deposizioni marine poco o nulla te-

naci , non ha traccia di sotterranei cristiani : e alia sinistra del fiume, le

piu frequenti e \aste Catacombe si trovano appunto cola, dove si disten-

dono piu vasti e profondi gli strati della roccia vulcanica, cioe lungo le

vie Salaria, Nomentana, Tiburtina, Prenestina, Labicana, Asinaria, La-

tina, Appia ed Ardeatina. Anzi colla sola guida dei dati geologici il

De Rossi pote gia indovinare e poi scoprire di fatto presso 1' Ardeatina

un \asto ramo del cernetero di Domitilla, di cui s'eran perdute le tracce.

Sopra queste premesse e coll'aiuto di altri elementi ,
che qui non gio-

va minutamente riferire, 1'Autore ha potuto calcolare numericamente
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1'estensione delle Catacombe,' non gia con esattezza, che fmora e impos-

sibile, ma in modo, dic'egli ,
che non va certamente molto lungi dal ve-

ro. Ed ecco i risultati del suo calcolo. Determinata in primo luogo la zo-

aa di superficie intorno alle inura di Aureliano, dentro la quale debbono

essere comprese le Catacombe romane, indi sottratti da questa zona tutti

quei tratti che pel loro ayvallamento o per condizioni geologiche e fisi-

che non sono idonei all'escavazione cemeteriale
;

si ottiene nella somma

delle rimanenti allure 1'area idonez
, quella cioe che piio essere stata

scavata a uso di catacomba. Ora la quaiilila di quest'area, considerata

in un piano, giunge a poco piii di 5 miglia quadrate, ossia a 11,100,500

metri quadrati. Ma quest'area semplicemente idonea non e gia 1'area

reale. Per aver questa , bisogna in prima sottrarre dalla precedente le

allure, le quali, benche geologicamente e fisicamente capaci ,
si sa non-

dimeno, o dall'osservazione diretta o dalla ragione di varii impediment!

locali
,
non essere state scavate : il che conduce a diminuire d' un terzo

inliero la cifra precedente, riducendola a 7,400,334 metri quadrati.

Inoltre, siccome in quelle allure medesime, che hanno Catacombe, non

tutta 1'area idonea a quest' uso fu veramente scavata
, bisogna sottrarne

tutta la parte rimasta vergine. Ora questa ,
stando all'esempio ,

che il

De Rossi dimostra autorevolissimo ,
dei quattro grandi cemeteri di Pre-

testato, di Callisto, delle Catacombe e di Domitilla
, posti nelle allure

dell'Appia e dell'Ardealina , giunge niente meno che ai due terzi dell'a-

rea idonea. Scemando adunque di due terzi i 7,400,334 metri quadrati,

la cifra risultante di 2,466,778, m. q., equivalent! a poco piii di un mi-

glio quadrato, dara 1'area reale di tutto il sistema delle catacombe ro-

mane, cioe la somma delle aree veramente occupate dagli scavi cemete-

riali nelle varie allure di quel sistema.

La grandezza della Roma sotterranea cristiana e la maraviglia, con cui

&iamo stati soliti finora di contemplarla, sembrera forse dileguarsi d' un

tratto al leggere questa nuda e meschina cifra, ed al sentire che gl'im-

mensi avvolgimenti e meandri di quei sotterranei ambulacri tutti si rac-

chiudono nel breve spazio di poco piu di un miglio quadrato. Ma qui ap-

punto sta la vera maraviglia della romana Necropoli, che cioe soUo im'a-

rea cosi mediocre si svolga e s'intrecci tanta lunghezza e vaslita di gal-

lerie. Infalti il De Rossi ci accerta, che in un'area di 5625 metri quadrati,

cioe soltanlo di una pressoche trecentonovantacinquesima parte di quel

miglio quadrato la media dell' escavazione svolge ben 1000 metri di gal-

lerie; la qual media egli dedusse dalla comparazione di sei grandi piante

di diversi e lonlanissimi cemeteri da lui trovate convenienti allo scopo.

Inollre
,
come ognun sa, le Catacombe hanno per lo piu due piani , spes-

sissimo tre, talvolta qualtro e forse cinque, scavati 1' un sotto 1'allro
;
sic-

chequei 1000 metri ammontano sovente a Ire tanti e talvolta a quattro.

Ma stando ai piu modesti termini e pigliando per media solo i due piani,
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giacche i terzi ed i quart! e forse neanco i second! piani sempre si sten-

dono quanto il primo, quei 1000 metri si dovranno raddoppiare. Appli-
cando dunque la media di 2000 metri all'area totale, sitrovano sotlo quel

poco piu di un miglio quadrato che e occupato dalle Catacombe, syilup-

pati in infmiti intrecci e andirivieni 876,000 metri di gallerie, le quali

immaginate in una hsea continua danno un cammino di ben 588 miglia
romane

, quante bastano quasi a percorrere in tutta la sua lunghezza la

Gran Brelagna, o i tre quart! della nostra Italia '. E con cio abbiamo

il yalore approssimativo delle sole lunghezze d' escayazione : che se si

calcolassero ancora le profondita degli ambulacri,leampiezzedeicubicoli
e gli spazi dei numerosi pozzi o lucernari conumicanti col suolo esterno,

afiine d'avere un' idea compiuta del yuotamento fatto nella roccia, la ma-

raviglia della gigantesca escayazione crescerebbe di gran lunga. Quindi,

la necropoli sotterranea di Roma non solo e stupenda e preziosa pei mo-

numenti di cui e sede, ma, come dice otlimamente il De Rossi, e essa stes-

sa e la sua escavazione uno spettacoloso monumento dell'arte antica e del-

la cristianitd, degnissimo di essere anche per se minutamente studiato e

eonosciuto.

Ora primissimo elemento di questo studio si e Tavere sott' occhio per
mezzo di piante accurate la eoniigurazione e le forme di quegl' ipogei.

Ma le piante Fmora pebblicate sono cosi poca cosa, che a gran pezza non

bastaao : e le sei lasciate dal Bosio, col pochissimo che fu aggiunto dai

poster! ,
non danno il disegno intero pur d' un solo cemetero. Ne questa

scarsezza dee far meraviglia , giacche le difficolta dell' impresa che e il

rileyare la topografia di questi sotterranei
,
sono assai maggiori che altri

non crede. Le tenebre, 1' umidita
, 1'angustia grandissima de' luoghi ,

le

royine e le sfranature che ad ogni tratto ingombrano e rendono ineguale

il suolo
, obbligando spesso ad andar carpone ,

il continue intrecciarsi e

deyiare degli ambulacri
,

i frequentissimi incontri di cubicoli e di mille

altre particolarita topogratiche, le quali pur yogliono essere distintamente

notate nella pianta ;
tutto cio rende incomparabilmente piu malageyoli e

lente e soggette ad errori le misure e le triangolazioni in questi ipogei,

ehe non sogliono essere in campo aperto. Che se, oltre 1' icnografia yo-

gliasi anche 1'ortografia di quei sotterranei, cioe.lealtezze yerticali degli

scayi
,

e i rapporti de' yarii piani di escayazione tra loro e di tutto il

sotterraneo col suolo esterno, la difficolta cresce a molt! doppi. E nondi-

meno lo studio di questi rapporti e utilissimo, non meno che quello delle

\ La lunghczza massima della Gran Bretagna dal C-apo Wrath nell
; estrema Scozia fino al

Capo Beachy nella Contea di Sussex in
Inghilterra, e, secondo Adriano Balbi, di 505 miglia

geografiche, equivalent! a circa 625 miglia romane. Secondo il medesimo geografo, la lunghczza

assima dell' Italia dal Capo Rizzuto nell' ultima Calabria fino al Monte Bianco, e di 670 mirjlia

geografiche, pari a circa 852 miglia romane. II miglio geografico, di 60 al grado, si conta di

-1852 metri, il romano di
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Jinee icnografiche; utilissimo, non solo a conoscere le epoche e le ragioni

del successive svolgersi del sotterraneo
, ma eziandio ad illustrare i mo-

nument! e le condizioni del suolo esterno
, gittando nuove luci ed inas-

pettate sopra la storia e la topogratia di Roma in quei primi secoli del

Cristianesimo.

Queste ragioni mossero il De Rossi a cercare nella meccanica un nuovo

e piu efficace aiuto all'archeologia, cioe uno strumento, il quale, congiun-

gendo all' esattezza grande celerita, levasse quasi tutlo da se la pianta

del sotterraneo
,
non solo misurandone gli spazii e gli angoli e i livelli

diversi, ma queste misure stesse al medesimo tempo delineando in carta

con giusta proporzione ,
e fosse quasi un pantografo ,

che discgnasse ri-

ducendo, non da altro disegno, ma dal vero medesimo. E gli venne falto

di trovarlo nella macchina icnografica ed ortogratica da lui congegnata.
Non e qui nostro intento il dare una minuta descrizione di tutte le sue par-
ti e di tutti gl'inpegni felicemente adoperativi dall'Autore: tanlo piu che

ella esigerebbe 1'aiuto delle figure, ond' e corredata la Memoria che ab-

biamo sott' occhio. Ma ne indicheremo gli element! principal! , quanto
basti a fame intendere al lettore la sostanza. E non possiamo farlo me-

glio che colle parole stesse deH'invcntore, il quale prima di scendere alia

descrizione particolareggiata, ne da, come segue, un generale ragguaglio.
Per ottenere lo scopo immaginai ,

che una fettuccia F misuratrice

degli spazii fosse avvolta alia circonferenza di una ruota R, la quale gi-

rasse per lo svolgersi di quelia nel misurare. Una vile V di brevissimi

passi gira con la ruota e porta un dado D, che per la rotazione della vite

e costretto ad avanzare lungo la direzione di questa a passi tanto piu
brevi di quelli della ruota, quanto piu grande e la diflerenza tra i passi
della vite e la circonferenza cui sta avvolta la fettuccia misuratrice. 11

dado trascina una carta C
,
facendola passare sotto una punta scriventeP,

la quale segna su quelia la medesima linea, che viene percorsa dal dado.

Per questo mezzo il girare della ruota con la vite ed il procedere del

dado con la carta sotto la immobile punta scrivente sono movimenti si-

multanei allo svolgersi della fettuccia. Quindi questa neH'aUo, che mi-

sura gli spazii , riporta e quasi svolge in un piano parailelo a quelli la

circonferenza della ruota. Questa poi girando insieme alia vite continua-

inente e proporzionalmente per i piccoli passi fa procedere il dado unilo

alia carta, talche ripete sul piano di essa la sua stessa circonferenza ri-

dotta in proporzione minore.

Ottenute cosi le linee proporzionali agli spazii misurati, perche esse

costituiscano una vera pianta ,
conviene determinare le loro giaciture

sulla carta in angoli eguali a quelli, che formano gli spazii medesimi in

fra di loro. Questo scopo puo esser raggiunto nel mio istromento si per
mezzo dell' ago magnetico , che del traguardo. La costante tendenza al

Nord dell' ago mi da un punto tisso asportabile da sostituire al punto tisso
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immobile, che si ha ne' pantografi ordinari. Percio preparata la carta con

molte linee parallele, ho immaginato di farle coincidere con quella del-

1'ago ogniqualvolta colloco la carta nell' istromento presentato alia linea

da misurare. Con questo sistema viene determinata la posizione di cia-

scuno spazio separatamente verso il Nord magnetico, e per conseguenza
ciascuno spazio viene riportato sotto 1' angolo, che ha rispetto al suo vi-

cino. Per adattarvi poi anche il traguardo ho congegnato ,
che la linea

medesima delle pinnule rechi seco la carta nel muoversi, che fa a deter-

minare gli angoli.

Dovendo il mio istromento servire in quei sotterranei
,
dove oltre

1'intreccio orizzontale delle gallerie v'e 1' intreccio verticale de'diversi

piani di escavazione, e poiche lo studio di questi, come prima ho detto,

e di grande momento, io volli, che la mia macchina anche queste diffe-

renze di livelli delineasse in una carta a quest' uopo destinata. Le diffe-

renze di livello, che qui cerco di ottenere, altro non sono, che un dipar-

tire dell' andamento del suolo, piu o meno dalla linea orizzontale, quando
con essa non coincide

; quando esiste cioe un angolo fra la linea orizzon-

tale e la giacitura del suolo. Determinato quest' angolo e sott' esso pro-
cedendo sulla carta una punta scrivente condotta dalla misura orizzon-

tale, egli e evidente, che la punta descrive 1' andamento del suolo. Per-

cio rappresentando la vite V la linea orizzontale , che viene tracciata da

una punta fissa sul dado, da questo ho fatto pendere verticalmente una

colonna L con esso mobile dirimpetto alia carta C'. Lungo la colonna

scorre libero un anello N
,
che porta da una parte una punta scrivente

contro la carta, dall' altra opposta un piccolo bottone, il quale deve pas-

sare dentro 1' apertura longitudinale S di una riga R' munita di traguardi

t alle estremita e mobile in un piano parallelo a quello della carta C'. Co-

testa riga rappresenta 1' andamento del suolo, quando per mezzo de' tra-

guardi e collocata parallela al medesimo. Avanzandosi il dado e con esso-

la colonna L, 1' anello N e la punta scrivente procederanno anch' essi; e

poiche sono rinchiusi nei confmi dell' apertura S, per mezzo del hottone

saranno guidati nell' andamento di essa
, segnando sulla carta una linea

ascendente, discendente od orizzontale, secondo la varia posizione della

riga R'. Si ottengono insomnia cosi graficamente duelati di un triangolo

rettangolo, del quale un catelo e la linea orizzontale di misura, Tipote-
nusa 1' andamento del syolo, 1' altro cateto non viene delineato, ma de-

terminate; ed indichera quanto 1' andamento del suolo e giunto a dipar-

tirsi dalla orizzontale .

Fin qui 1'Autore. Aggiungiam solo, che lo strumento ha due cerchi

contateri, capaci di contare fino a 5000 metri e se vuolsi al di la, sopra
i quali 1'operatore puo leggere ad ogni istante la quantita della misura

eseguita ;
che sulla pianta vengono segnate, quando si voglia, median-

te una doppia punta scrivente, nel medesimo tempo le due pareti paral-
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lele di una galleria ;
che lo due parti della raacchina, cioe I'icnografica e

1'ortografica, possono operare separatamente, ed avvenendo, come spes-

so avviene, di dover prendere i soli livelH senza la pianta ,
il mecca-

nismo destinato a questa puo adoperarsi ad ottenere quelli con molto

maggiore speditezza. Tutto poi lo stromento e di facilissimo raaneggio

e di piccol volume, giacche la base di quella specie di scatola quadri-

lunga, ove sono contenuti tutti gli ordigni, non ha piu di 12 centimetrr

di Uingo e 5 di largo : quindi non solo puo essere adoperato a modo de-

gli altri strumenti matematici, fissato cioe e Irvellato regolarmcnte sopra

un tavolino a tre piedi ;
ma puo servire eziandio nei luoghi piii angu-

sti, tanto solo che possa penetrarvi con la mano di chi lo sostiene. E
come nelle Catacombe, cosi puo riuscire utilissimo nelle miniere, che tro-

Tansi in condizioni somiglianti di tenebre, di angustia e d'irregolarita, e

in tutti i luoghi, dove la brevita e la varieta delle linee richiede un gran

molliplicare di operazioni geometriche, come accade nel rile\are le pian-

te di citta o di abitazioni, nelle quali inoltre la luce del giorno ageYcle-

rehhe in gran maniera il lavoro.

Del resto quanto al pregio e all' utilita della nnova macchina non ac-

cade dir altro, dopo il solenne giudizio che ne ha pronunziato 1'Accade-

mia dei Nuovi Lincei
;

la quale nell' adunanza del di 1 Aprile 1860, ap-

provando il rapporto dei due chiarissimi Accademici e Professori, Nicola

Cavalieri San Bertolo ed Ottaviano Astolfi relatore
,
dichiaro che I'inge-

gnosa invenzionc del sig. Michele.De Rossi e nuova e corrispondente allo

scopo, come istrumento di piccola mole, comodo al maneggio, spedito e

giusto nelle operazioni e ricco di movimenti. II buon saggio, che de' suoi

cffetti il De Rossi pole gia presentare alia medesima Accademia ,
in va~

rie carte graffite dalla punta scrivente della prima e ancor rozza macchi-

netta, ne promette assai meglio per 1'avvenire, merce i perfezionamenti

ch' ella ha quindi ricevuti e potra ancora ricevere. E noi abbiamo ogni

ragione di spcrare, che il giovane inventore potra con essa felicemente

correre il vasto e nobil campo che egli ha preso a investigare , e com-

piere un di o almeno soddisfare in gran parte il desiderio di tutti i culto-

ri delle sacre antichita, dando 1'intiera pianta dei cemeteri romani e

spiegandoci tutta dinanzi agli occhi la faccia di questa maravigliosa e

veneranda necropoli ,
che fu la culla e sara sempre 1' amore di Roma

cristiana.
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- 2. Provvedinienti per le truppe napplitane riparatesi negli Stati

della Cliiesa 3. Attacco e presa del forte di San Leo 4. Capitola-

zione di Loreto 5. Patti della resa di Ancona 6. Arrivo in Roma
di S. M. la Regina Maria Cristina di Spagna e di S. M. la Regina Vedova
di Napoli ;

e visile del Santo Padre 7. Solenni funerali in Roma ai

morti per la Santa Sede.

1. II M. R P. Pietro Beckx
, Preposito Generale della Compagnia di

Gesu, indirizzo a S. M. il Re di Sardegna, per mezzo di S. E. il sig,

Conte di Cavour, la seguente lettera di richiamo e di protesta; la quale

comparve prontamente stampata, con qualche leggera e certo inavver-

tita ommissione, sul diario semiufficiale YOpinione di. Torino. Essa e del

preciso tenore seguente.

SIRE.

II Preposito Generale della Compagnia di Gesu ricorre rispettosamen-

te al Trono della Maesta Yostra per ottenere giustizia e riparazione delle

-grayi ingiurie ,
onde il suo Ordine e stato fatto segno da qualche tempo

in Italia; e, se lia yano aspettarla, per protestare almeno pubblicamente
contro di quelle.

Coi primi commovimenti italiani al fine del 1847, e su gFinizii del

48
,

tutte le Case ed i Collegii, die aveva la Compagnia di Gesu negli

Stati Sardi ,
dall'una e dall'altra parte del mare, furono soppressi ,

i suoi

beni confiscati ed i suoi membri dispersi ed ignominiosamente sbanditi.

Per dare qualche ombra di legalita a quegli atti d'ingiustizia, fu pub-
blicato in seguito un decreto

,
che sopprimeya la medesima Compagnia,

ne confiscava i beni e sottoponeva i suoi membri a varie prescrizioni

gratuitamente yessatorie. Un tal decreto fu dato senza la conoscenza di

Carlo Alberto, Augusto genitore della Maesta Vostra, anzi contro le sue

intenzioni
;
in quanto quel Re

,
oltre ad essersi in tntto il tempo del suo
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governo moslrato benevolo al nostro Ordine ,
sul primo rompere della

tempesta conforto i Padri a star saldi
,
e vedendo la paura di taluni

,
ne

mosse laraento coi Superior!, quasi non tidassero abbastanza o nella lealta

della sua parola ,
o nel valore della sua protezione. Quel Decreto

, per

quanto non potesse aver forza retroattiva, nondimeno fu invocato per

legittimare 1' iniquo fatto, e fu mantenuto e messo in pieno vigore dal

Governo, che da allora in poi presiede ai destini del Regno.
Dal tempo della guerra italiana nello scorso anno tino al di d' oggi

la Compagnia perdette nella Lombardia 3 Case o Collegii ,
nel Ducalo di

Modena 6, nello Stato Pontiticio 11, nel Regno di Napoli 19, nella Sicilia

15. Dapertutto poi essa Compagnia fu spogliata di tutti i suoi beni mo-

bili ed immobili, nello stretto rigore della parola. I membri della medesi-

ma in numero di un migliaio e mezzo in circa furono scacciati dalle case

e dalle citta
;
furono tradotti come malfattori a mano armata di paese in

paese ,
detenuti nelle pubbliche carceri , maltrattati e oltraggiati atroce-

mente ;
furono impediti perfino di cercarsi un asilo in seno di qualche

Jfamiglia pietosa ;
ed in molti luoghi non si ebbe ne anche riguardo alia

canizie degli anni, allo stremo della infermita e della impotenza.

Tutti questi atti si sono consummati senza apporre a coloro che ne fu-

rono vittima nessun atto colpe\o!e innanzi alia legge, senza alcuna forma

di giudizio, senza lasciar modo di giustificarsi ;
in somma si e proceduto

dispoticamente alia maniera selvaggia.

Se tali atti si fossero compiuti in un tumulto popolare, da una .plebe

furiosa ed accecata, sarebbero forse da sopportarsi in silenzio. Ma per-

ciocche quegli atti si vollero legittimare dalle leggi Sarde
, ed i Govern!

Provvisorii istituiti negli Stati Estensi ed in quelli della Santa Chiesa, e

lo stesso Dittatore delle Due Sicilie si appoggiarono sull
1

autorita del

Governo Sardo
;

e perciocche a dar forza a quegl* iniqui decreti ed alia

loro piii iniqua esecuzione fu invocato e s'invoca il nome della M. V. non

mi e piii
lecito di restare spettalore silenzioso di tanta ingiustizia ;

e

nella mia qualita di Capo Supremo dell'Ordine, sento lo strelto debito di

domandare giustizia e soddisfazione
,
o certo di protestare innanzi a Dio

ed agli uomini
,

aflinche la rassegnazione della mansuetudine e della pa-

zienza religiosa non sembri degenerare in debolezza
,
che possa inter-

pretarsi o confessione di colpa, o abbandono de
1

diritti.

Protesto dunque solennemente, e nella forma che posso migliore, con-

tro la soppressione delle nostre Case e Collegii ,
contro la spoliazione

de'nostri beni
,
contro le proscrizioni , gli esilii

,
le prigionie, contro le

violenze e gli oltraggi fatti solTrire ai miei religiosi fratelli.

Protesto innanzi a tutti i Caltolici, in nome dei diritti della S. Chiesa

sacrilegamente violati.

Protesto in nome de' Benefattori e dei Fondatori delle nostre Case e

Collegii, le cui espresse volonta e intenzioni, per tante opere pie a van-

taggio de' defonti e dei vivi, rimangono prive di effetto.
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Protesto in nome del diritto di proprieta vilipeso e calpestato colla

forza brutale.

Protesto in nome del diritto di cittadinanza ed inviolabilita personate,

di cui nessuno puo esser priyato senza colpa, giudizio e sentenza.

Protesto in nome dei diritti della umanita oltraggiata svergognata-
mente in tanti vecchi, infermi, impotenti, scacciati dal loro pacifico asilo,

abbandonati d'ogni necessaria assistenza, gettati sulla pubblica via, sen-

za ricovero, senza mezzi di sussistenza.

Che se disgraziatamente al maggior numero de' miei religiosi io non

posso dare altro conforto, essi almeno vedranno da questo mio atto, che

il. loro Padre cornune non e indifferente alia loro sorte.

Questa protesta io indirizzo alia coscienza della M. V. La depongo
sulla tomba di Carlo Emmanuele IV

,
illustre predecessore di V. M. Egli

dal trono, onde Ella regna al presente, scese volontariamente ,
sono ap-

punto nove lustri
, per morire fra noi vestito dell' abito

, legato dai yoti

della Compagnia di Gesii, professando nel noslro noyiziato di Roma
,

dove ora riposano le benedette sue ceneri, quella maniera di yita, cui il

goyerno della M. Y. yitupera e persegue con odio cosi calunnioso e cosi

feroce.

La memoria della benignita, che 1' illustre Casa di Savoia nei tempi

andati costantemente dimostro yerso la Compagnia di Gesu ,
ed il subli-

me carattere di cui e inyestita Y. M. debbono ispirarmi fiducia
,
che le

mie suppliche e proteste non rimarranno senza effetto.

Ma se la yoce di tanti diritti conculcati non trova ascolto nei tribuuali

della terra, io mi appello tmalmente a quel tribunale supremo e tremendo

di un Dio Santo, Giusto ed Onnipotente, doye 1'innocenza oppressa sara

immancabilmente rivendicata dal Giudice Eterno, Re de' Re
,

e Padrone

de' Dominant!. Nelle mani di questo Dio io rimetto tutta intiera la causa

nostra
; e, pienamente sicuro di noi, Io supplico d' ispirare alia M. Y. ,

ed

agli uomini che la consigliano ,
sentimenti di giustizia e di equita yerso

tanti innocenti miei figliuoli ingiustamente perseguitali ed oppressi.

Intanto io coi miei religiosi andremo consolati di essere troyati non

indegni di soffrire qualche cosa pel nome di Gesu, rendendoci la propria

coscienza testimonianza di non aver data altra occasione a questa recru-

descenza degli antichi odii
, salvo quella di predicare la Croce' di Gesu

Cristo, il rispetto e 1'obbedienza alia S. Chiesa ed al capo di Lei, il Ro-

mano Pontefice
,

la sommissione e la fedelta ai Principi ,
ed a tutte le

autorita da Dio costituite.

Con profondo ossequio ho 1'onore di raffermarmi

Della Maestd Vostra

Roma %4 Ottobre 1860.
Umilissimo Servo

PIETRO BECKX Prep. Generale'

della Compagnia di Gesu.
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2. II Giornale di Roma del tjiovedi 8 Ndvembre annunzio chele trup-

pe del Re di Napoli, costrette da forze prevalent! deU'esercito usurpatore^

penetraronp improvvisamente nel territorio pontiiicio, ove per sentimen-

to di umanita fu loro dato asilo, osservate pero le regolc consuetc in si-

mili congiunture, e pienamentc conformi at dirilto dellc genii. Nel gior-

np appresso lostessodiario pubblico la nota scgucntc. La gucrra co-

minciata e proseguita in Italia dal Piemonte, produce, non solo quei inali

che accompagnano una fra le pid tcrribili calamita, ma quelli benanco

che emanano dalla ingiustizia della giterra stessa. Le immoralita, le di-

scordie e forse per souima syentura le lotte citladine, Dio non voglia deb-

bano essere il prodolto dell' enorme latrocinio che siva consunimando.
leri accennammo all'ingresso delle truppe napoletane nel territorio Pon-

tificio, ed in questo fatto e pure a rilevarsi una conseguenza ancor cssa

di una tale guerra. A trentaniila uomini approssimativamente con quasi

cinquemila cavalli ascende il cprpo di armata, che dal yicino regno di

Napoli entro aH'iniprovviso nei dominii della Santa Sede. Questa parte
di armata TUO! rimanere fedele al suo Sovrano, innocente ma tradito, ii-

glio di una regina piempntese illustre per santita ma
scpnosciuta yolpn-

tariamente dagli odierni persecutori, che fanno quell' infelice Principe

bersaglio della loro azione usurpatrice, lino alpunto dipredudergli la via

di alimentare questi suoi fidi soldati. Benche le gravi strettezze, efietta

delle usurpazioni operatesi anche nel Patrimonio della Chiesa, non-olTra-

no al Santo Padre mezzo di prestarsi quanlo il paterno suo cupre anele-

rebbe, pur tuttavia
E^li yplle venire in loro soccorso con

pgni
maniera

di aiuti. E pieno qual'e dei sentimenti di timanita e di carita, che nel ca-

so puo dirsi
pbbligatoria, e geloso della debita osservanzadel diritlo del-

le genti, ordino che si prpvvedesse alia loro sussistenza e ricovero. Per

corrispondere a tali benefiche e generose mire di Sua Santila, le mad-
strature dei diversi Comuni adiacenti ai luoghi ove transitavano queile

regie milizie, gareggiarono nel prestar loro ogni premurosaassistenza. E
qui e grato di costatare che anche il comando militare francese ha col-

la maggiore premura coadiuvato affinche questa sovrana disposizione
sortisse il

sup miglior compimento, ayendo particolarmente assunta la

somministrazione di moltissime razioni. Ora si sta disponendo perche le

milizie suddette yengano acquartierate nella meschina parte dei dominii

Pontiiicii risparmiata dalla violenta usurpazione.
3. Per compiere la succinta sposizione delle fazioni guerresche sostenu-

te dalle truppe pontificie nel passato Settembrc contro 1' invasionc pic-

montese, ci resla a dire della presa del forte di S. Leo e delle capitolazioni
di Loreto e di Ancona. Intorno al primo di questi fatti, la Gazzetta ujfi-
ciale del Regno di Torino, del 1.

Ottpbre, pubblica un rapporto partico-

lareggiato del comandante che compie quella spedizione, e noi ne rica-

viamo i cenni seguenti. II forte di S. Leo, posto in luogo ertp
e natural-

mente ben difeso, era stretto d' assedio da bande di voloutarii, che, prp-
vatisi pin volte ad assalirlo, n' aveano riportato tali danni da essere ri-

dptti
a meno di ducento. Era quella rocca armata di tre soli cannoni, e

di un otto o nove spingarde. Alii 22 Settembre un corpo di truppe pie-
montesi

per vie dirupate, e dando le volte per le montagne, vi condusse
due obici e due mortai

;
e giunto a circa mille metri dalle mura del forte,

senza che i difensori, circondati intorno intprno
da bande di volontarii

potessero addarsene, vi costrusse due batterie il cui parapetto era grosso
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di poep meno che cinque metri. La mattina del 24* gli obici ed i mortai

cominciarpno a tempestare di granate e di bombe il forte e la citta. II

presidio si attesto subito presso la porta della citta con disegno di fore

una vigorosa sortita; ma Timpeto delle artiglierie piemontesi era tale che

a aulla avrebbe giovato Fuscire ali'aperto per affroatarle, percio i difea-

sori si chiusero nel forte. .' Alcune granate sepppiate nella citta avea-

no talmente spayeatata
la popolazione, rifcrisce il comandante piemonte-

se, che tutta intiera erasi rifugiata in chiesa, per cui dopo poco tempo,

vpleado noi risparmiare maggiori danni alia citta, inalberaramp bandiera

bianca, intimando al comandante del forte di arrendersi a discrezione ,

sotto pena di essere passato a
fil di spada. Rispose chiedendo gli onori

e privilegi militari. .Rifiuta'aimo. Ma appena suonata la ripresa delfuoco,
il comandante usci dalla piazza preceduto da bandiera bianca, e venne
ad arrendersi . La guarnigione coniponevasi di 140 uomini con 5 uffi-

ciali. A niuno puo cagionare stupore la minaccia barbaresca di passarea
fil di spada nn pagno d

1

uomini fermo in osservare le leggi dell'pnore
e

la giurata fedeita al proprio Sovraao. II codice della nuova civilta italia-

na dichiara reo di lesa umanita chiunque adoperi, cpmechesia, la forza a

reprimere la fellonia e il tradimento de'settarii levatisi a rovesciare ogni
oraine ed ogni autorita; ma proclama benemerito della patria, per bocca

del Fanti e del Cialdini, chi e risoluto a stritolare sotto le bombe le citta

e scannare a furore i loro difensori, oye si tratti di spogliare la Chiesa ed
assassinare un legjttimo sovrano sprovveduto di forze sufficienti a far ri-

spettare i suoi diritti. Percio quel bombardamento che fu impedito a Mes-
sina ed altrove

,
fu spietatamente adoperato dai piemontesi ,

e applaudi-
to dai loro complicij a Spoleto, ad Anconar ed aS. Leo. Quando poi met-

tendosi in nunaero e forze di dieci contro unp si riesce ad avere la cer-

tezza di soverchiare, per tali mezzi, tin presidio di onorate milizie, loro

s'intiaia o di cedere vigliaccamente al.primo invito, o di lasciarsi truci-

dare. Questo procedere militare sarebbe rinnegatp daila barbarie turca,

ma si confa moHo bene alia gentilezza, alia umanita ed alia cortesia ca-

yalleresca dei Fanti, dei Cialdini e compagniai
4. Dal rapporto di S. E. il Generale De Lamoriciere i nostri lettori hanno

potuto facilmeate conghietturare quali doyessero essere le condizioni ia

cui si trovarono a Loreto le scompigliate milizie pontiticie, che vi si erano

riparate dopo il disastro di Castellidardo. Sfornite di viveri e di munizioni,
senza alcun argomento di difesa, con poca artiglieria, private del loro

Generale De Pimodan morto sul campo di battaglia, fu giuoco forza dar-

si yinte al aemico e sottostare ai duri patti che gli piacque imporre. Ma
e da no tar bene che la Capitolazione per esse stipulata pattovi espressa-
mente, coil-art o., il libero loro ritorno in patria, e neppure con-una sil-

laba fu accennato che rinianessero prigioniere. Or tutta Europa sa che,

npn pure furono esse trattate col rigore coasueto ad usarsi .verso prigio-
nieri di guerra, ma che per giunta di strazio e di yilipendio furono espo-
ste ad ogni maniera di coatumelie, di spogliazipni

e di sevizie, linche

non piacque ai capi della rivoluzione di fraacarsi ,
col tornarli in liberta,.

dalla spesa e dalla noia dello scarso e stomacheyole nutrimento che loro

davano e della custodia in che doyeano tenerle.

II testo della sovraccennata Convenzione
, quale fu pubblicato dai

giornale di Milano La Perseveranza,,

e del tenore seguente. Conyenzio-,

ae combinata di mutuo accordo fra il luogotcncnte generale Gialdini, co
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mandante il 4. corpo di Sua Maesta il Re di Sardegna, ed il signer co-

lonnello Coudenhove dell'armata Pontificia , comandante superiore delle

forze riunite a Loreto, e dinlorni. Art. 1. Le forze agli ordini del pre-
detto signer colonnello usciranno da Loreto, con direzione a Recauati ,

con tutte le loro arrai, bagagli . artiglierie, carri
,
munizioni

, cayal-
li, ecc. Art. 2. Dette forze marceranno per frazioni non maggiori di un

battaglione, a distanza 1'una dall'altra di yenti minuti almeno. Art. 3.

Giungendo presso Recanati le predette frazioni di truppe pontiticie defi-

leranno militarmente innanzi al generale Leotardi, comandante la 7.
a
di-

visione ,
il quale avra un reggimento sotto le armi per rendere loro gli

onori militari. Art. 4. Ognuna delle frazioni predette, dopo avere rice-

vuto gli onori militari, deporra le armi fuori di Recanati, ed entrera nel

paese. I signori ufficiali sfilando innanzi al signor generale Leotardi ,

Faranno alto di consegnargli la spada , ed egli gl' invitera a
conseryarla.

Art. 5. Le truppe pontiticie cosi disarmate e rinchiuse in Recanati , sa-

ranno ivi sorvegliate da truppe sarde, che permetteranno ai soli ufficiali

di uscire
;

s' intende che sosterranno in tali condizioni sino a che il Go-
verno di Sua Maesta il Re Vittorio Emmanuele, trovi mezzo di mandare

ognuno al paese cui appartiene. II generale Cialdini, impegna la sua pa-
rola d'onore di \alersi di tutta la sua influenza per accelerare la parten-
za delle truppe capitolate per la loro rispettiva patria, ufficiali e soldati.

Art. 6. II generale Cialdini comandante il 4. corpo d'armata di Sua
Maesta sarda

, assume da questo mpmento 1'obbligo di fornire i viveri

necessarii alle
truppe capitolate e riunite in Recanati

,
accordando dop-

pia razione agli ufficiali
, ed una alia bassa forza. Art. 7. II signor co-

lonnello Coudenhove
,
dal canto suo assume 1'obbligo di mantenere Tor-

dine e la tranquillita in Recanati
,
e di far si che la persona e le proprie-

ta degli abitanti siano rispettate. Art. 8. Per qualsiasi caso, non pre\i-
sto in quesla convenzione

,
il sig. colonnello Coudenhove si dirigera al

generale Leolardi comandante la 7.
a
divisione, che restera corTle sue

truppe attorno a Recanati. Art. 9. Tutte le artiglierie, munizioni , card
di magazzino , cavalli

,
ed effetti tutti dello Stato

,
saranno consegnate ,

unitamente alle armi
;

i cavalli e bagagli di spettanze particolari ,
saran-

no lasciati ai loro proprietarii. Art. 10. Una commissione composta di

due uffiziali nominati dal generale Leotardi
,
e da altri due nominati dal

sig. colonnello Coudenhove, decideranno sommariamente quali siano
gli

effetti di spettanza del Governo pontiticio. I membri di questa commis-
sione potranno essere presentemente uffiziali amministrativi, ossia d'in-

tendenza militare. Art. 11. II generale Cialdini permette che il sig. co-

lonnello Coudenhove mandi in Ancona un intendente a
prendere

denari

per le sue truppe. Quest' uffiziale amministrativo passera nell' andata e

ritorno per la strada di Camerano , e sara accompagnato tino agli avam-

posti delle truppe sarde, da un uffiziale designate dal generale Leotardi.

Quest' uffiziale si arrestera agli avamposti di Camerano verso Ancona

per accompagnarlo di nuovo a Recanati. II predetto intendente sara mu-
nito di un salvacondotto firmato dal generale Leotardi. Art. 12. Ad
ogni buon fine si dichiara che gli impiegati amministrativi , rcligiosi ,

delle poste, dei telegrafi e del corpo sanitario, sono considerati col ran-

go degli uffiziali. Art. 13. II generale Cialdini s'inca.rica dei feriti che
saranno lasciati dalle truppe capitolate a Loreto; egli mandera guardie
G medici per averne cura e proteggerli ;

essi s'intendono naturalmente
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cpmpresi nella presente convenzione e si accorda di buon grado che f

sigg. uffiziali feriti ritengano presso loro le loro ordinanze. Alle Crocette

presso Casteltidardo 19 Sett. II Luoyotenente generate. Firm. CIALDINI~

Firm. ENRICO CONTE COUDENHOVE Colonnello. Per copia conforme all'ori-

ginale. // Comandante Superiore delle trnppe pontificie ENRICO CONTE
COUDENHOVE Colonnello.

5. Quanto ad Ancona il Rapporto del Generate De Larnoriciere ha messo
in piena evidenza Teroismo d'una gran parte del difensori e 1' impossi-
bilila di prolungare ,

oltre ai limit! in cui fucompiuta, quella gloriosa
benche sfortunata resistenza. Per dare un' idea a V. E. del vivo fuoco'

sparato da noi nel fatto d'armi di cui ho 1'onore di presentarle il rap-

pprto , diro che in meno di tre ore furono lanciate dal solo Carlo Alberto

piu di 1600 proiettili . Cosi TAmmiraglio Persano al Conte di Cavour r

esponendo il modo tenuto nell'assalto della sua armata contro le difese

del porto. Or s'inferisca dal lettore qual dovesse riuscire la tempesta di

bom be e di granate che piomhavano a stritolare i bastioni e le hatterie

pontificie, poiche traevano a furore altri sei o sette legni armati di gros-
sissime artiglierie. I difensori, finche, lo scoppio della polveriera non li

ebbe sepolti sotto i ruderi delle mura, continuarono il faoco non solo coit

mirabile fortezza, ma con precisione di tiro che fece stnpire il nemico/
lino dei legni dell'assalitore fu traforato da quasi cento palle da cannone,
e ne fu si malconcio che richiede ora molti e grandi rislauri per poter
nuovamente servire. Ancona cadde pel furioso bombardaraento deirar-

1

mata sarda
,
cioe per la viva forza di 400 cannoui contro soli 25 ! Se in-

questp v'e gloria, e tutta-della marina sarda. I Fanti e i Cialdini coi loro

oO mila tra fanti e cavalieri, prima di venire a capo di spiegare la ban-
diera della rivoluzione sopra la fortezza di Ancona avrebbero dovuto tra-

yagliarsi qualche settimana a far trincee, e forse avrebbero a loro spese^

imparato come si fa a ributtare 1'assalto d'una breccia. Or ecco le con-

dizioni poste dal vincitore al presidio di Ancona, quali furono pubblicate
v

dalla Gazzetta
ufficiale

sotto il di 2 di Ottobre.

Art. 1. La piazza di Ancona col suo intiero armamento, magazzini er

polvere, di vestiario, di vettovaglie, di carbone, legni da guerra, cas-

se pubbliche, cavalli, carri e qualsiasi altra cosa appartenente al gover-
no, tanto del ramo militare si di terra che di mare, come civile, yerra
immediatamente consegnata al!e truppe terrestromarittime di S. M. IlRe
di Sardegna. Art. 2. A tale eiTetto saranno immediatamente consegnate
alle truppe di terre di S. M.: la fortezza ed il campo trincerato

;
?e ppe-

re esterne del Gardetto e lunetta S. Stefario
;

il forte dei Cappuccini; le

porte Pia, Calamo, Farina
;

il molo e la porta del molo saranno conse-

gnate alia R. Marineria. Art. 3. Le parti contraenti nomineranno una-

commissione mista e composta per ciascuna di esse di un ufficiale d'Ar-

tiglieria ;
Id. del Genio

;
Id. di Marina

;
un impiegato d'intendenza mi-^

litare, per ricevere o dare in consegna ,
facendo un inventario di tutta

quanto esiste di pertinenza governativa nella piazza e dipendenze.
Art. 4. L'intiera guarnigione della piazza d'Ancona , compresi tutti glr

impiegati militari che si trovano in delta piazza usciranno cogli pnorr
delle armi da porta Pia con direzione alia Torretta, costituendosi ivi pri~

gionieri di guerra. Art. 5. Le forze che compongono la guarnigione usci-

ranno successivamente di mezz' ora in mezz' ora per battaglioni o per
Serie IV, vol. VIII. 40 %k Nouembre
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armi special! riunitc insieme. Art. 6. Giungendo i varii drappelli alia

Torrctta
, dopo aver resi gli onori militari deporranno le anni e saranno

avviati scnza di esse in Yal di Jesi, di dove proscguiranno pel Piemon-
te. I signori ufficiali sfilando innanzi alle truppe di S. M. faranno alto di

consegnare la sciabola al comandante di esse, il quale li invitera a con-

servarla. I signori ufficiali imbarcati su un vapore dello Stato prosegui-
ranno fino a Geneva

;
la bassa forza per la via di terra ad Alessandria.

:S. E. il generale Fanti impegna la sua parola d'onore di valersi di tutta

la sua inlUienza presso il governo, perche giunte in Genova ed Alessan-

dria tutte le truppe capitolate vengano subito dirette alia loro rispettiva

palria, solto la condizione che i signori ufficiali impegnino la loro parola
d'onore di non combattere per un anno contro le truppe di S. M, il Re.
I signori ufficiali tutti potranno condurrc seco loro il rispettivo bagaglio
ed i cavalli di loro privata spettanza in ragione del grado. Art. 7. Gl'iin-

piegati amministrativi, religiosi, sanitari, delle poste, dei telegrafi, saran-

no considerati con rango di ufficiali. Art. 8. I feriti saranno lasciati in

Ancona sotto la garanzia del governo di S. M. ;
ad essi, se ufficiali, si

perniette di ritenere presso di loro la propria ordinanza. Ufficiali e truppa
.s'intendono di fatto compresi nella presente capitolazione. Art. 9. Alle

truppe comprese nella
presente capitolazione e tioche non vengano rin-

Tiale alle case loro, sara giornalmente corrisposto il seguente trattamen-

to : Ai signori ufficiali generali ital. L. 10 al giorno ;
id. superiori ital.

L. 5 id.
;

ai signori capitani , luogotenenti , sotlotenenti ital. L. 3 id.
;

la bassa forza ricevera giornalmente una razione viveri ed a mano venti

centesimi se sott' ufficiali, e cent. 10 secaporaii o soldati. Art. 10. Men-
tre si fara la consegna delle porte e delle parti fortiiicate alle trupoe as-

sedianti, il Capo dell' amministrazione militare in Ancona e tutti i con-

tabili di ogni Corpo ed azienda militare o del governo faranno pure la

consegna del danaro che ritengono, e quale sara dimostrato dai loro re-

gistri verificati dai funzionari d'intendcnza del Corpo assediante. Saran-

no pure consegnate quelle somme levate dai tesoro pubblico che in que^
sti ultirai tempi ppssono essere state irregolarmente introdottc in Anco-
na. Fatto in

duplice copia al quartier generale dell' armata sarda a Villa

Pavorita sotto Castro addi 29 Settembre 1860. I commissan pontificii
Cav. L. Mauri March. Lepri aiut. di campo. I cornmissari sardi De
Sonnaz maggiore di stato maggiore Cav. Bertole Viale idem .

6. Giunse a Roma, il giorno 5 Novembre, S. M. la Regina Maria Cri-

stina di Spagna ;
che la mattina del di 8 si condusse in gran treno al

Yaticano per ossequiarvi la Santita di Nostro Signore Pa^ja Pio IX
;
ed

a cui nel giorno 15 venne restituita la visita dai S. Padre nel suo palaz-
2,0 che fu degli Alhani alle Quattro fontane. Ricevuto a pie delle scale

dalla M. S. circondata da tutti i personaggi della sua casa
,

il Santo

Padre si trattenne alquanto nella sala del trono, c degnavasi quindi per-
correre gli appartamenti del palazzo, ritornato ora, per la magnificenza
di S. M. la Regina, al pristino decoro

;
e compiacevasi altresi di bene-

dire la nuova cappella eretla nell' appartamento di S. M. ed ornata con

isplendidezza sovrana.

II Martedi 20 Novembre alle ore 5 p. m., proveniente da Gaeta,
giunse improvvisamente in Civitavecchia S. M. la Regina vedova di Na-

poli, sotto
Ip

stretto incognito di Contessa di S. Cecilia
, accpmpagnata

dalla maggior parte de' reali Principi e Principesse suoi figli e loro se-
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guito ;
donde si condusse in questa capitale. Incontrata alia stazione della

Via ferrala dall'Emo c Riiio sig. Card. Giacomo Antonelli Segretario di

Stato e Prefetto de' SS. PP. AA. e dai Monsignori Stella e Ricci Cause-

rieri segreti di S. S., la M. S, e le LL. AA. RR. andarono a prendere al-

loggio nel Palazzo Apostolico del Quirinale, die la Sautiia di Nostro Si-

gnore fece immantinente mettere a disposizione de'Regii Ospiti,
ed ove

furonp ricevuti dal detto Porporato, e dai nominati Camerreri segreti. I

Monsignori Maggiordomo. e Maestro di Camera portaronsi immediata-

mente cola a complimentare S. M. in norae del S. Padre. Alii 21 la San-

tita Sua preceduta dalla sua nobile
Cprte,

sulle 3 e mezzo pomeridiane
voile recarsi. a visitare la vedova Regiiia, che discese ad incontrarlo a

pie della scala con tutta 1'augusta famiglia. Introdottosi negli apparta-
menti il S. Padre si trattenne a lungo colloquio con la M. S. e co' reali

Principi e Principesse suoi iigli ; quindi la stessa M. S. gli presento
la

nobile sua Gorte che fu ammessa al bacio del piede. La Santita Sua dopq
aver allietato tutti con 1'apostoltca Benedizione fu accompagnata dai reali

Ospiti fino alia carrozza, ove risali e lece ritorno al Vaticaao .

7. Fu pietoso -pensiero dei RR. Parrochi di Roma che nel mese di

Novembre in ciascuna delle chiese parrocchiali si celebrasse una solenne

messa di requie in sufl'ragio delle aiiiine di tutti i raiiiti dell'esercito pon-
tificio, che nelle ultime aggsressioni contro gli Stati della Santa Sede for-

temente .pugnarono e gloriosamente morirono. La folia dei fedeli che

trasse a pregare ed assistere al funebre rito mostro quanto'il popolo ro-

mano sentisse altamente del nobile sacrifizio, con cui que'prodi suggella-
rono la

Ipro
fedelta e dev'ozione al Vicario di Gesii Cristo; e cprrispose

al mirabile accordo con cui da tutto il mondo cattolico si voile rimeritare

di suffragi e di pompe solenni la virtu degli estinti difensori della Santa

Sede. Certo che nella storia non si riscontra esempio di tanto consensa

nell' onorare le vittime d' una giusta causa con tauto splendore e tanta

moltiplicita di funerali.

REG.NO DELLE DUE SICILIE. 1. Frutti della rivoluzione e mitezza dei libertini

verso la reazione 2. Bonibardamento e resa di Capua ;
fatti d' armi

presso Gaeta -- 3. Efficacia della protezione francese promessa al Re
di Napoli 4. Ingresso trionfale di Viltorio Emmanuele e del Garibal-

di in Napoli 5. Protesta del Conte Cavour contro le imprese del. Ga-
ribaldi 6. Bando di Vittorio Emmanuele che riconosce la podesta
sovrana dal suffragio universale 7. Magnificenza dell'apparato trion-

fale 8. Distribuzione di ricompense 9. Invito del Garibaldi a pros-
sima guerra ,

e sua dipartita per la Caprera.

1. Se lo spirito d'irreligione e di bestemmia onde paiqno dettati lapiu

parte
dei diarii italiani che parteggiano per le presenti rivolture, non ci

jinpqnesse Fobbligo di premunire i nostri lettori contro il grave pericola
a cui s'espone chi incautamente si pasce di quel veleno, yorremmo invi-

tarli a procacciarsi un paio o tre di que'giornaii che ora si stampano dal-

la fazione liberale nel Regno delle Due Sicilie. Lo spettacolo di desola-

zione, di imrnpralita pubblica, di verp sfacelo d'ogni ordine sociale, eja
essi cosi descritto al vivo, che mette ribrezzo. Ogni di essi parlano di de-

prcdazioni dei bcni dello Stato, di turpe mercato dell' onore e della cp-

scienza, di vendelte atroci, di rappresaglie sanguinose, di reazioni mi-

cidiali e di quant'altro suole o precedere immediatamente od accompa-
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gnaregli orrori di guerre civili rabbiose ed implacabili. Ecco, a cagion

d'esempio, come parla {'Omnibus italianissimo. Assistiamo a tale osti-

nato lavoro di demolizione, da destare negli animi piii onesti e piu mo-
derati un angoscipso sentimento di dolore ,

e gravi preoccupazioni sulle

conseguenze fatali di questo sistema dissolvente, che sgomina ogni ordi-

namento governativo, immolaa centinaia gli uoinini senza macqhia, get-
ta nella miseria innumerevoli faraiglie, e crescendo fuor di misura gli odi

ed i
rancqri,

eleva la turpe passione della vendetta a ragion governati-
va.... Quindi da per ogni dove s'innalzauo laraenti e reclami, da per ogni
dove si grida contro 1'abuso di unpotere, che nulla vale ad arrestare sul-

la via per la quale si e messo.... Non possiamo pertanto rimanere silenzio-

si allo spettacolo che ofl're il nostro paese, conseguenza inevitable degli
eccessi di quella liberta scompigliata e disonesta, la quale mentisce bu-

giarde apparenze per ingannar piu facilmente.... Noi non potevamo u-

gualmente tacere dinanzi a questa nuova specie di governo, allo sperpe-
ro sistematico delle finanze, alia distruzione in massa di tutto un

corpo
insegnante, al favoritismo che dischiude tutti i publici ufficii ad una fa-

lange inlerminata ed incontenlabile d'uomini,per la piu gran parte igno-
rati. Ora non si veggono che buflbni per le vie, duplicita di comando e

contraddizioni , cento al potere con centomila
fayori

e vendette ogni

giorno! E per quel che riguarda Tisola di Sicilia la cosa e ridolta a

cifre dal Nomade. Essendosi fatto un compute diligente ed esatto delle

nomine d' impieghi , pensioni , assegni e sussidii accordati dal Governo
ditlatoriale di Sicilia, ne risulto che rammontare loro assorbirebbe Ten-

trata ordinaria di dieci mesi ed oltre delle finanze ridotte a condizioni

normali; cosicche non rimarrebbe all'isola se non la rendita di due mesi

per concorrere a sostenere i pesi dello Stato in generale e gli altri tutti

che sono proprii della localita .

L'
impostura

con cui si strombetta ai quattro venti la portentosa una-

nimita del plebiscite per 1'annessione del reame delle Due Sicilie alia co-

rona di Vittorio Emmanuele, apparisce anche piii disonesta ed abbomi-
nevole quando si legge nei diani stessi dell' annessione che per ogni dove
i popoli insorgono, per levarsi giu dal collo il giogo imposlo loro dalle

mene e dalle violenze dei settarii. L'Opinione, diario torinese del signor
di Cavour, sotto il 13 Novembre, pubblica un bando del sig. P. De Vir-

gilii (questi sono nomi che si vogliono gelosamente tramandare alia me-
moria ed airammirazione dei posteri !

) ;
il quale mette in istato d'asse-

dio la provincia di Teramo di cui e governatore. Dichiarando tnoti bri-

qanteschi le manifestazioni di fedelta date da quei popoli al legittimo
loro Sovrano, vuole represso rigorosamente ogni minimo disordine;

prescritto il generale disarmo; istituito consiglio di guerra subitaneoper
chi non avesse consegnate tutte le armi di qualunque natura; dispersi
con la forza gli attruppamenti ;

ai promoted di essi non si accordera

quartiere ; gli spargitori di yoci allarmanti e che direttamente o indi-

retlamente fomentano il disordine e Tanarchia
,
saranno considerati co-

me reazionarii
,
arrestati

,
e

puniti
militarmente e con rito sommario .

Cosi per appunto. Con quesli argomenti si persuade ruoanimita del vo-
to dei popoli per 1'annessione agli Stati felicementc governati dal signor
di Cavour. Con tutlo cio YIndipendente del 9 Novembre annunzia una
formidabile reazione scoppiata ad Amalli

;
Y Omnibus ed il Nomade del

16 parlano di tumulti reazionarii deslati in Napoli stessa nel quartiere
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Vicaria, nel borgo S. Antonio e nella fabbrica de' Tabacchi. Altrettanto

e molto piu aceade in molte delle province conquistate dal tradimento al

regno italico. E il fatto e cosi certo e grave, che gli italianissimi ricor-

dano ad ogni poco e con raccapriccio i Sanfedisti, il Cardinale Ruffo ,

le bande Calabresi
;
e vantano le prodezze dei militi che ora spengono nel

sangue la reazione, e implorano provvedimenti efficaci, ed applaudonq
a chi si inostra piu spietato nel reprimere le manifestazioni contrarie ai

nuovi ordini ed alia tirannica liberta sotto cui geme il reame. In molti

luoghi gli operai si animntinarono
;

nell' arsenale di Napoli stessa uccise-

ro a pugnalate i
lorp cap! ;

altrove pretendono accrescimento di salario

e minacciano farsi giustizia da se. L'Apennino di Molise e 1'Abruzzo sonq
in sobbollimento, e colonne mobili di Cialdiniani le scorrono per soffocarvi

olla forza i moti di reazione, che continuano a prorompere con irritazione

pubhlica sempre crescente, e che vengono repress! con ferocia anche

maggiore. I corpi esangui dei villani trovati in arme si lasciano, a ter-

rore degli altri
,

sulle vie dove cadono fucilati per ordine del Cialdini.

E questo per dire soltanto di quei fatti che recano seco lo spargimeto del

sangue, il saccheggio e 1'incendio. Ma niuno ignora poi che, non le cen-

tinaia, ma le migliaia di famiglie furonq ridotte a miserabilissimo stato
,

perche gli impieghi e gli umcii
pubblici

onde campavano furono loro

tolti, per satollarne i liberatori
;
cne le prigioni riboccano di quanti per

la loro onesta sono sospetti di nqn aderire all' usurpaziqne, o per senli-

mento di fedelta al legittimo principe danno mostra di portare di mala

Toglia la schiavitu in cui sono ridotti. Con quest! modi vogliono fa 'e I

1

Ita-

lia una e indimsibile, e convitarla al banchettq delle nazioni. Ma il g ido

di queste scelleratezze levasi alle stelle, e chiede alia giustizia di Dio,
che puo tardare ma non falla, la condegna mercede all'autore di tanta

nequizia e di tanie rovine.

2. Or ecco alcuni particolari sui fatti d'arme che costrinsero alia resa

la citta di Capua ,. e mandarono in rotta I'esercito regio. Nel giorno 29

iin grosso nerbo di Piemontesi avea tentato il passo del Garigliano, ed un
intero battaglione di bersaglieri avea traversato cqrrendo il ponte di fer-

ro che gli sta sopra. Allqra
le ballerie coperte dei regii si smascheraro-

no e li sfolgorarono cosi, che un buon terzo
de^li aggressori vi rima-

sero morti o feriti, e non pochi furono fatti prigionieri. Gli altri si do-

Tettero salvare fuggendo. Dopq cio tutte le cure dei Cialdiniani si volsero

a dirizzare formidabili batterie contro Capua ;
e come queste furono

cprnpiute,
tin dal giorno 1. di Novembre coniinciarono a tempestare la cit-

ta di bombe e di granate. Confessano i nemici stessi che il tiro degli ar-

liglieri napoletani, i quali rispondevano agli assedianti ,
era di maravi-

gliosa precisione e vivacissimo, quando per contro quello dei piemontesi
e garibaldini era molto incerto ed anche lento. Di che Vittorio Emma-
nuele si mostro assai indispettito, e diede ordine a' suqi

di moltiplicare
le artiglierie e rinvigorire il

fuocq. Gli assediati pero difettavano di pol-

Tere, e per giunta le bombe dei piemontesi (
come scrissero da Santa

Maria alia Perseveranza, diario semiufticiale di Milano
)

aveano gran-
demente danneggiata la citta e rinerme popolazione, sicche il terrore

degli abitanti era indicibile . Percio, renduta inutile ed impossibile una

piu diuturoa resistenza
,

fu inalherata, alii 2 Novembre, bandiera bian-

ca, e si accettarono le leggi durissime del nemico. 11 Paese di Napoli ri-

ferisce che e al tutto assodato, come la resa fu effetto di stretta necessita
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si per 1' irreparabile difetto di yettovaglic e si per la dirotta pioggia di

fuoco chc piu centinaia di bocche vomitarono sulle caserme e sui forti.

dalle 4 pomeridiane del 1. Novembre per tulta la notte
appresso.

Dei

difensori poi non piu di qualtro mila eranp validi a portare 1'armi
;

i ri-

manenti, qltre
a sei mila, o malati, o feriti, pd oflesi di oftalmia. Al vinto

presidio di Capua furono renduti gli onori militari quando HC usei ia

pieno corredo di guerra a bandiere spiegale ; poi gli si fecero deporre le

armi, lasciando agli ufficiali la spada ed i loro bagagli e cavalli.

In questo frattempo il Cialdini col grosso dell'esercito pieniontesc, nella

nolle dal I al 2 Novembrc, movendo da Teano
, passaya il VpSturno a

Suip e Martola, costegg;iava Traetto e sboccava nella pianura di Scauri.

Quivi pipmbava sui regii ,
i quali sopraffatli da quell' impelo irrcsistibile

e repenliuo ,
coniinciarono a ritirarsi verso Mola per unp stretto sentiero

alia marina Ira la inontagua di Scauri e il lido. Ma
cplti

di
tiancp

dalla

mitraglia delle nayi sarde che
, ancorale a mezzo tiro dalla spiasgia ,

traevano con grandissima i'uria, patiroao daani gravissimi. Mola di &aela
fu inveslila con una iatera divisione dal Generale De Sonnaz cbe per ben

quallro voile si spiose all'assalto alia baionelta, ed allrcltanle fu respiitto;
nia ecco ad un tratlo sovraggiungere le navi sarde, e fulminarc. i regii ,

i quali nulla meno aspellavano che I'essere cosi presi dalle spaile, allese

le assicurazioni dale sopra cio dairamniiraglio francese Le Barbier De Ti-

nan al Re di Napoli. Accadde loro sottosopra quello slesso onde furono

vittima le truppe ponlilicie. Laonde doveltero sgoinbrarc anche da queslq
luogo e stringersi attorno a Gaela. Un grosso nerbo di moke migliaia di

Napolilani, o oer mancanza di munizioni ,
o per allro . anzicbe resistere

al Fanli che li incalzava gagliardamenle con tbrze ppderosissime, prese-
ro la via di Fondi

,
e ripararono per Terracina negli Stali della Cbiesa,

Di che abbiamo gia riferito ciuello che fu pubblicato nel Giornale di Roma.
3. Abbiamo accennato alle assicurazioni dale dall' ammiraglio france-

se al Re di Napoli conlro ogni allacco- dell' armala sarda. Esse furono

cpsi
solemn e generose, che il fte ne fu commpsso ,

e ne mando ringra-
ziare atFelluosamenle Napoleone III. Suile prime parve chc la parola
data potesse essere mantenuta

,
e rammiragho vigorosamente impedi le

prime
mosse dell' armata sarda contro le dii'ese dei regii poste alia im-

boccatura del Garigliano. Di che Vittorio Emanuele forte si dolse per
telegrafo a Parigi ;

onde vennerp al De Tinan nuovi ordini. Quesli re-

cavauo di lasciar
liJ3era

1'armata italiana nelle sue opcrazioni guerresche.

Egli obbedi
;

i regii furono cosi colti alia sproyvcduta la dove si credea-
no sicuri, dalla parte di mare. Pare che 1'ammiraglio francese abbia leal-

menle significato al Re di Napoli i nuovi ordini ricevuti
;
ma Farrivo

delle navi sarde fu c;^i pronlo che non rimase tempo da provvedere alle

congiunture proclotte da codesta o mutazioiie o, come vuole appellarsi
in somiglianti casi, dichiarazione della promessa sicurla. Tutlavia resta-

ya fcrmo
ancpra

il divieto di bombardarc la fortezza di Gaeta, o per mp-
tivi di umanita, come disse la Patric; o per altro. Checche sia del moti-

vo, fino al
p!i

20 Novembre il Persano non ayea ottenulo da Napoleone III

la iacolla di bombardare Gaeta
;
e i giornali d'Inghilterra se ne mostra-

vano allamenle sdcgnati, rinfacciando all' Imperatore dei franccsi
({uestp

falto come al lullo contrario ai suoi principii. II solo Daily News si

provo a scusarnelo dicendo : sebbene Luigi Napoleone favpreggi ap-
parenlemente Francesco II

,
noi non crcdiamo che egli voglia con cio
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rendergli altro servigio, che quello di tenergli aperta la porta alia fuga .

Difatto a che pro dare all' Europa lo spettacolo d'un micidiale hoinbar-

dameiito ,
se per altri mezzi e con 1' indugio di qualche settimana si puo

ottenere la resa di Gaeta senza schiacciarla sotto le bombe? Questa e

barbaric lanto ripugaante alia mqderna crvilta, che non si pote mai per-
mettere quando si rninacciava di usarla contro la rivoluzione, sebbene,

per eccezione facile a spiegarsi, tutti i libertini 1' abbiano mirata in silen-

zio, od anche lodata con entusiasmo quando fu adoperala contro Ancona
e Capua.

4. La presa di Capua e 1'infelice riuseimentp dei fatti d'arme sul Gari-

gliano tolsero al Re Francesco II ogni possibilila di tenere 1'aperta cam-

pagna coi pochi battaglioni di cui ancora poteva disporre dopo aver for-

nito la fortezza di Gaeta di quel taato che bastasse a sostenervi una vi-

gorosa ed onorata difesa. Con cio rimaneva non pure al tutto sgombra la

via di Napoli agSi invasori, ma era cessato per essi ogni pericolo di ve-

dersi contrastarerusurpato possesso di quasi tutto il Reame. Fu dunque
fermato che il Re

Vittorip
Emmanuele andasse a Napoli per mietervi gli

allori e le
p_aime,

di cui il seme era stato gittato da'suoi Ministri e diplo-

matici, i primi germogli erano cresciuti all'ombra delle pertidie e de' tra~

dimenti, e le piante erano state irrorate di sangue dal Garibaldi. Yittorio

Emmanuele entro dunque trioafalmente a Napoli, e, com'eragiusto, gli sta-

va da lato nello stesso cpcchio
'1 Garibaldi in camiciotto rosso, e aveadi

fronte i due Pro Dittatori, cioe ii Pallavicini Trivulzio ed il Mordini, tan-

to benemeriti per aver saputo organare il plebiscite in modo che nerisul-

tasse quella portentosa concordia di suffragio che tutti sanno.

5. Dovendpsi tenere gran conto dei fatti che servono a chiarire la storia

delle present! rivolture, non vuolsi pretermettere, a proposito di codesto

iagresso tripnfale,
la signiticazione grandissima che risultava dall'accop-

piamento di Vittorio Emmanuele e del Garibaldi nello stesso trionfo. II

che apparira con pjena evidenza dalla lettura dei seguenti documenti.

La Gazzetta ufficiale del Regno, sotto il 17 Maggio di quest'anno, j>ub-
blicava a Torino cjuesta gravissima nota : Alcuni giornali stranieri, a

cui fanno eco quei fogli del paese die avversano il governo del Re e le

istituzioni nazionali, hanno accusato il ministero di connivenza nell' im-

prcsa del generate Garibaldi. La dignita del governo ci vieta di racco-

gliere ad una ad una queste accuse e di confutarle. Basleranno alcuni

brevi schiarLmenti. II governo ha disapproval la spedizione del gene-
rale Garibaldi, ed ha cercato di prevenida con tutti quei mezzi, che la

prudenza e le leggi gli consentivano. La spedizione ebbe luogo non
ostante la vigilanza delle autorita locali; essa fu agevolata dalle simp.atie
che la causa della Sicilia desta nelle pppolazioni. Appena conosciutasi la

partenza dei volontari, laflotta reale ricevette ordine d'inseguire i due

Tapori e d'irapcdirne lo sbarco. Ma la marineria reale non lo pote fare,

nella guisa stessa che non lo pote quella di Napoli, che pure da parecchi

giorni stava in crociera nelle acque di Sicilia. Del resto 1'Europa sa che

il governo del Re, mentre non nascpnde la sua sollecitudine per la pa-
tria comune, conosce e nspetta i principii del diritlo delle genii, e sente

il debito di
farli rispettare nello Stato, della sicurezza del quate ha la

risponsabilita.
E pochi giomi appresso, rispondendo ai

richiamideirambasciadprena-
politano, il sig. Conte di Cavour, con quella impareggiabile lealta, con
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quel candore e con quella rettitudine che sono pregi caralteristici dei

som mi diplomatic!, scriveva la seguente dichiarazione ufficiale. II sot-

toscritto ha ricevuto la Nota 24 andante, con la quale 1'illustrissimo si-

gnor cavaliereCanofari, inviato, ecc. ecc., ha informal) che nei procla-
mi sparsi dal generale Garibaldi in Sicilia esso assume iltitolo di Ditta-

tore in nome del Re di Sardegna, e richiama su tal fatto la disapprova-
zione e la contraddizione del governo di S. M. il Re di Sardegna. Ben-
che non possa nemmeno cader dubbio su questo proposito, il soltoscritto,

d' ordine di Sua Maesta, non esita dichiarare che il governo del Re
e totalmente estraneo a qualsiasi alto del generale Garibaldi, che il tito-

lo da lui assunto e onninamente usurpato, edil reale governo di Sua Ma-
esta non puo che formalmente disapprovarlo. Rinnova, ecc. ecc. Tori-

no, 26 maggio 1860. C. CAVOUR .

6. Sul punto d'entrare in Napoli, il di 7 Novembre, il Re Vittorio

Emmanuele si degno accettare la corona e il regno che venivagli regalato
dal Garibaldi , dai Pro-dittatori e dal plebiscite, e mando pubblicare un
bando in cui si dichiara creatura del suffragio universale

,
che e pure la

base dell' Impero francese e della dinastia napoleonica. Ai popoli Na-

poletani e Siciliani. 11 suffragio universale mi da la sovrana podesta di

queste nobili provincie. Accetto quest'altro decreto della yolonla nazio-

nale, non per ambizione di regno, ma per coscienza d' italiano. Cresco-

no i doveri di tutti gli italiani. Sono piu che mai necessarie la sincera

concordia e la costante abnegazione. Tutti i partiti debbono inchinarsi

devoti dinanzi alia maesta dell' Italia che Dio solleva. Qua dobbiamo
instaurare un governo che dia guarentigia di viver libero ai popoli ,

di

severa probita alia pubblica opinione. lo faccio assegnamenlo sul con-

corso emcace di tutta la gente onesta. Dove nella legge ha freno il po-
tere e presidio la liberta, ivi il Governo tanto puo pel pubblico bene,

qnanto il popolo vale pella virtu. AH'Europa dobbiamo addimostrare
che se la irresistibile forza degli eyenti supero le convenzioni fondate

nelle secolari syenture d' Italia , noi sappiamo ristorare nella nazipne
unita 1'impero di quegli immutabili dommi , senza dei quali ogni societa

e inferma, ogni autprita cpmbattuta ed incerta. Vittorio Emmanuele .

7. II municipio di Napoli, lo zelo del Pro-diltatore, e le convenienze di

tal cpngiuntura ayeano disegnato , commesso , pagato a piu centinaia di

migliaia di franchi un fastosissimo apparato trionfale per la via Toledo.

Ma per voler far troppo si fini col fare una poverissima cosa. I prepara-
tivi non furono compiuti a tempo. Di cento statue che doveano simbo-

leggiare cento citta italiane in atto di far riverenza al loro novello Re,
non piu che un paio o tre furono rizzate, e non intiere, sulle loro basi :

delle altre ci stavano solo i zoccoli. Qualche arco di
tripnfo,

che era

presso al termine, fu cosi guasto e spogliato dalla dirottissima pioggia,
che pareva nno scheletro. Di altri molti v'era soltanto la nuda incastel-

latura di
pali, sicche, come leggesi nel Diritto, semhravano forche anzi-

che archi di trionfo
; aggiunge poi il corrispondente del Mpvimento :

Tra i carabinieri reali e la carrozza del Re era una frotta di lazzaroni

con rami d' ulivo e bandiere, che smodatamente saltavano , gridando
Viva il Re. . . E dalle fenestre e dalla strada istupidita una folia, non sa-

prebbesi se mal desta o briaca, guatava passare il corteggio, lascianda

sfuggire qualche raro Viva, lasciando cadere qualche rarissimo tiore .
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Chi volesse sapere il rimanente, sel cerchi nel Movimento di Geneva,
n. 316, od anche nell'lrmoma n. 264, che riferisce alcimi square!
di codeste interessanti descrizioni fatte da testimonii italianissimi.

8. E inutile riferire minutamente i particolari di codesto ingresso trion-

fale compiuto sotto la pioggia che diluviava a catinelle
;

basti accen-

nare che come priraa avea fatto il Garibaldi da se solo, cosi fece ora
col Re Vittorio Emmanuele , andando all'Arcivescovado

,
ove fu accolto

dal clero garibaldino ; quindi al palazzo reale. Preso cosi possesso della

conquistata capitale, era giunto, come leggesi nella Presse di Parigi r

12 Novembre, il memento della curee. Con questo vocabolo francese e

designate lo
spartire

che si fa 1'entragne della preda fra i veltri, i segugi
ed i mastini che la braccheggiarono ,

1' assannarono e la trassero ai piedi
del cacciatore. 11 medico Farini, com' era giusto, ebbe la piu grassa por-
zione, e fu fatto Luogotenente del .fie per le province 'continental! dell'oc-

cupato reame; egli poi alia sua voltanomino i consiglieri della Luogote-
nenza pei varii Dicasteri

;
e gli eletti furono 1'avv. Pisanelli, il commea-

datore Scialoia, il cav. Piria, il Marchese D'Afflitto, un Giuseppe De
Vincenzi

,
il Prof. Mancini ,

1' aw. Ferrigrii ,
il sig. Camillo Caracciolo

Marchese di Bella : ed ebbe carico di segretario il Professor Bonghi. Ne
questi sono meri titoli; perche oltre alle attribuzioni di Ministri di Stato

hanno, e questo e il meglio, non meno di 400 ducati al mese i fortunati

consiglieri e duecento il discreto segretario. Si yede che il signer Farini

e generoso , e riserba per se il solo proposito di
ypler morire povero. II

Trivulzio Palla^icino si ebbe una bella lettcra di ringraziamento con cui

si reca tutto al
suq zelo ed al suo accorgimento ,

il felicissimo risultato

deH'unanime plebiscite, e poi qualche cosa di piu sodo, cioe il Gran
Collare dell' Ordine della SS. Annunziata per cui diventa cugino del Re.
Ma questo diede occasione a un brutto scandalo, cioe ad una rissa inde-

corosa tra il Pallavicino e il Garibaldi tieramente sdegnato che lo stesso

onore non si fosse conferito al suo Mordini Pro Dittatore di Sicilia. Fi-

nirono tuttavia colrappattumarsi. 11 lurido Pantaleo che i fogli francesi

giustamente chiamano Pantalone
,

fu nominate Yicario del Cappellano
Maggiore di Sicilia. II Garibaldi fu nominato Generale d'Armata. Accen-
nate

queste, che sono le piu important, risparmiamo volontieri ai nostri

lettori la tilza delle promozioni e nomine, tutte con proporzionato e sem-

pre grasso stipendio, che scesero come la manna nel deserto a satollare i

generosi figliuoli della comune patria. A pagare ci penseranno i popoli.
9. Pretendono che il Garibaldi fosse sdegnato della vpracita con cui

molti badavano cosi a sbramarsi del lungo digiuno d'impieghi, d' onori

e di stipendii. Tolse licenza dal Re e se ne ando alia Caprera prima an-

cora che uscisse il Decreto per cui gli e conferito
1'altp grado di Generale

d'armata. Ma.sul punto di partire mando fupri parecchi bandi, tra i quali il

piu rilevante si e quello indirizzato a'
supi compagni d'arnie. In esso si

scaglia soldatescamente contro i dottrinarii codardi e paurosi, imprecan-
do loro che se ne vadano a strascinare altrove il loro servilismo

,
le

loro miserie, poi raccomanda a tutti i buoni e valenti di star saldi e

pronti a nuove battaglie, per dare I'ultimo co/p alia crollante tirannide.

II Marzo del 61, e, se fa bisogno, il Febbraio ci trovera tutti al nostro

posto. Cosi egli. Quanto al niotivo del suo ritirarsi alia Caprera ,
sa-

rebbe ridicolo il paragone con Achille sotto la tenda. II yalentuomo
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ritorna a fare, per ]' ultimo periodo delle rivolture italiane
,

cio che fece

per i precedent!. Di pert'etto accordo coi capi clell'impresa cgli la il

corrucciato, si spiglia del ritegni che gli verrebbero da un grado ufiiciale

nell' esercito ,
e cosi attende con plena liberla ad allestire la nuova spe-

dizione ,
che tutti gia sanno prepararsi contro 1' Austria verso i contini

meridionali dell'Ungheria, per dove si ayvieranno
i carichi d'armi e mu-

nizioni gia preparati in certo porto d'ltalia. 11 Conte di Cavour ed i suoi

complici probabilmente hanno gia pronte le note diplomatiche per disap-

provare I'audacia del vcnturiere, riserbandosi a coglierne il frutto quando
sia maturo.

STATI SARDI 4. 1. Nota minacciosa di Lord Russell contro le invasion! ed

usurpazioni del Piemonte 2. Altra nota di Lord Russell che approva e

giustifica le ribeilioni procurate e le usurpazioni compiute dal Piemonte.

1. Egli e da sapere che nel mese d'Agosto, quando il Cialdini ed il

Farini aisponevansi al colloquio di Chambery con Napoleone III
,

il Go-
verno inglese fu colto da qualche scrupolo intorno ai disegni del sig. di

Cavour sopra il Regno delle Due Sicilie e le province yenete. Era si chia-

ro a tutti il proposito di annetterle colla forza ai feiicissimi Stati i quali

godono la dclizia d' essere governati dal signor di Cavour
,
che anche a

Londra si dovette dar segno di pensare qualche cosa sopra cio
, per non

rimanersi addietro da tulti gli altri. Lord Russell pertanto ammaiini una

nota, la
quale

si dovesse riguardare come una sposizione dei principii di

diritto e aclle ragioni d'interesse con cui il Governo britannico giudicava
il divisamento di usurpare 1' Italia meridionalc ed assalire 1' Austria nella

Settentrionale. Noi rechiamp qui distesainente colesla nota
, con racco-

mandazione ai nostri lettori di hen ponderare il tuono pedantesco ,
la

frase secca, la forma imperiosa, 1' austerita quasi minaccevole con cui si

ammonisce il Piemonte di badar bene al.le conseguenze d'un attacco con-

tro 1' Austria
,
ed ai pericoli di falti quali (icati dallo stesso Cavour come

trasgressioni del diritto delle genti. Eccone il preciso tenore.

Al sig. J. Hudson
,
Ministro di S. M. Britannica. Torino. Signore,

sebbene la nota del conte Cavour, in risposta a quella che aveste 1'istru-

zione di presentargli ,
nou conlenesse una dichiarazione cosi determinata

e precisa delle intenzioni della Sardegna, quale 1'avea desiderata ed

aspeltata il governo di Sua Maesta
;

tuttavia essa non ha creduto neces-
sario di continuare le

tratlazipni. Parevagli che quella nota respingesse
in sobtanza ogni intenzione di aggredire gli Stati dell' Imperatore d' Au-
stria

,
o quclli del Re di Napoli ,

ed obbligasse in pari tempo il Re di

Sardegna a rinunziare alia cessione di qualsivoglia parte di territorio

italiano
, cpmprendendosi naturalmente in questa pubblica promessa an-

che 1'isola di Sardegna. Dico pubblica promessa , poiche il conte di Ca-
vour si rileriva nella sua nota al discorso da lui teuuto

,
in norae del

Governo del Re
,

nella seduta della Camera dei deputati del 26 Maggio
scorso. Ma, sebbene 1' Austria

,
laFrancia e 1' Inghil terra siansi asteniite

da ogni intervento in Sicilia ed a Napoli , regnano nondimeno
,

a Parigi'

A Attcsa 1'importan/a dei lnc document! che qui si riferiscono, per mancan/a di spa/io
riserbiarao ad altra voltu il pubblicare la nostra Cvrrispondcnza ricevula dngli Stati Sartli.
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come a Vienna ,
delle apprensioni ,

che all' unione degli Stati romani e

napoletani sotto il regno di Sardegna, possa tener dietro un attacco delle

fbrze italiane contro i possedimenti yeneti dell' Imperatore d' Austria. E
chiaro che un simile attacco, per mezzo di un esercito, non potrebbe se-

guire senza 1'adesione del Re di Sardegna. Anche e
chiarp ,

che il Re di

Sardegna, sotto Faspetto giuridico, non ha yerun motivo di ledere il

trattato di Zurigo ,
da si poco tempo soscritto ed approvato. Era

liberp
al Re di Sardegna di non accettare i preliminari di Villafranca ed il

trattato di Zurigo. Ma dopo aver abbandpnata la guerra ed impegnata la

sua reale parola di yiyere in pace ed amicizia coll' Austria, non gli e piu
libero di trasgredire i suoi impegni ,

e d'intraprendere un inconsiderate

(wanton) attacco contro un principe yicino.

Egli e del resto chiaro che, nel presente caso
,

le ragioni dell' inte-

resse coincidono
cplle ingiunzioni del dovere. Un attacco contro 1' eser-

cito austriaco
,
schierato dietro yalide fortezze

,
non e impresa da cui si

possa attendere ragipneyolmente un buon successo. Se mai fallisse un
simile attacco, si offrirebbe all' Austria 1'occasione

,
forse non isgradita ,

di restituire la Romagna al Papa e la Toscana al Granduca. Si hanno
buoni motivi per credere

,
che nessuna di queste opere potrebbe dalla

Francia riguardarsi incompatible col trattato di Zurigo ,
ma questi fatti

esporrebberp ai piu gran pericoli 1' indipendenza d' Italia e la sua pace
futura. Ed il Re di Sardegna ayra guadagnato bensi la Lombardia,
Parma e Modena

;
ma perdendo Savoia

,
Nizza e Toscana

, ,
non sara in

grado di far fronte all'Austria, che combatte per una buona causa, per la

conservazione del suo territorio
,
e pel riacquisto del suo onore militare.

L' unica risorsa, che resterebbe alia Sardegna in un siffatto conflitto
,
sa-

rebbe quella di richiamare in campp la Francia
,

suscitando una guerra

europea. II conte di Caydur non si abbandoni pero a si pericolose illu-

sioni ! Le grandi potenze sono disposte (arebent) a mantenere la pace, e

la Granbretagna ha interessi nel mare Adriatico
,

su cui yigila colla

maggiore sollecitudine.

I Ministri del Re di Sardegna ponno salvare 1'Europa da un siffatto

pcricplo , seguendo precisamente la politica esposta dal conte di Cayour
nel dispaccio del 30 maggio. II Goyerno di Sua Maesta altro non chiede

che il iedele adempimento di quantp promette essa nota. II Governp bri-

tannico e inclinato a tener conto dei sentimenti e delle dimostrazioni, cui

il conte di Cayour allude come a trasgressioni del diritto delle genti, ma
contro cui non basta il ristrettiyo pptere delle autorita municipali, quan-
d'anche, a giudizio di diyerse Corti d' Europa , questa indulgenza della

Granbretagna, siasi gia spinta tropp'oltre. Comunque stieno le cose cir-

ca le imprese marittime, che spesso si compiono di notte tempo ,
e-che

vengpno appoggiate ,
col mezzo di nayigli ,

dai
paeselli lungp le coste

,

egli e perp abbastanza chiaro
,

che nessun esercito puo assalire la fron-

tiera austriaca senza un espresso ordine del Re. Queste considerazioni

ci sembrano meritare la seria attenzione del Governo sardo. Siete incari-

cato di leggere questo dispaccio al conte di Cayour
,
e di rilasciarne co-

pia. Sono, ecc. Londra, 31 Agosto 1860. JOHN RUSSELL.
2. Egli e chiaro che tutto questo in buon yolgare si riduce a dire che il

Piemonte non deye accingersi all' usurpazione di Stati non suoi. 1. Per-
che cio darebbe fastidio a Parigi come a Yienna ;

2. perche sotto 1'a-
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spetto giuridico si metterebbe dalla parte del torto ; 3. perche attaccan-

do un nemico assai poderoso pptrebbe
incontrarsi d'averne il capo rotto

;

4. perche si darebbe ppportunita
all'Austria di far valere i suoi diritti ; 5. e

questa e la ragipne piii forte e percio messa in ultimo luogo, perche 1'In-

ghilterra ha suoi interessi da difendere neH'Adriatico e
per

ora non vede

che le torni a conto il lasciarvi
raffprzarsi

una potenza che col tempo for-

se potrebbe diventare molesta. Cio premesso e pregio dell' opera yedere

in quantp breve intervallo di tempo gli scrupoli dell' onorevole Lord

Russell siansi dileguati sotto il rispetto giuridico, ed acquelate le sue an-

sieta pei pericoli del Piemonte e dell' inleresse inglese. In meno di due

mesi cio che era ingiusto diventa giusto, 1'illecito si sentenzia doyeroso;
e veduto il riuscimento dell' invasione e dell' usurpazione, si decide che

il Piemonte ha fatlo egregiamente, e che hanno torto le Potenze le quali
se ne nchiamano come d'un'offesa al diritto internazionale. Ecco il teslo

della secpnda nota scritta
dalj'

onorevole Lord Russell, quando non c' era

piu rischio di vedere impedito 1' assassinio dell'esercito pontiticio e del

Regno di Napoli.

Foreign Office, 27 Ottobre 1860. Signore. Sembra che gli ultimi atti

del Re di Sardegna siano stati fortemente disapproval da alcune delle

primarie corti d'Europa. L'imperatore dei francesi all' annunzio della in-

vasione degli Stati papali per opera dell' esercito del generale Cialdini

ritiro il sup ministro di Torino
,
manifestando nello stesso tempo la di-

sapprovazione del goyerno impcriale per 1'invasione del territorio roma-
no. Lo imperatore di Russia

,
ci si dice

,
ha manifestato con severe

espressioni la sua indignazione per 1'ingresso dell'esercito del Re di Sar-

degna nel
territprio napolitano, ed ha ritirato tutta la sua Legazioiie da

Torino. II principe reggente di Prussia ha egli pure creduto necessario

di esprimere alia Sardegna il

proprio disgusto, ma non ha creduto ne-

cessario di dover richiamare il ministro prussiano da Torino. Dopo que-
sti atti diplomatici non sarebbe cosa giusta verso 1'Italia, ne rispettosa

yerso le altre grandi potenze dell' Europa, se il governo di Sua Maesla

indugiasse ancora a manifestare la propria opinione. Cosi facendo tutta-

via, il governo di S. M. non ha intenzione di sollevare una dispula ri-

spetto ai motivi che furono assegnati in nome del Re di Sardegna alia

invasione degli Stati romani e napolitani. Che il Papa potesse o no aver

ragione nel difendere la propria autorita col mezzo di soldali stranieri ,

che si possa o no dire che il. re di Napoli abbia abdicato sintantoche egli
mantiene ancora la sua bandiera a Capua e Gaeta

,
non sono questi gli

argomenti dei quali il governo di S. Maesta intende ora discutere.

Le grandi quistioni che a giudizio del governo di S. M. devono
ora decidersi sono queste : avevano ragione i

pppoli
d'ltalia nel chie-

dere 1'assistenza del Re di Sardegna per liberarsi dai governi dei quali
erano malcontenti ? Ed ayeva ragione il Re di Sardegna accordando
1' appoggio delle sue armi ai popoli degli Stati romani e napolitani ?

Sembra che due siano stati i motivi che indussero i popoli degli Stati

romani e napolitani a concorrere spontaneamente al rovesciameuto dei

loro governi. II primp di questi si lu che il Governo del Papa e quello
del Re delle Due Sicilie provvedevano tanto male alia amministrazip-
ne della giustizia ,

alia protezione della liberta personale, ed all' uni-

versale prosperita dei loro sudditi, che quei popoli riguardavano 1'e-
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spulsione dei loro rcggitori come im atto preliminare necessario pe?
qualsiasi miglioramento del loro

statp.
II secondo mptivo era questo:

che dopo il 1849 si era ovimque diffusa la convinzione che 1' unico

modp in cui gl' italiani potessero assicurare la loro indipendenza dal

dominio slraniero, si era quello di formare un forte governo per tutta

quanta 1'Italia. La lotta di Carlo Alberto nel 1848 e la simpatia che H

presente Re di Sardegna ha dimoslrata per la causa italiana hanno na-

turalmente
condottp

all' associazione del nome di Vittorio Emanuele con

quell' unica autorita sotto la quale gli italiani aspirano a vivere. Con-
sideraudo la questione sptto questp aspettp,

il governp di S. M. deve
ammetlere che gl' italiani sono essi medesimi i migliori giudici de' lorn

proprii
interessi. L'eminente giurista Vattel discutendo la legalita del-

F assistenza data dalle Provincie Unite al principe d' Orange quando
quest! invase 1'inghilterra e rovescio dal trono Giacomo II, dice : L'au-

torita del principe d' Orange ebbe senza dubbio una influenza sulle

deliberazioni degli Stati General!, ma essa non li condusse a com-
mettere un atto di ingiustizia, perche quando un popolo, con buone

ragioni impugna le arm! contro un oppressore ,
altro non e se non

un atto di giustizia e di generosita 1' assistere uomini valenti nella

difesa della loro liberta . In conseguenza, stando ai detti di Vattel,

la quistione si risolve in questo : i popoli di Napoli e degli Stati romani

impugnarono le armi contro i loro governi per giusti motivi ?

Sopra questo grave argomento il goyerno di S. M. ritiene che i

popoli di cui si tratta sonp essi medesimi i migliori giudici dei loro

propri affari. 11 governo di Sua Maesta non crederebbe di poter essere

giustiticato, dichiarando che i popoli dell' Italia meridionale non aveva-
no buone ragioni per sottrarsi all' obbedienza verso gli antichi loro go-

yerni. II governo di Sua Maesta non pup quindi pretendere di biasimare
il Re di Sardegna per averli assistiti. Rimane nonp'imeno

a decidersi una

quistione di fatto. I partigiani dei governi caduti sostengono che i po-
poli degli stati romani erano affezionati al Papa ed i popoli del regno di

Napoli alia dinastia di Francesco II, ma che gli agent! sardi ed ayventu-
rieri,stranieri colla forza e coll' intrigo rovesciarono i troni di

p,uei soyra-
ni. E non pertanto cosa difficile a credersi , dppo i maravigliosi fatti da
noi veduti, che il Papa ed il re delle Due Sicilie godessero 1'amore dei

loro popoli. Come mai, si potra domandare, fu impossibile al Papa rae-

cpgliere un esercito romano, e si trovo egli cpstretto
ad appoggiarsi qua-

si interamente sulle armi di mercenari stranieri ? E come avvenne cho
Garibaldi cpnquisto quasi tutta la Sicilia con duemila uomini, e si avan-
zo da Reggip a Napoli con cinquemila ? Come ppteva cio farsi se noa

per 1'avversione universale delle popolazioni delle Due Sicilie verso il

governo del Re? Ne si puo dire che questa manifestazione della volonta

popolare sia stata fatta per capriccio e senza motivo, Quaranta anni
p?

sono il popolo napolitano fece regolarmente e moderatamente un tentati-

vo per riformare il Governo sotto la regnante dinastia. Le potenze d'Eu-

ropa raccolte a Lubiana decisero, ad eccezione dell'Inghilterra, di repri-
mere quel tentativo colla forza. Esso venne represso ,

ed un numeroso-

esercito
stranierp

di occupazione fu lasciato nelle Due Sicilie per manle-
nere 1'ordine

spciale.
Nel 1848 il popolo napolitano tento nuovamente di

conseguire la liberta sotto la dinastia de' Rorboni
;
ma i migliori patriots
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scontarono con dieci anm di prigionia il loro tentative di liberare il pro-

prio paese. Quale meraviglia adunque se nel 1860 i napolitani spinti

daditfidenza e da rancore, abbiano rovesciato i Borboni come nel 1688

1'fnghilterra aveva rovesciato gli Stuardi ?

Si dee senza dubbio confessare che il prpscioglimento dei vincoli

che stringono assieme tin sovrano ed i sudditi di lui e in se stesso una
sventura. Le idee di sudditanza diventano confuse, la

succession^ al trono

e disputata ;
i partiti avversi minacciano la pace della societa

;
vi sono di-

ritti e pretese opposte che turbano 1'armonia dello Stato. Ma dall'altro can-

to deve pure confessarsi che la rivoluzione italiana fu condotta con mode-
razione e temperanza singolari. II rovesciamentp dei poteri esistenti non e

stato seguilo, come spesso avviene, da uno scoppio della vendetta popolare.

L'opinione pubblica ha
frenatp gli eccessi del pubblico trionfo. Le forme

yeneratc della monarchia costituzionale vennero associate al nome di im

principe che rappresenta un' antica e gloriosa dinastia. Tali essendo le

cause della riyoluzione
di Italia, il Governo di S. M. non puo vedere

sufficiente ragione per la severa censura con cui 1'Austria, la Francia,
la Prussia e la Russia hanno biasimato gli atli del Re di Sardegna. II

Governo di S. M. volgera con maggior soddisfazione lo sguardo al gra-

tp spettacolo di un popolo che sta innalzando I

1

editicio delle proprie
liberta e che consolida

j'opera
della propria indipcndenza in mezzo alle

simpatie ed agli augurii dell' Europa. Sono ecc. Firmato /. Russell *
.

Chi pretende saper per lo senno a mente come si maneggiano co-

tali faccende, dice che quandp Napoleone III mostrava di volersi te-

nere lontano da ogni complicita col Cavour nello spogliamento del Papa
e del Re di Napoli ,

Lord Russell
,
onde far primeggiare 1' influenza in-

glese, loglieya per se le parti di Mentore, di vindice del diritto inter-

nazionale, di
cpnsiglicre autorevole e severo; quando poi la rivoluzione

si vanto, a ragione o a torto non monta, d'aver con se la Francia, allora

Lord Russell die una spinta per andare piu in la. Napoleone III disap-

prova le usurpazioni piemontesi ,
ma non puo opporvisi. Lord Russell

coraggipsamente ne fa
1'apqlogia,

e incalza a tirare avanti
, per afferrarc

cosi il timone della rivoluzione europea, e guidarla a tal pprto
in cui il

mercato inglese ci possa fare il grosso guadagno. 11 fatto dira se queste
siano conghietture senza fondamento. Ma gli e pur sempre evidente che
rinteresse inglese e la legge da cui s'informa ogni ragione di giustizia e

di diritto internazionale per codesti signori del Foreign Office. Non per

questo e tuttavia da credere che siavi una qualche rivalita ed opposi-
zione di disegni tra Londra e Parigi. Essi 1'hanno piu volte dichiarato, e

yuolsene serbare memoria : quanto alle cose d' Italia Lord Russell e Na-

poleone III sono pienamente d'accordo
;

il primp vuole che i popoli sia-

no giudici del fatto loro; il secondo vuole la pacificazione d' Italia, il co-

me non importa: e cosi scrisse al Persigny.

\ Queste due note danno luogo a gravissime consitlerazioni
,
so si riflette alia natura dei

principii sovvertitori che BODO mantenuti nella seconda, in parte contrarii ai confossati nella

priina. Per ora accenniamo solo due falsita raanifostc. \. E falso che la Santa Sede non

potessc avore esercito indi(jeno. Due torzi de' suoi soldati orano indifjoni volontarii, non co-

ilrelti da leva, 'c fi.-cero bene il loro dovcre. 2." E falso che i popoli insorftessero. Appnnto
perche non v' era speranza di oltoncre una insurreziom; popolaro, 00 mila Picmontosi invasoro

gli Stati della Chiesa, il Garibaldi aiutato dal tradimcnto e dal Piemonte irruppe nel Regno,
ed ora i Cialdiniani a furia di fucilazioni si sforzano di reprimere una rea/.ione

,
la qualc

anostra che come
<jui i popoli stavano pel Papa, la nel Regno tengono per Francesco II.
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II.

COSE STRANIERE.

FRANCIA 1. Vittorie in Cina 2. II denaro di S. Pietro 3. Circolare del
Ministro sig. Billault che vieta I'istituzione di Gomitati per raccoglie-
re il denaro di S. Pittro.

1. Gia da oltre un anno 1'lnghilterra e la Francia d'accordo prepara-
yano un colpo decisive nella Cina, per yendicare il disastro sollerto net

Pei-Ho e 1'onore
oltraggiatp

del loro ambasciadori. Finalmente giunse la

notizia di una importantissima yittoria per cui la Cina si sottomette alia

legge del yincitore e paghera oltre a 100 milioni d'indennita agli Earo-

pei. L'imbarco delle truppe francesi fu eseguito alii 26 Luglio a Che-fu ;

esse giunsero il di 28 a circa 12 miglia dal passo del Peh-tang. Ivi su~

perate valorosamente somme difficolta, discacciarono i Tartari da molte-

Ibrtissime posizioni, s'impadronironodei forti del Pei-Ho, edi Peh-tang-
ceunei primi giorni d'Agosto. Alii 12 di questo mese 1'esercito muove-
ya quindi da Peh-tang, s'impadroniya di Sin-kho, ed alii 14 assaliya e

prendeya a yiya forza il campo tnncerato de' Cinesi presso Tan-ku. Alii

20 una seconda yittoria daya in mano agli Europei altri forti ed un altra

eampo trincerato, ed i cinesi rendeansi yinti.

2. II Santo Padre teste permetteya che la societa istituita in Roma
a raccogliere il denaro di S. Pietro

, prendesse nome, carattere e priyi-

legi di Arciconfraternita sotto il patrocinio di S. Pietro Apostolo, colla

facolta di aggregare altre Unioni e Confraternite di tutto il mondo catto-

lico, allo stessa scopo di soyyenire colla preghiera e colle opere pie la-

Santa Sede. Intanto che cosi apertamente s'imprimeva in Roma il carat-

tere religiose a questa pietosa dimostrazione dei fedeli yerso il sommo^
Pastore, in Francia il Card. Donnet Arcivescoyo di Bordeaux ed altri

Yescovi pubblicavano Lettere Pastorali per eccitare lo zelo del Clerp e

dei fedeli a partecipare a si santa opera , esponendo le angustie a cui e

ridotto il Santo Padre e lo scopo al tutto cattolico al quale s'indirizzano i

spccorsi richiesti, Tutto mostrava la cosa si bene avviata da potersene-

ripromettere un effetto degnp al tutto della
npbilissima

nazione francese..

Ma y'ebbe chi intrayide in cio una specie di setla segreta e di cospira-
zione ordita a ro^ina dello Stato, e yi rayyiso un delitto, poco meno che
di Stato e di lesa maesta. Per un profondo mistero della politica moderna

egli accade che sia pienamente lecito ai Frammassoni 1'organarsi a Lo'ggie
coi loro capi, coi loro ufficiali, col loro Grand' Orienle e con quanto co-

stituisce una perfetta societa. Questa e cosa che uno Stato forte, qual' e
la Francia, puo riguardare come immune da ogni pericolo. Ma ben al-

trimenti precede la cosa se si tratti di istituire pie confraternite per con-

correre, colle preghiere e con ispontanee offerte, ad alleviare le angu-
stie del Santo Padre. Non si crede al tutto necessario di yielare rigoro-
samente che i singoli mandino il loro obolo ;

ma il designare promotori
di questa opera pietosa

e collettori delle offerte acquista cplore
di setta

agli occhi di certi cotali, che pur si professano spasimati figliuoli di santa
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Chiesa
;

e li sforza ad inyocare tutto il rigpre dell' autorita per cessare

tanto pericolo. Percio a niuno fara meraviglia che 1'opera del denaro di

S. Pietro venisse tieramente avversata, tosto che i Yescovi si provarono
<li darle forma di societa stabile e di con fra tern ita.

3. Questo fatto cosi semplice e cosi manifestamente estraneo ad ogni

raggirp di fazione polilica, diede anche al sig. Billault, Ministro degli
aflari interni per S. M. 1' Imperatore dei francesi

,
1' opportunita di fare

una sposizione molto ingenua dell'afletto sincere e dell'ossequio con cui

si vuole promosso, favorito, caldeggiato, tutto cio che torna a vantaggio
<lella Chiesa e del Santo Padre

;
a patto pero che sopra cio si osservinp

scrupolosissimamente gli ordini del Governo
,

il quale vieta sotto grayi
pene 1'opera consigliata dall' Episcopate. Ecco la circolare intorno a cio

spedita dal sig. Billault quale si legge nel Moniteur. Parigi 10 No-
vembre. Signor Prefetto. II Governo dell' Imperatore non ha messo
alcun impediment agli sforzi tentati per favorire le operazioui finanzia-

rie del Goveruo pontiticio; essq ha autorizzato inFranciala negoziazione-

^eirimprestito che il Papa erasi deciso a contrarre; halasciato la piii i^-
tera liberta alle manifestazioni di simpatia che traduceyansi con offeri
individuali

, e queste offerte sono pervenute a Roma senza yerun ost

colo. Ma il Governo non ha mai ammesso che si possa stabilire
,
senza la

sua autorizzazione, su tutta la superiicie dell'Impero ed allo stato d'isti-

tuzione permanente ,
comitati od associazioni aventi per iscopo d' qrga-

cizzare, di stimolare, di concenlrare la percezione d'una specie di tri-

buto a profitto della Corte di Roma. Con una circolare, in data del S

Maggio 1860 , S. E. il Ministro dell' istruzione pubblica e dei culti ha
rammentalo ai Yescovi quali fossero su questo punto le disposizioni della

legge e le tradizioni del diritto francese. Nulladimeno alcuni tentativi

-spnosi prodotti in un senso affatto contrario alle prescriziom di quella

circolare; document! divenuti pubblici hanno annunziato 1'intenzione

di fprmare un'associazione rappresenlala da comitati collegati tra
Ipro,

ubbidienti ad un impulso comune, e costituenti una specie d'istituzione

occulta organizzata nel seno del paese.
II Governo non tollerera questa dimenticanza delle regole da esso

stabilite, questa violazione delle leggi che e obbligato a far rispettare.
In conseguenza io v'invito, sig. prefetto ,

a prevenire gli organizza-
lori e i membri di questi cpmitali,

se hanno cominciato ad agire nel

Tostro dipartimento ,
ch' essi debbono sciogliersi immedialamente

, e

farete loro conoscere che se, nonostante quest' avviso ,
essi

persistes-
sero nella

lorp intrapresa, si esporrebbero alle pene pronunciate dalla

legge. Le ofl'erte indiyiduali al Santo Padre sono e restano libere;
ma quantp ad associazioni, nella segreta attiyita

delle quali possono

troppo facilmente, sotto il velo religioso, insinuarsi di soppiatto intri-

^;hi pplitici,
1' organizzazione non ne sara lecita se non dopo 1'aulo-

rizzazione del governo, e qucst'autorizzazione non e slata loro accor-

data. Ricevete, signer prefetto, T assicurazione della niia predistinta
considerazione. II Ministro Segretario di Stato al diparlimento dell'in-

ierno BILLAULT ^.

4 Alii -18 Novembre il Constilulionnel pulblico una nota ccmunicata, in cui siinculca:

*serc lecite le offerte individuali, violate sslo le associazioni. Ossia permesso lo scope, ma
mczzi appropriati ed efficaci per ottenerlo.



L'INIQUITA FORTUNATA IN ITALIA

NEL 4860

Che giova dissimulare cio che tutti veggono e tanti deplorano ?

In quest! casi il meglio e chiamare le cose coi proprii loro nomi, e

studiarsi di darne spiegazione per trarne ulili ammaestramenti
;
ma

coprirle sotlo artifiziose apparenze, ma mostrarle anche solo per me-

ta non servirebbe die ad aggiungere la illusione deU'errore ad una

condizione di cose, laquale e gia per sestessa, eziandio senza quel-

to, dolorosa abbastanza.

Ora egli e indubitato: Iddio, nel passato anno ed in questo che

oggimai volge al suo termine, ha conceduto in Italia o piuttosto ha

permesso alia iniquitaun trionfo che, quanlo a vastita e persistenza,

non ha altro esempio nei tempi moderni
,
ed ha dovuto sorpassare

le speranze degli stessi iniqui che trionfarono. E questo non e a dire

quanlo grande supplizio sia per ogni anima che
,
serbando ancora il

vero concetto della giustizia e la fede viva nella Provvidenza, sospi-

ra incessantemente al Regno di Dio sopra la terra; ed in quella vece

e condannata a vedere coi proprii occhi il trionfo, e sia pur tempo-

raneo, del suo contrario. Staremmo per dire che un tale rammarico

e, sotto qualche rispetto, alia gente onesta e cattolica piii cocente di

qiralunque altra temporale iattura, siccome quello che, uscito dai

termini del ragionevole , potrebbe nelle anime deboli far perfmo ba-

lenare la fede nella Provyidenza, la qual fede e pure il piu dolce ed

Serie IV, vol. VIII. 41 5 Decembre i860
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il piu sicuro conforto in qualunque temporale iattura. E nondimeno,

in cotesta universale ed irrefrenata prevalenza della iniquita ,
com'e

spontanea, corn'e nalurale la domanda che molle persone eristiane

muovono a loro stesse: Ma le sa ,
le vede Iddio cotesle immani ne-

quizie, onde, non che allro, la sua causa medesima e disconosciuta e

assassinata ? E se le sa, se le vede e potrebbe con niente piu che vo-

lerlo troncarne il corso baldanzoso e feroce, come e perche nol fa,

lasciando cbe i buoni ne possano pigliare occasione di scandalo, e che

i Iristi ne tolgano ansa d'intrislir sempre peggio, beffandosi d'una

Provvidenza che, quando pur ci credessero, sembrerebbe di fa-

vorirli?

Questo scandalo della Iniquita fortimata e antico quanto e antica

il mondo; e, cominciato gia coir invidioso Caino che nelfatto trovossi

piu destro e piu forte dell'innocente fratello, non finira che (xAYuomo

del peccato , cioe coll
1

Anticristo
,

il quale nei giorni estremi fara

scempio miserando dei servi di Dio. Le Scrilture sanle poi , singo-

larmenle nel Testamento antico, sono piene di concetti gagliardissi-

mi, che esprimono quello scandalo ( impius praevalet adversus iu-

slum 1 ne e la formola consueta), e di risposl ch profondamenle

meditate sono piu che bastevoli a dileguarlo. Ma quando coll
1

am-

pliarsi del Cristianesimo si fe piu universale e piu precise nelle na-

zioni il concetto della giuslizia; quando la credenza di un Dio che

governa tutli gli umani eventi fu domma esplicito di fede
, quello

scandalo stesso ebbe occasione di apprendersi piu spesso e piu

fortemente alle anime meno robuste, sopratlullo quando Tingiuslizia

e la violenza trionfavano nel rovinio degl
1

Imperi ,
nello sconvolgi-

menlo delle nazioni, nelle immani battaglie che decidevano dei dcsii-

ni d'interi popoli. Somiglianti fatti, per la smisurata loro ampiezza

e per le grandi conseguenze, onde sono fecondi, non sono cerlo per

56
,
ma sembrano alia nostra piccolczza dovcr essere presi in mag-

gior cura dalla Provvidenza; e nondimeno al vederli il piu spesso

abbandonati al capriccio dei polenli , dispulali colle armi e decisi

dalla prepotenza di queste ,
le quali per giunla prepotevaao talora

1 Habac. I, 16.
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piu per arbitrio di fortuna che per valore o destrezza
,
sicche il piii

spesso \7

i restava disconosciula ed oppressa la giustizia ;
al vedere,

diciamo, un tanto disordine
, quella cotal maraviglia o dubbiezza si

ridestava negli animi piu importuna e piu vivace
;

e gli oppress!

brontolavano della Provvidenza
, quasi non avesse voluto o saputo

aiutarli; gli oppressori ne avevano nuova presa a bestemmiarla
7

quasi fosse meno forte di loro.

Ne i Padri della Chiesa lasciarono di Iraltare queslo punto gra-

vissimo di cristiana morale in maniera degna di loro. Anzi al zelo

appunto di occorrere a questo bisogno noi andiamo debitori di due

opere insigai disuguali di mole, ma per nerbo di ragionamenlo, per

erudizione e per maschia eloquenza somiglianlissime. I venlidue li-

bri, che S. Agostino intilolo De Cwitate Dei, ebbero per occasione

II volere rispondere a coloro che non sapeano capire, come, abbrac-

ciatosi appena il Cristianesimo dairimpero romano, questo ando in

fasci; e quasi ne recavano la colpa alFabbandono delle' divinila pa-

gane. Gli otto libri di Salviano, presbitero massiliense, furono da lui

detlati alquanto piu tardi dei primi; e intitolati De Gubernatione Dei

furono indirizzali a coloro, che si scandolezzavano al vedere TEuropa

romana, che volea dire allora la crisliana e la civile, corsa e desola-

ta da quel nembp di barbari, i quali, varii di nomi, di favelle e di co-

stumi, erano in questo solo tra loro somigliantissimi, che trattavano

alia maniera selvaggia e come paese conquistato tutte le contrade,

cui erano riusciti ad occupare colla forza. Ed allora era un chiedere

affannoso dei cristiani e catlolici cosi oppressi da genti pagane od

eretiche : Ma come dunque ! noi che professiamo la vera fede
,
che

formiamo la vera Chiesa
,

il vero popolo di Dio
,
noi siamo cosi ab-

bandonati alia merce dei suoi nemici, per la sola ragione che sramo

meno forti di loro? E che costerebbe a Dio il farci piu forli; siccho

chi ha la migliore, anzi la sola buona credenza, abbia altresi la pre-

valenza delle armi ed il dominio del mondo ? E se nulla gli costa,

come e perche non lo fa? e col lasciare opprimere i servi suoi, por-

ge a questi tanla occasione di mormorarne
,
ed ai barbari invasori

lascia pigliare maggiore baldanza di discrederlo
, quasi Dio non ci

fosse, o di beslemmiarlo, quasi, essendovi pure, o non sapesse o non

si curasse delle umane vicende ?
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Noi non abbiamo uopo di far notare ai letlori la grande analogia

che passa tra cio che noi stiarao vedendo e tollerando in Italia da

presso a due anni, e ci6 che di sopra ricordammo di quelle eta tern-

pestose ,
nelle quali o sfasciavasi F antico Impero ,

o i barbari del-

F Oriente e del Seltentrione si venivano a gettare , quasi sclanie di

voraci locuste, sopra la maggiore e miglior parte delV Europa cri-

stiana e civile. Essi lo avranno gia osservato di per loro slessi
;
e

quantunque le presenli commozioni non possano con quelle parago-

narsi
,

esse appunto perche present! ,
ci paiono quanto allre mai

gravissime ;
e ad ogni modo la fortuna portentosa che sta trovando

1' iniquila non puo non avere F effetto di scoraggiare e forse ancora

di scandolezzare i deboli che sono i phi. No ! diceasi in Napoli da pa-

recchi il passato mese : Noi non ci maravigliamo di cio che fanno I

Garibaldi ed i loro satellili
;
ma bene abbiamo ragione di maravi-

gliarci che Iddio benedetto lo lasci lor fare, e sempre riuscire! Ora,

senza spiattellarlo con tanla crudezza, noi non crediamo di fare in-

giuria alia gente onesla e cristiana pensando che un cotal poco di

quel pensiero sia venuto, loro mal grado, a turbarli; e non dissimu-

liamo che anche noi piu di una volta eel siamo sentito nascere in

capo , quasi senza avvedercene, e cerlo senza volerlo. Possibile ! ci

dicea quel pensiero importune : possibile che alia rivoluzione quanta

ne ha tentate, tante ne siano riuscite! laddove dall'altra parte che

stava per la giuslizia, per la verila, per la Chiesa, diciamolo senza

gergo, perche possiamo non arrossirne e dobbiamo non disperarne ;

da quesla parte in sustanza non se ne e quasi azzeccata una
,
e

quante se ne sono ten late, tante, in un modo o in un allro
,
sono

riuscite a rovescio ! A questo pensiero, che ci vorrebbe creare scan-

dalo della Iniquita foi tunata, non sara inutile contrapporre qualche

considerazione, la quale ci faccia con viso meno arcigno pigliar com-

mialo da questo malauguroso 1860, il quale veramenle, andandosene

a dormire coi suoi precessori, lascera rimembranza d'essere slato uno

dei piu nefasli per la Italia. Le poche e povere nostre considerazioni

non varranno cerlo gli otto libri di Salviano, e molto meno i ven-

tidue di S. Agoslino ;
e chi potesse procurarsi quella leltura, so-

prallutto dei primi che sono piu pochi e piu brevi, non avrebbe che
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farsi di questo articolo. Ma pei piu confidiamo che esso abbia a

riuscire di qualche conforto.

E che quanlo dalla fazione
, oggimai prevalenie quasi per tutto,

si e fatto in Italia, nei grandi rivolgimenti degli ultimi due anni, sia

stalo niente altro, che una serie non interrotta d' iniquila, noi ne ab-

biamo la testimonianza aulorevole
,
non che di altri

,
di quei mede-

sirai che architettarono e stanno capitanando Timpresa. II gran ca-

vallo di battaglia che si e fatto giuocare per coctituire T Italia una

e stalo il suifragio popolare, innanzi a cui non vi fu tilolo di giuslizia,

diritto'di dinastia, interesse universale della Chiesa, che non doves-

se sparire. Or ci si dica se vi e uomo assennato in Europa che ab-

bia ombra di fiducia a quelle scede ridicole
,
onde in Italia e stato

interrogato, raccolto e squitlinato quel suffragio. E impossibile che

Yi abbiano fede que
1

medesimi che piu se ne fanno forti : tanlo e

stata aperta la violenza recata a chi dovea dare i voti, la simulazione

di voti non dali, la multiplicazione a vista dei pochi dati! E che

dire di un suffragio unanime, onde le Due Sicilie, in piena anarchia,

hanno volata la propria annessione alia Monarchia sarda?un Regno

di nove milioni di anime, il quale si da per appendice o provincia

ad uno Stato che non ne novera cinque ! e tra i quali nove milioni

potele porre ogni cosa
,
che meglio di otto neppur sanno che siavi

al mondo una Monarchia sarda. Davvero che il Russell avea bel

garbo a parlarci con gran sussiego del rispetto che vuole aversi alia

volonta popolare ! Una volonta che a quelle infelici popolazioni e ora

imposla colle colonne mobili
,

coi giudizii statarii
,

colle prigionie ,

colle proscrizioni ,
colle fucilazioni, colla mitraglia, colla forca, con

tutto insomnia Tapparato di quelle violenze tiranniche, colle quali a

nostra memoria nessun Principe legittimo lla mai sognato di man-

tenere il proprio dirilto !

Ma che^serve recare argomenti, quando abbiamo le asserzioni espli-

cite, indubitate di quei medesimi
,
dai quali la grande iniquita si sta

consummando? Gia si sa da quali uomini fu chiamata colpevole aggres-

sions Tentrata delle truppe sarde negli Stati della Chiesa. Ora, salvo

la qualita di sacrilegio, per essere questi cosa sacra dalla loro destina-

zione, noi non crediamo che sia slata meno colpevole F aggressiono
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dclla Sicilia e del Regno dalla parte del Governo sardo; come furo-

no non meno colpevoli le sue intrusioni violente nei Ducali e nelle

Romagne, benche paressero meno. Ollre a cio, sanno tulti come il

Cavour innanzi alle Camere Don dubito di confessare, essere siali

iniqui i mezzi per lui adoperali, quantunque ne cercasse scusa o

giustificazione degna di lui nella pretesa bonta del line. Ricorderan-

no poi i lettori come il Conslitulionnel di Parigi, arrogandosi e forse

non a torlo, di esprimere i voti della rivoluzione ilaliana, metteva

in bocca di questa la confessione, che in sostanza vi erano slate de-

rogazioni al diritto pubblico ,
e cose irregolari ed anormali; ne il

sig. Boniface, che voleva aver T aria di rigeltare quei voli, dissimu-

lava esservi state in Italia offese al pubblico diritlo
, perturbazioni

profonde , invasioni violente ed annessioni precipitate. Vera cosa e

che a queste iniquila, meritevoli sempre di biasimo (come ivi si dice)

dalla parte della diplomazia, si pretese far mantello da non sappiamo

qual diritto nuovo e superiore , che potra essere approvato ed anzi

glorificato dalla storia. Ma per chiunque fuori della giuslizia non

conoscc altro, ne al di sopra, ne al disotto, ne allalo, che la pura e

prella ingiuslizia; per chiunque, piu che gl' incerti e spesso erronei

giudizii della sloria, ha in pregio ed in riverenza i giudizii di Dio
;

quelle insipienti parole non hanno altro coslrutto, che coayincere

Finiquita essere giunta a lal segno di ampiezza e d' intensita, che

non puo essere dissimulata, neppure da quei medesimi che la com-

mettono
;
sicche sono obbligali, a marcio loro dispetto, di riconoscerla.

Che poi questa iniquita sia stata negli ultimi due anni forlunata^

quanto nessuno avrebbe mai immaginato, non gl
1

iniqui medesimi

nei sogni piu sfoggiati del fuluri loro trionfi
,
e queslo un fatto evi-

dentissimo nientemeno di quello che sia evidente il giudizio , pel

quale ,
secondo F anlico diritto

,
fu mostrato che era iniquita. Noi ci

asteniamo a vero studio di cercarne le cagioni , perche non tulle

anderebbero a carico dei tristi
,
e noi non vorremmo aver parole se-

vere, che perquesli; ma chi potrebbe recare in dubbio la cosa?

Quella fazione che due anni or sono appena dominava uegli Slati

sardi
,
in soli diciolto mesi si e falta donna e padrona puo dirsi og-

gimai di lutla Tltalia, se solo se n'eccetlui la Venezia, cui la fazione
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stessa
,

cresciuta tanto in potenza ,
si apparecchia a conquistare

colla forza
,
e Roma con piccolo territorio all

1

intorno
, per ingoiarsi

la quale non aspelta che una permissione piu o meno esplicita. In-

tanto i Principi legittimi furono spodestati di fatto e sono esuli dai

loro Stati : uno tiene a stento il piede sopra due punti del suo
;

le

persone fedeli al proprio dovere di sudditanza scomparvero ,
beate

se giungono a farsi ignorare o dimenticare dai nuovi padroni; le

sedi episcopali in lanlo numero vedovate dei loro Pastori o morti

e non supplili ,
o esuli

,
o proscritti ,

o imprigionati. In luogo dei

Principi, dei personaggi piu riguardevoli ,
dei Prelati della Chiesa,

rimpalriarono quei vecchi cospiratori, che ebbero gia a gran merce

il cangiare coll
1

esilio la galera ,
ed ora seggono arbitri dei destini

della patria loro e delFallrui; e, salvo Timmensa invidia pel medico

di Russi che, avendo sfoggiato da Principe in quasi tutte le Reggie

italiane
,
e ora Sovrano e piu die Sovrano del Regno ,

i posti di

Commissarii
,

di Diltatori
,

di Luogotenenti ,
di Governatori e non

sappiamo che allro, sono la mercede
,
onde e guiderdonata la per-

fidia del Iradimenio e Tarle nefanda del cospirare. E volete fortuna

maggiore di questa , per uomini che tutta loro vita non anelarono

ad altro
,
che al possedimento della dovizia ed alia beatitudine del

comandare?

Nel quale incesso trionfante della iniquita quello che piu di lutto

reca stupore e potrebbe farsi occasione di scandalo, e la nullita
,
la

piccolezza della resislenza incontrata, la facilila onde fu vinta
;
la

quale facilila, se tolse ai fortunati eziandio la gloria alia maniera pa-

gana di un valore scompagnato dalla giustizia ,
il quale qui non

ebbe occasione di mostrarsi
;
ne accelero in modo appena credibile

la prevalenza. Talmente che se il prospero succedimenlo o
,
come

dicono oggi, il success6 fosse indizio di buona causa
,
la causa della

rivoluzione italiana dovrebbe dirsi ottima
,
siccome quella che non

potea meglio riuscire a
1

versi dei suoi fautori. Supposlo che per

quella fazione il ratten to morale della pubblica esecrazione, dell'uni-

versal fremito
,
air oltraggioso disprezzo d' ogni principio di giusti-

zia
,
non dovessero avere veruno effetto

;
non vi restavano che i

rattenti materiali o dinunziati dai di fuori dalle grandi Potenze
,
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custodi c vindici del giure internazionalc in Europa, o dal di denlro

dalla parle di armi vigorose traltate da mani fedeli. Ora per questo

capo T iniquita appena si sarebbe poiuto augurare miglior fortuna

di quella die ha pur trovata.

Quanto al di fuori, noi non sappiamo se sia stalo accetlato univer-

salmenle il principio faraoso del Non Intervento. Ma se dobbiamo

giudicarne da cio che fmora abbiamo visto, dovra dirsi quel princi-

pio essere ammesso solo a rispelto della giuslizia, alia quale si nega

ogni aiuto che non sia interno, in quella che alia rivoluzione se ne

porgono dal di fuori di tutte le maniere. E vedete se non sia privi-

legio unico queslo ! che mentre il Cavour col suo parlito ebbero a

loro servigio il sangue e le ricchezze e le inlluenze di una grande

nazione
;
al Pontefice che chiama aiuto dalle Potenze cattoliche

;
a

Francesco II che da uno scoglio, sul punto di essere assassinato
,

volge lo sguardo agli augusti suoi Fratelli nel Principato ,
e sono i

piu di essi congiunti a lui di parentela, si risponde ,
almeno fmo ad

ora
,
con non piu che soli biasimi ufficiali e con note diplomatiche ,

dei quali e delle quali il Governo sardo suol fare quell
1

uso che tutti

sanno. Torniamo a dire : qual forluna polea augurarsi , maggior di

questa, quella fazione?

Vi restavano le armi interne
;
ed ogni Stato ilaliano, qual piu qual

meno, ne avea apparecchiate. Ma queste non le vedemmo noi scio-

gliersi qual neve al sole? Se pure non vogliasi fare gran capitale di

alcune resistenze parziali, improvvide, tardive, che onorano chi le

sostenne
,
ma

, quanto all
1

intento capitale ,
non possono riuscire a"

nulla. II che e tanto piu a maravigliare , quanlo che, sc ne togli la

tumultuaria e non sappiamo se ben capita defezione delle truppe

toscane e la ritrosia di qualche baltaglione estero a Caslelfidardo
,

per tutto le soldatesche
,

che pugnavano per la giustizia ,
furono

prodi e fedeli. Ma che volete? la prodezza e la fedella non valsero

nulla all' esercilo austriaco
,
non si sa dire se per imperizia e len-

tezza dei capi, ovvero per tradimento di qualcuno di essi; noa

valsero nulla alle eslensi ed alle parmensi ,
a quelle perche po-

chissima cosa, a queste che, tentalo indarno una rislorazione, fu-

rono tosto smembrate o disorganate ;
non valsero nulla, perche
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sopraffatte dal numero, alle ponlificie, ed il famoso loro duce appena

pole far altro die onoratamente regolarne le sconfltte; per converse

nelle Due Sicilie ove, oltre alia prodezza ed alia fedella, era anche il

numero
,
la mancanza di duel ha falto venir meno la vittoria

;
e del

duel che pur vi erano
,

fatte alquante eccezioni tanto piu onorevoli

quanto piu rare, non hanno saputo o voluto fare allro, che prepara-

re disastri
,
diserzioni

,
sbandamenli e sconfilte. E fossero lulti stall

imbecilli e codardi! la vergogna sarebbe per avventura slata meno!

Ma pur troppo alia incapacity ed alia codardia e venuto turpemente

a intrecciarsi un tradimento, che a quei medesimi che Thanno com-

prato dovra parere schifoso. E mentre quel pio e virtuoso Monarca

mantiene animosamente una disperala difesa in Gaeta
;
menlre si

freme nel Regno per Tiniquo giogo, ed il Cialdini fa fucilare chiun-

que osa levarsi alia difesa del diritto
;
trentamila soldali oltimamen-

te armali e forniti
,
ardenti di batters! e dispeltosi per non avere

neppur mirato in faccia il nemico, con cinquemila cavalli e copiosa

artiglieria rigata, sono come ciarpa inutile, accomiatati dal Regno,

guidati o mandati, non si sa da cui e perche ,
a deporre armi e ba-

gagli negli Stati della Chiesa ! Qra qual fortuna maggiore di questa

pel Governo usurpatore? Non vi verrebbe la tenlazione di pensare,

che Satana governa queste faccende, quando vediamo cosi ben fa-

vorito chi appunto di Satana sembra avere abbracciata la causa col-

lo spregio della giustizia ,
e colla persecuzione della Chiesa e dei

suoi minislri piu degni e piu eccelsi?

Pure, per farvi vedere come cotesta difficolta non ci commuove

per nulla, vogliamo noi medesimi rincarire la derrata con un
1

altra

considerazione, la quale per F empio si porge molto acconcia alia

beslemmia, ma pei veri Cattolici aprira il varco, ad una beri altra

conchiusione. Se ad allontanare i flagelli ed a propiziare la bonla di

Dio e mezzo efficacissimo la preghiera, lulti i buoni in Italia e singo-

larmente in Napoli ed in Roma non si possono rimproveiare che

questo mezzo, nelle presenti congiunture, sia stato Irascuralo. Di Na-

poli non sappiamo per minuto; ma sappiamo che per questo rispetta

si e fatto moltissinio; in Roma poi da un gran pezzo non si era vi- ,

sto un commovimento religioso cosi universale, cosi devoto, come
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in quesli ullimi mesi, affine di oltenere da Dio la liberazione da un

flagello tanto piu terribile, quanto, sotto le sembianze di nonsoche li-

berta ed affrancamento, porla lo scadimento della Religione, il cor-

rompimento del costume, la schiavitudine degli onesti e dei cattolici

sotlo gli arligli di una fazione che s
1

impone per Governo. Che non

si e fallo ! quanto non si e pregato in quesla Roma ! Pubbliche pro-

cessioni, solenni tridui e novenarii, esposizioni di reliquie, suppli-

cazioni ad Immagini miracolose, e sempre con frequenza grandissi-

ina di popolo e con fervore e compunzione uguale. Chi polrebbe poi

contare le preghiere porle a Dio in tulto T orbe cattolico, da ollre a

diciollo mesi
, pel Sommo Ponteflce e pel mantenimento della sua

temporale Sovranila , riconosciuta oggimai da quanti sono sinceri

Cattolici qual presidio umanamente indispensabile alia libera ed in-

dipendente azione della Chiesa sopra la terra? Non vi e stalo Yesco-

vo, quanlo e largo il mondo, che non abbia prescritte pubbliche pre-

ghiere a questo intenlo
,
ed e a supporsi che le anime buone

,
oltre

alle prescrilte, ve ne abbiano aggiunle delle sponlanee.

Or che si e conchiuso da tanlo pregare ? par che ci chiegga, col

piglio beffardo, qualche saccenle Ira il compassionevole e F ironico.

E noi se non avessimo buono in mano per la risposta ,
ci guarde-

remmo bene d
1

incalzare cosi crudamenle la proposta. Ma di che

dovra teinere una fede che ha vinto il mondo, e non puo aver paura,

non che delle sue ciance, delle medesime sue armi piu formidabili?

Dicano pur dunque a loro posta gl

1

iniqui che la causa della giusli-

zia e della Chiesa caltolica parve abbandonala da Dio, e che quan-

to piu si e pregalo ,
e tanto le cose sono ite piu a rovescio

;
notino

con sacrilega compiacenza che lo stendardo di Lepanlo condusse

questa volla alia sconfitta
,

e che il disaslro di Castelfidardo segui

proprio innanzi al sanluario lauretano di quella Vergine che era

slata con piu fiducia invocata, ed anzi, cosa ancor piu notevole, le

armi della Chiesa furono prostrate in un campo apparlenenle al

Sanluario stesso
;
osservino che mentre in Roma si chiudeva un

solenne novenario all
1

Arcangelo S. Michele
, appunto ncl giorno

sacro a S. Michele fu compiuta la facile espugnazione di Ancona e

fu scgnata la resa. Che piu? Quanto non si era pregato in Napoli!
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quante supplicbe non si erano innalzale alia Vergine benedelta,

perche coprisse del suo patrocinio il figliuolo pio ed augusto della

Venerabile Cristina? Or bene : quel giorno otto di settembre, che

abanlico vede ogni anno i Reali di Napoli nella massiraa porapa an-

dare a riverire la Madonna di Piedigrolta ,
fu quel giorno appunto

profanato bruttamente dal condottiere nizzardo
,

il quale ,
entrato

nella grande metropoli il di innanzi
,

voile fare una sconcia scina-

miatura della gran pompa ,
recandosi con corteggio degno di lui a

quel Santuario. Ora volete altro per conchiudere ? . . . Conchiudere

che ? Se allri ha voglia di bestemmiare
, gia abbiamo detto che da

quei casi e soprallutto da quei ragguagli di tempi e di luoghi ne ha

occasione facile e copiosa ;
e suo danno. Ma noi crisliani, che cre-

diamo davvero nella Provvidenza
,
da quesli stessi disastri dobbia-

mo pigliare occasione di raffermarci in quella credenza
,

i cui fon-

damenti, non che balenare per somiglianti fatti, si debbono piutlo-

sto in gran maniera rinsaldare. E state ad udirne brevemente qual-

che motivo.

Pertanto
, questo innanzi tutto e indubitato, che F iniquita spesso

fortunata nel pubblico non meno che nel privalo , lungi dallo ispi-

rare dubbi intorno al merito dei buoni che soffrono in quesla vita
,

ed alle retribuziom che neiraltra si debbono attendere gHniqui che

fanno soffrire, lo spettacolo, diciamo, della iniquita fortunata ci deve

anzi mirabilmente confermare nella nostra credenza. Perciocche
,

se noi vedessimo 1'iniquita sempre depressa ,
sfortunata

, punila in

questo mondo dei suoi eccessi, e per converso vedessimo la giuslizia

trionfante sempre e guiderdonata del suo merito con prosperi suc-

cedimenti
;
oh ! allora si ! saremmo terribilmenle tentati a pensa-

re, che dunque il gran dramma della vita, come ha il principio, co-

si ha il compimento in questo mondo. E che si andrebbe a fare, per

vita vostra ! in un altro, quando fossero in questo ragguagliate col

bilancino delF orafo le partite? Dair altra parte se voi dalla grande

economia di Provvidenza nel governo delle umane vicende sottraete

questo precipuo elemento che e I
1

Iniquita non rade volte fortunata,

voi avrete tolto il pm ed il meglio, non solo della virtu
,
ma anche

deir eroismo crisliano, e con esso avrete tolto altresi il merito della
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grazia ed il guiderdone della gloria, che a qucllo immancabilmente

risponde. E dove sarebbe la maravigliosa costanza del Marliri
,

se

non vi fosse stata la prevalenza del tiranni e la ferocia dei manigol-

di ? Ed il medesimo cruento riscatto del Calvario fu egli altro
,
che

un trionfo della Iniquita fortunata sopra T innocenza e la giuslizia

medesima del Santo per antonomasia? Talmente che ad ogni trion-

fo della iniquila sopra la terra risponde, o cerlo puo rispondere un

proporzionato trionfo della virtu che n' e viltiraa
;

il quale ,
inizia-

to forse tra lagrime rassegnate ed oscure
,

si perpeluera tra gli

splendori della gloria nella palria verace degli eletti. Ed una Prov-

videnza
,
la quale mira a questo come a fine ultimo delle ragione-

voli creature
, perche non polra ,

Ira gli allri mezzi
,
valersi della

permissione di un trionfo passaggiero deir ingiustizia , per rendere

con esso piu sicuro e piu splendido T eterno trionfo di tanti giusti?

Cosi la Chiesa militante
,
o che goda rare volte tranquillo di pace ,

o che il piu spesso si vegga slrelta e tribolata dall
1

aspra guerra

che le danno i suoi nemici
,
o che eziandio soccomba a questi, come

nella lunghezza dei secoli e pure avvenuto alcuna volta, in qualche

parte e per alcun tempo; la Chiesa militante, ripetiamo ,
in tutte

quelle svariatissime ipolesi vi trova sempre assicurato il falto suo
,

che e il Regno della verila e Tesercizio d' ogni tirtu piu eletta. Che

se il primo caso della pace le darebbe agio di assodare le sue opere

e di allargare la famiglia dei credenti
,

il secondo della lolta glielo

fornisce di esercitare la fortezza e la costanza degli atleli di Cristo;

il terzo della ternporanea e parziale sconfilta gliel porge di ritem-

prare le sue forze nel maschio lirocinio della sofferenza, di purifica-

re le sue membra nel fuoco della tribolazione e di esemplare il suo

Capo celeste confilto in croce.

Intendiamo benissimo che alia gente anche crisliana piacerebbe per

la Chiesa molto piu la prima condizione, che non le due altre; come

per le private persone I

1

esercitare, esempligrazia, la beneficenza da

ricco e da valido torna piu comodo, che non T esercitare la pazienza

da povero e da rnalato. Nella quale preferenza d
1

inclinazione non

si acchiude sicuramenle verun disordine
;

e vediamo anzi che la

Chiesa prega pubblicamente per la sua pace e perche Iddio iiacchi
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la protervia dei suoi nemici. Alia stessa maniera non e disdetto a

nessuno il pregar Dio che gli conservi inlera la sanita
,

lo fornisca

dei beni non pur necessarii ,
ma ancor convenient! della vita

,
ed in

sonima lo rallegri di tulto cio die puo rendere piu dolce
,
o diciamo

meglio ,
meno disagialo il pellegrinaggio terreno. Ma perche quest!

prieghi siano degni di un Crisliano
,

la cui speranza in tutli i casi

non confunditur, cioe non resla delusa, essi debbono essere accom-

pagnati da una piena rassegnazione e da una docile sommissione a

cio che la Provvidenza
,
con quell' occhio che abbraccia d' un guar-

do tutti i tempi e lutti gli spazii ,
vedra esser meglio per la Chiesa

e per noi. E se vede Iddio che per quella una fiera lotta ed una

temporanea sconfilla sia per riuscire piu assai sal u tare
,
che non un

periodo piu o meno lungo di tranquillila e di pace ;
vorremmo noi

questa pace, che potrebbe perderci, piuttosto che quella lotla e quella

sconfitta
,
le quali polrebbero purificare nei suoi membri la Chiesa,

e per una via seminata di spine ,
condurla ad un trionfo tanto piu

prezioso, quanto pote prevedersi e sperarsi meno? Non dunque resta-

rono inascollali o senza effetlo i uostri prieghi ,
i quali ,

trattandosi

di cose terrene, benche ordinale alle celesti
, per essere salutari non

dovettero essere assoluti
;
ma dovettero inchiudere la condizione di

volere finalmenle quello che Iddio avrebbe veduto piu spediente per

la Chiesa e per noi. Quando dunque ci mando il disastro in vece

della villoria, ci mando cosa da noi stessi implicitamente voluta, in

quanto se avessimo sapulo essere da lui voluto il disastro, avremmo

esplicilamenle supplicalo per quello. E chi prega o pote pregar mai

piu e meglio di Cristo
, quando supplico il Padre che dalle sue lab-

bra fosse rimosso quel calice amarissimo che stavano per porgergli

i suoi nemici? Diremo che quelle preghiere furono rigettate, perche

alia fine Cristo di quel calice dovette sorbire fino all
1

ultima stilla ?

Nulla meno ! Furono ascoltale, furono compiute ,
frultarono il trion-

fo; ma a patto che questo fosse effelto di una passeggiera sconfitta.

Sapete piuttosto per cui la sconfitta e nienle altro che sconfilta con

tutti i danni e con tutle le vergogne che F accompagnano ? Cio av-

viene per quella iniquita che nella fortuna si corrompe sempre peg-

gio ,
e la quale negl

1

impensati rovesci
,
che F altendono

,
non puo
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altro che disperarsi , privala com
1

e del frutti della nequizia ,
senza

schivare la colpa di averla commessa
, quando ,

non ne avendo la

possa, ebbe tutta la rea volonta di commetlerla. Ma per noi Cristiani

oh! quanto va diversamente la cosa !

Chi sa che stara pensando di noi il lettore allo scorgere die, sen-

za quasi avvedercene
,
abbiamo scambiato T articolo in un Catechi-

smo, et quidem per nulla sublime, anzi di cose poco meno che vul-

garissime. Cerlo vulgarissime tra le persone cristiane, non e chi noi

vegga. Nondimeno che dobbiamo dirvi ? Di queste cose piane e pal-

pabili nella teorica
,
come tosto si venga a fare la pratica applicazio-

ne a
1

fatti che ci toccano da vicino e ci scotlano
,
ahime ! quanto &

duro averne la stessa evidenza! il sentimenlo slesso ! Cosi, nel caso

dei presenli disordini cosi prosperosi , quanto e forte a credere che

cosi va bene
,
che non polrebbe andar meglio che cosi ! Qui pro-

priamente ci vuol fede e fede gagliarda.

Pertanlo (e tocchiamo almen di volo alcuno dei vantaggi, che noi

stessi vediatno starsi cogliendo da tanto male) quando Iddio con que-

slo speltacolo della Iniquita fortunata avesse avulo in mira il ravvi-

vamento di quella virtu fondamentale che e la Fede, non vi pare che

queslo sarebbe slato un fine degnissimo della Provvidenza e per noi

salutarissimo? Se avessimo visto i pochi superare i molli
,

i molti

come assiderati dallo slupore non vincere ma cadere
,

i tradimenli

della perfidia non poter nulla contro la lealt^, anche improvvida r

trionfare insomma quasi per miracolo la giustizia ;
e T iniquita ,

a

dispetto delle armi poderose, onde seppe ricingersi e dell' astuzia vol-

pina ,
onde riusci a camuffarsi

,
finche rompessc in nna impudenza

roai piu non vista
,
cader nondimeno fiaccata e contrita

;
se queslo r

diciamo
,
avessimo vislo

,
ne saremmo certo ora piu lieti : ma chi

avrebbe pensato di proposito alia fede ? e qual fede saria stala

quella di credere cio che si sarebbe visto : quod videt quis quid cre-

del ? Laddove al presente ci pensiamo davvero
,
siam quasi sforzali

a pensarvi ,
afferrandoci a quest' unica ancora della fede

,
chi noi*

Tuole naufragare.

E cio per non dire di altri sentimenli cristianamente generosi che

questo medesimo spctlacolo della Iniquita fortunata va destando
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in tanti cuori caltolici
,

sia quanto alia lealta di riconoscere il vero
7

sia quanto alia franchezza del confessarlo, sia da ultimo e soprattutto

alia magnanimUa generosa di propugnarlo al prezzo perflno della

propria vila. Virtu tutte
,

delle quali il nostro mondo interessalo e

codardo sembrava aver perduto non die la rimenibranza, perfino la

capacila. E noi nondimeno le vediamo redivive
, quasi apparizioni

celesti, venire a rilevare dalla sua abbiettezza ed a rallegrare questo

povero ftostro secoio, a cui, dal primo suo naseere, ed e oggirnal

sessagenario, si sta predicando, non vi essere altro bene per Fuomo

in questo mondo, die il godimenio delle ricchezze e F albagia dell
1

or-

goglio. Che dire intanto di questa madre vedova, di queste orfane

soi'elle, le quali , saputo 1'unico loro carissimo nel fiore degli anni e

delle speranze ,
offerto gia da esse al servigio della Chiesa, ferito a

morte nella fazione di Castelfidardo
,
Yolarono dalla Francia a cir-

condarne in Osimo di affettuoso ed iE^ffabile gaudio le agonte, ne

raccolsero genuflesse restremo sospiro; e tosto levatesi in piedi, sulla

spoglia ancor calda ma gia esanirne di quel beneamato recitarono urn

Te Dtum laudamus
,, quasi facendo eco all

1

inno glorioso ,
onde gli

angeli ne avranno accompagnata F anima benedelta al cospelto

deir Altissimo? Tutte le bestiali ferocie, onde alcuni prepotent,

abusando della fortuna nella nequizia ,
slanno desolando F Italia

,

ci sano ristorate ampiamente da queslo solo esempio di erisliana

fortezza, die quasi d fa rivivere nei primi secoli della Chiesa. E pure

di questi esempii in poc
1

olU'e a due mesi ne abbiam visti tanti ! E
pure non dicemmo nulla delF apostolica fermezza di tanti Prelati ed

Ecdesiasliei ! nulla della largkezza ,
onde da tutta la Galtolieila si

stannno mandando olFerle al S. Padre ! nulla della generosita non

facile in qualche paese ,
colla quale si stanno propugnando i diritii

della Chiesa col mezzo di potenli parole parlale o seritte !

Direte die questi vantaggi ,
benche insigni , sono nondimeno po-

chissima cosa, chili paragonasse colle inestimabili ruine, soprattulto

nella religione e nella morale
7
che sta ammassando per tulta FItalia

Ylniquita fortunata. E non vi foss
1

altro
,
a cui non piangerebbe il

cuore pel miserando corrompimento nel costume e nella fede, procu-

rato dalla fazione dominante, nella eta crescente? E noi non diciamo
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guari diversamente ,
senza che per nulla ne resli infermato il nostro

assunto ;
il quale non e gia, dimostrare che Y iniquita trionfante tra

noi sia una beatitudine ed una benedizione di Dio. Nulla meno ! fi

flagello, e flagello tremendo scaricato sopra la povera palria nostrar.

Ma ci6 non toglie che un occhio cristiano, considerandolo come per-

messo ed ordinato dalla Provvidenza, \1 possa scorgere dei vantaggi

non piccoli che se ne derivano per indiretto
,
e possa allresi confi-

darsi che gli scorti da noi nel presente siano il rneno, a rispetto dr

quei tanto piii
e tanto maggiori ,

i quali noi al presente non vedia-

mo e non possiamo prevedere per T avvenire. Questo e propria-

mente il nostro assunto nel discorrere che stiamo facendo intorno alia

Iniquita forlunata. Ora contro di quello non fanno nulla i nuoyf

acquisti ,
onde sta imbizzarrendo la nequizia ; anzi questi ne sono

il presupposto fondaroentale.

Nel reslo non si creda che tutto sia acquisto nuovo della nequizia

Fincremento del male che noi veggiamo. Per la maggiore e peggiore

sua parte, esso e piuttosto la manifestazione di quella segreta cancre-

na, onde la nostra societa italiana, sopratlutto quella che si pretende

colta, e per tanta sua parte magagnata e corrosa
;
la quale cancrena

& riuscila cosi perniciosa, appunto perche era segreta ,
o certo non

voluta credere cosi vasta e pulrida da chi avrebbe dovuto porvi ef-

ficace riparo, o almeno guardarsene. La Provvidenza pertanlo, per-

mettendo alia iniquita questo trionfo
,
ha inflitto agl' iniqui forse i!

peggiore gastigo che si possa in questo mondo
,
lasciandoli correre

senza inciampo una via di delitti
,
di che forse essi medesimi non si

sariano riputati capaci; ed all'ora medesima ha rivelato alia societa

moderna di che tempera nimico essa si trovi a fronte, ed a quale pre-

cipizio possa da quello essere travolta. Questa , pel riordinamento a

cui tulti sospiriamo, e una scoperta sopra qualunque allra preziosa;

e nondimeno noi ne andiamo debitori al trionfo medesimo della ini-

quita, la quale ,
se non si fosse senlita

,
contro ogni sua opinione ,

lasciata lunga la briglia sul collo e licenziala a tutto imprendere ed

a lutto osare
;
sc nello scellerato suo incesso avesse trovato un qual-

che efficace raltento, non ayrebbe rotto negli eccessi che sliamo ve-

dendo
;
e cosi le illusion! intorno a lei potrebbero durare tultavia. Ci
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duole die questo punto gravissimo cada sullo scorcio di un articolo

gia abbastanza lungo ;
ma ci sludieremo di supplire colla precisione

dei concetti allo spazio che gia comiucia a mancarci.

E sapete chi sono gli uoinini
,
la cui fortuna nella iniquila qui

stiamo considerando? Non dovete gia immaginarvi che siano della

consorteria dei Rossi , dei Repubblicani , degli eccessivi
,

o dei

mazzinisti
,
come piu tosto dal loro gerofaote ligure sono denomi-

nati. Niente affalto ! essi sono i liberali usciti dalla scuola modera-

ta : gente ,
come tutti debbono sapere ,

arnica dell
1

ordine
, devota

alle Monarchic
,

caltolica per convinzione e per sentimento, nimica

delle rivoluzioni
;

i quali uomini hanno professato di avere invaso gli

Stati della Chiesa e le Due Sicilie, a solo intento di comprimervi la?

rivoluzione e di rislabilirvi proprio Y ordine morale. Quello che essi

volevano era che 1'Italia non fosse tutta dominata dalFAustria
;
che

i Principi governassero civilmente, secondo certe forme a loro dilet-

tissime
,
e che la Chiesa rinunciasse a qualche privilegio e si ritraes-

se da qualche ingerenza temporale, che a loro parea soverchia ed

alia Chiesa stessa pregiudizievole. Nel reslo liberta per tutli, rispet-

to al diritto, uguaglianza di tutti innanzi alia legge , dignita nazio-

nale ed il Papato, prima gloria italiana; lulte coteste bellissime cose

ed altre somiglianti a queste erano la loro divisa ed il loro vessillo.

Ora se di questa scuola noi vi avessimo detto
,
due anni or sono= T

che essa fra i suoi racchiudeva
,
che n' erano anzi la parte piu vi-

vace ed aitante
,
uomini

,
i quali non conoscono ne fede ne legge

-

che spregiano qualunque diritto possa essere conculcato dalla for^

za; che vilipendono ,
nonche la liberta, ma il sangue e le lagri-

me dei popoli , purche ne possano afferrare la Signoria ;
che

,
a

comprimere la espressione di un voto legittimo ,
usano atrocita di

pene che nessun Sovrano, detto da essi tiranno, ne avrebbe tisato

un millesimo
;
che quanto a Chiesa cattolica ne han giurata la spo-

liazione, ravvilimento e se fosse possibile T estinzione
,
cominciando

dal voler suddito
,
non sanno essi stessi dove e di cui

,
il Sovrano

Pontefice
, per ridurre Y Italia ad.una religione che non polra es-

sere ne ercsia ne scisma, ma dovrebbe rappresentare una storpia-

tura di Paganesimo da essi almanaccata
;
se questo, ripetiamo, aves-

Serie IV, vol. VIII. 42 6
f

Decembre
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simo noi asserito di quella scuola due anni addielro
,
chi ci avreb-

be creduto? chi non ci avrebbe anzi dato sulla voce, come a calun-

niatori? E non e forse vero che, per qualche timida congellura,

che noi ne geltavarno qui e cola, ne dovemmo portare, da certi dab-

ben saputi, lamenti e poco meno che rimproveri ? Inlanto di questa

scuola erano quei valentuomini che in parecchi Stali italiani gode-

vano la fidueia del Principi ,
ne regolavano talora i consigli ,

avea-

no mano larghissima nella cosa pubblica, presiedevano agl
1

Istituli e

reggevano le cattedre dell
1

insegnamento ;
e di tutto si valevano per

apparecchiare (colpa di maliziao di dappocaggine, sallo Dio) quel-

lo che abbiamo visto e sliamo vedendo, mentre da\?ansi un gran da

fare
, per ischermire i troni dei loro Sovrani dalle pretensioni della

Corle romana e dalle inframmettenze dei Gesuiti. che? non e egli

indubitato che il Papa mira abantico ad occupare la Signoria di

tutta T Italia? non lo sanno lutti che la dominazione universale e lo

scopo ultimo del celebre sodalizio? Sliano dimque i Governi ben

trincerali contro quesli foi'midabili nemici, c donnano a doppio ori-

gliere sulla fede e sulle eccellenti inlenzioni dei liberali moderati
,

a
1

quali, al piu al piu, si puo rimproverare qualche leggiera esagera-

zione in cose di piccolissimo momento.

Ed e slala cosi deplorabile, cosi incurabile colesta cecila nel non

conoscere la qualita degli uomini ed il valore delle opinioni, che con

una manifeslazione meno splendida della iniquila che si appialta solto

quella fazione
,

il disinganno saria stato impossibile ;
e faccia Dio

he, cziandio con questa lerribile uianifesiazione, il disinganno non

si abbia ad aspettare indarno ! Supponcte che il corso della Jniquita

fortunata fosse stato rolto a mezzo il cammino da una ristwazione,

per opera di denlro o di fuori
;
voi potele porre ogni cosa

,
che si

saria cominciato da capo colle amnistie per umanila
,
colle carcz/e

per cortesia, colle condiscendenze per non urlarc
7
colle concessio-

ni alle nuove idee non perche vere queste e quelle salutad, ma per

accallarsi aura popolare di tolleranza
;
ed uu po' di Rifarme alia

moderna, col suo corleggio obbligalo di libera slampa ,
di milizia

ciltadina, di chiacchierio parlamentare e di persecuzione della Chie-

sa, non vi sarebbc mancato. Meglio dunque che farci mellere con.
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ristorazioni somiglianti sulla via di nuovi scompigli piu vicini e piu

tremendi
,
ha poiuto permeltere la Provvklenza die tullo vada in

fascio, affine di assicurarci Hnsigne emol urn-en to di avere cono-

sciuto pel loro verso e nella pratica gli uomini, che presso noi

presumono di essere ogni cosa. Trawne alcune dozzine
,

i quali si

sono ritirati esterrefatti delle conseguenze ,
senza nondimeno ri-

nunciare ai principii ,
tatto il reslo si sono chiariti qu-ello che di-

cemmo sopra, e che, prima di qucsto trionfo delta iniquita, si saria

riputato intollerabile esagerazione e calunnia; ne essi, che non hanno

piiii bisogno d
1

ipocrisia ,
hanno pur pensato a negarlo od almeno a

recarlo in dubbio. Cosi ci siamo convinli, la fazione liberale mode-

rata essere
,

sotto qualche rispetle , piu funesta che la stessa parte

repubblicana ,
da cui quella prima dice essere venuta a liberare

T Italia. Lo abbiamo sentito le cento volte, ed oggi ci par verissima

quella parola ;
il Mazzini doe colla sua franchezza nella nequizia

valere meglio ch<0 T astuzia abbietta di qualche suo avversarJo in una

nequizia uguale; e che nel Garibaldi, non in altri che gli fanno mal

occhio, vedesi qualche lampo di quella generosila ruvida e scompi-

gliata ,
ehe pur si trova alcuna volta nel masnadiero di strada

,
ma

che indarno si cercherebbe nel cupo settario e nel vecchio cospi-

ratore. Una rivelazione come questa inlorno ai mali frutti germinati

da una fazione
,
che oggimai vuol passare per ogni cosa in Italia

,

sara di un pregio grandissimo -nelF ora di un riordinamento
;
sicche

non riesca come quei che lo precessero ad apparecchiare nuove ro-

vine. E pure quella rivelazione noi la dobbiamo appunto al trionfo

che ha portato Ylniquita fortunata, e per avventura non si sarebbe

potuto avere per altra via.

Finalmente, e non dobbiamo preterirlo ,
la storia ci e malleva-

drice fedele che questi trionfi della iniquita sopra la Chiesa non pu-

re son sempre fugaci ,
ma sono di piu forieri di novelli e stabili

trionfi della Chiesa medesima sopra 1' iniquita. L'agio di stenderci

ad esemplificare diffusamente ci difetta : ma non vogliamo tacere

un esempio, che anco solo e efficacissimo a sostenere le nostre spe-

ranze, perche recente. Tutti hanno a memoria il formidabile trionfo

die Finiquita riporto sopra la giustizia e sopra il Pontificato negli
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anni 1848 e 49. Tulti i troni cTEuropa o vacillavano o crollavano

sotto i colpi furenli della rivoluzione : la societa civile era in peri-

colo della vita : il Papa profugo ,
Roma falta sede della demagogia

forlunala : la causa di Dio
,

della Chiesa
,

deir ordine era in appa-

renza presso che perduta. Eppure di quali e quanli Irionfi a questa

medesima causa non fu cagione la passeggera vittoria della rivolu-

zione ? Vedemmo, per non uscire dalla Chiesa, il Ponlefice Pio IX

rislorato indi a poco dalle armi di tutta TEuropa ,
rientrare come

gia il VII nella sua Roma fra i plausi deir orbe universe : vedem-

mo questo Ponlefice trionfare nell
1

Inghilterra e nell
1

Olanda rista-

bilendovi quella gerarchia catlolica che da tre secoli V era sbandi-

dita : il vedemmo trionfare nell
1

Austria del giuseppismo ,
che in

massima fu ridolto al niente col celebre Concordalo
,
che tanta ira

desta ancora nei nemici di Cristo : il vedemmo trionfare nell
1

Ame-

rica, nella Spagna ,
nel Portogallo ,

in varii paesi di Germania coi

quali pattui nuovi Concordat! che rivendicarono alia Chiesa liberta

ed indipendenza : il vedemmo trionfare in lutlo il mondo con quella

Immortale defmizione dommalica intorno alia Yergine ,
il cui mino-

re effelto fu d'uccidere d'un colpo tulte le dottrine non pure circa

1'aulorita suprema del Papato nella Chiesa
;
intantoche fra gli stessi

protestanli ebbevi chi disse : Mai il Pontificato non essere apparso

in addietro cosi divino e potenle come 1'8 Decembre 1854 solto

Pio IX. Or questa serie di trionfi passati non deve esserci arra di

altri avvenire e forse imminenti
,
e anzi tanlo piu splendidi quanto

.pui compito pare Fodierno trionfo dell
1

empiela avvenlurosa ?

hi dunque vorra non fare allro che querelarsi di quel trionfo ?

Non vi sono anzi dei rispelli, sotto i quali dobbiamo lodarne e bene-

dirne la Provvidenza che ha inteso guarirci per questa via? il pas-

sato non ci deve forse ispirare fiducia di un avvenire piu lieto, che

; potra forse indugiare, ma che alia causa della verita e della giusti-

2ia non puo fallire ? Certo il farmaco e alquanto amaro, ;
il pegno

della spcranza e doloroso
;
ma da quando in qua per la guarigione

si cerca il buon sapore e non Y efficacia curaliva dei farmachi? Sor-

biamolo dunque con rassegnazione, e preghiamo Dio che vo^lia farlo

loruare salulare a chi piu ne ha bisogno.
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AL COMPOSTO UMANO

Le gravi traltazioni politiche e religiose ,
richieste dalla qualita

de' tempi ,
avendo cbiamala a se lutta F opera nostra

,
ci avevano

fatto mettere interamente da banda le quistioni filosofiche, a cui

certo ben pochi si sentivano e forse ancora si sentono disposti ad

attendere. Nondimeno il chiudersi dell
1

anno ci ammonisce a non

differire piu oltre T unico arlicolo che restava per compimenlo della

ieorica intorno al composto umano; il quale articolo in niuna guisa

potrebbe omettersi
,
siccome quello che versa nella soluzione di al-

cune difficolta anteriormente proposte. Per non lasciare adunque

incompiuto quel nostro trattato, del che potrebbero, almeno ap-

presso, lagnarsi i noslri leltori
;
torniamo ancor questa volta sopra

di esso
,
comeche i tempi si presenlino poco favorevoli a filosofichd

meditazioni.

I.

Si risponde a una prima difficolta.

Ricorderanno i nostri lettori come noi fummo costretti a trascor-

rere alia quistione degli element! de
1

corpi in generale ,
da alcune
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difficolta sorte in proposito del composto umano l. Egli e dunque

necessario che ora ci rifacciamo al punto, da cui eravamo digrediti r

c mostriamo come quelle obbiezioni svaniscono in virtu appunto del-

la teorica da noi spiegala inlorno ai principii costitutivi dell
1

e.ssenza

corporea. Le obbiezioni erano tre, e cominciamo qui dalla prima.

Se Tanima umana
,

dicevasi
, per unirsi soslanzialmente al corpo

dee comunicargli il prirao essere
;

il corpo indipendentemente dal-

F anima sara un puro nulla o al piu un semplice concetto
,
a cui

non corrisponde niuna realla in natura.

Cotesta difficolta resta annullata dalla distinzione che noi vedemmo

passare tra corpo e materia 2. La materia non e che un essere po-

tenziale ed indeterminato, non abile ad esistere da se solo, senza un

principio formale che lo atlui e lo specifichi. Essa e fonle di mera

estensione
;
ma Festensione stessa non puo avverarsi senza unita

,

ne e sensibile senza azione. La materia dunque non puo esistere e

costituire questo o quel corpo ,
se non in quanto e informata da un

principio semplice ed attuoso
,
che per essere necessario alia sua

prima esislenza, ottimamente si denomina sua forma sostanziale. II

corpo esprime il composto dell
1

uno e dell
1

altro elemento
,
consu-

stanziati Ira loro e formanti un sol sussislente nell
1

unionc intima di

amendue 3.

Ora I'anima unendosi al corpo entra a far Fufficio appunto del-

Tanzidetlo principio semplice ;
e pero comunica al corpo il prima

essere, la prima sussistenza, benche supponga da se distinto Taltro

1 CIVILTA CATTOLICA, Quarta Serie, vol. V, pag. 289.

2 Ivi, pag. 294.

3 Checche abbia scritto altrove, questa e la sentenza a cui finalmente

torno Tacutissimo Leibnizio; il quale dopo aver rigeltala la dotlrina car-

tesiana, che riponeva 1'essenza de'corpi nell
1

estensione, cosi prosegue;
Sed tantum abest ut quisquam philosophorum iactatam illam demonstra-

tionem absolvent, ut contra potius solide ostendi posse videatur exigere

quidem naturam corporis ut extensum sit, nisi a Deo obex ponatur ; essen-

tiam tamen corporis consistere in materia et forma substantial , hoc estin

principio pamonis et actionis, substantiae enim est agere et pati posse. Ita-

que materia est prima potentia passiva, forma autem substantiates est actus

primus, sive prima potentia activa. Systema theologicum, . XLYIII.
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principle, la materia cioe, che in esso corpo e fonte di estensione

e di passivita. LT esercizio di causalita dell' anima a rispelto delFuo-

mo e non solo di coslituirlo ragionevole ,
e dotarlo di facolla sensi-

tive e vegetative, ma di attuare altresi la materia in ordine alia

prima sussistenza
,
e determinarne la capacita air essere stesso di

corpo. Cio die nelF uomo non viene dalF anima e la materia
;

la

quale non e un nulla ne un puro concetto
,
ma e una vera realita ,

benche di per se iadeterminata cd incapace di sussistere da se sola.

Ondeche essa per Fanima Yicne attuata e compita in ordine alia sus-

sislenza stessa corporea : Homo ab ipsa anima rational! perficitur

secundum diversos gradus perfections, ut scilicet sit corpus, et ani-

matum corpus et animal rationale 1. ,.1*.

La ragione poi, per cui Fanima informando il corpo e capace di

comunicargli Fatto altresi proprio delle forme inferior!
,

si e F effi-

cacia della virtu sua, per cui nelF unita e semplicila del suo essere

oquivale alia virtu di quelle, e di piu inchiuda un grado piu alto di

attivita. II perclie puo prestare lo stesso ufficio delle forme inferior*,

e di piu comunicare una nuova perfezione a cui esse non si sol-

levano. La forma piu perfelta, dice acconciamenle S. Tommaso,

fa per se sola lutto cio, che le meno perfelte fanno colla loro molti-

plicita. E cosi se la forma costitutiva del minerale da alia materia

ia sussistenza e Fessere di corpo, la forma del vegetale le dara que-

sto stesso ed inoltre la vita. La forma poi delF animate, ossia Fani-

ma sensitiva, dara oltre Fessere e la vita, eziandio la sensibilila;

e la forma delF uomo, ossia F anima ragionevole, alle prefale per-

fezioni aggiungera F essere razionale. Imperocche le forme delle

cose sussistenti in natura differiscono Funa dalF altra come il piu

perfetto e il meno perfelto ;
e pero sono tra 'loro nella medesima

proporzione ,
che i numeri, le cui specie diverse risultano dalF ad-

dizione o soltrazione di qualche unita 2.

1 Qq. Disp. Quaestio De anima a. IX.

2 Perfectlor forma fadt per unum omnia, quae inferiores faciunt per di-

versa
,
et adhuc amplius ; pnta ,

si forma corporis inanimati dat materiae

esse et esse corpus, et forma plantaedabit ei et hoc ct insuper vivere. Ani-

mavero sensitiva et hoc et insuper sensibile esse. Anima vero rationalis et
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Di qui e facile il comprendere che cosa propriamente voglia dire

csser Tanima in noi forma sostanziale del corpo. Le quali parole da

chi non conosce la dottrina scolaslica intorno ai coslitutivi dell'es-

senza corporea , si proferiscono colle labbra
,
ma non si capiscono

colla mente. Ouelle parole significano che Tanima fa a rispelto del

nostro corpo, quello che negli altri corpi naturali fanno le inferior!

forme. Come le inferiori forme nel proprio ordine
,

cosi T anima

umana nel suo e atto sostanziale e principio comunicativo al corpo

d' unit& e d'azione
, compiendo e specificando la potenzialita della

materia. Onde questa verila che Tanima umana e forma del corpa

suppone la teorica generale della materia e della forma in ordine

alia composizione essenziale di tutli i corpi; sicche chi ammetle

T una senza dell' altra
,
mostra a chiare note di non inlendere quel

che si faccia o quel che si dica. Per avverare che T anima sia forma

sostanziale del corpo ,
convien che la unione abbia per effetto il

costituirsi d'una sostanza
; giacche ogni unione si specifica dal ter-

mine che da essa risulta. Ora Tidea di sostanza importa il primo

cssere attuale della cosa
; giacche tutto cio, a cui si suppone un'e-

sistenza gia in alto, non puo dare se non una perfezione accidenta-

le: Cuicumque formae substernitur aliquod ens actu quocumque mo
do, ilia forma est accidens 1. Dunque se Tanima e veramente for-

ma sostanziale del corpo ,
ossia se la sua unione col corpo e sostan-

ziale
,

I

1

anima dee comunicare al corpo il primo essere in atto
,
e

pero il corpo neir uomo non puo essere dotato, nonche di vita
, nep-

pure di sussistenza, indipendentemente dairanima. Dunque cio che

neiruomo, sostanza composta, e indipendente, quanto alia sua rea-

lita, dairanima, e la sola materia, incapace di sussistere da se sola.

Dunque doveche questa materia si trovi abbandonata dalF anima, ha

sempre bisogno d' un principio formate
,
da cui sia alluata

,
e pero

ogni corpo e composto di maleria e di forma. Giustamente dunque

hoc et insuper rationale esse. Sic enim inveniuntur differre formae rerum

naluralium secundum perfectum el mac/is perfectnm, ul patet intuenti. Pro-

pier quod species comparanlur numeris
, quorum species per additionem et

sublractionem unitatis varianlur. Ivi.

1 S. TOMMASO Qq. Disp. Quaestio De spirituali crealura a. IV.
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il Suarez inferisce quesla generale teorica intorno air essenza corpo-

rea dair esser Fanima umana forma sostanziale del corpo 1.

Di qui ancora s'intende cio che piu volte S. Tommaso ripete:

esser piuttosto Tanima che contiene il corpo, di quello che essa sia

contenuta dal corpo : Magis anima conlinet corpus, quam e conver-

so 2. La ragione si e perche Tanima altuando il corpo ne mantiene

tutte le parti nelfunita dell'essere e della vita.

fopijtl Iftf^lJfc'tffitMH: *\frt'H3tl '},'\(^^^'^^-}'> 't A
i.

='.'
i K.I

: -|. .jif

II.

Si scioglie la seconda obbiezione.

Da quanto abbiamo detto si ricava la soluzione della seconda dif-

ficolta, la quale diceva: so il corpo riceve Tatto della sua sussislenza

daH'anima, esso non sara come corpo presupposto dall'anima. E in

tal caso, come ha verita il dirsi che 1'anima si unisce al corpo ? II

soggetto ,
a cui una forma si unisce, non dee presupporsi dalla me-

desima ?

Prima di splegare il senso
,

in che sono Yera le locuzioni obbiet-

tate, e da ricordar h doltrina intorno all
1

oggctto a cui ess3 si ap-

plicano ; giacche le cose debbono dare nOrma alle parole ,
non le

parole alle cose.

'Tfi'Hr^ *?-tJ ; {')i^ 'i-|'V !;UWV.iH "' ."fMil : i-'. i'UJ^ii i WMMr^ hjv v'l' -

0''''%^'
:

; ^!'^l

1 Homo constat forma substantiali, ut intrinseca causa. Ergo et res omnes

naturales. Antecedens probatur ;
nam anima rationalis substantia est et non

accidens, ut patet, quia per se manet separata a corpore, cum sit immorto-

lls ; est ergo per se subsistens el independens a subiecto ; non est ergo acci-

dens sed substantia. Rursus ilia anima est vera forma corporis, ut docet Fi-

des, et est etiam evidens lumine naturali; non enim potest esse substantia

assistens aut extrinsece movens corpus, alias non vivificaret illud, neque ex

praesentia et coniunctione eius essentialiter penderent opera vitae ; nee de-

nique esset ipse homo qui intelligent sed quaedam alia .substantia illi assi-

stens---- Hominis ergo compositio ex materia et forma substantiali oslendit

esse in rebus naturalibus quoddam subicctum substantiate, naturasua aptum
ut informelur actu aliquo substantiali. Ergo tale subiectum imperfectum et

incompletum est in genere substantiae; petit ergo semper esse sub aliquo actu

substantiali. Disputationum Metaphysicarum. Vol. I, Disput. XV, sect. I.

2 Summa th. I. p. q. 76 a. 3.
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Egli e indubitato che vencndo Fanima umana ncl corpo ,
la sua

unione si fa immediatamente colla materia prima ,
unitur materiae

immediate, secondo la frase di S. Tommaso. E la ragione, che il

S. Dottore ne arreca, e la ripetuta piu volte, che allrimenli se

Fanima si unisse alia materia gia altuata da un altro principle for-

male
,
la sua influenza non si stenderebbe al primo essere del sub-

bietto, ma solo si aggirerebbe inlorno a una perfezione sopraggiun-

ta al primo essere. Di che seguirebbe che F unione delFanima col

corpo non sia sostanziale ma accidentale
,
non avendo per termine-

la formazione d'una soslanza, ma solo un perfezionamenlo ulleriore

della medesima. Vuolsi avvertire, egli dice, che Fessere e cio che

piu immediatamente e inlimamente compete alle cose. Percio
,
es-

sendoche la maleria ha F essere in atto per virtu della forma, e ne-

cessario che la forma, la quale attua la materia, s' intenda congiun-

gersi alia medesima anteriormente e piu immediatamente di qualun-

que allra perfezione che nella materia possa avverarsi. E proprio poi

della forma soslanziale il dare alia materia il primo essere
; giacche

la forma e cio per cui una cosa e atluata in quello che essa e. Per

contrario le forme accidental! non danno il primo essere ma un es-

sere secondario, verbigrazia Fesser grande, colorato, e va dicendo.

Dunque se una forma sia tale, che non dia alia materia il primo es-

sere
,
ma si sopraggiunga alia materia gia altuata da un altro prin-

cipio formale, essa non sara forma sostanziale 1.

II corpo adunque, finche non viene Fanima ragionevole ,
e costi-

luito nelFesser sostanziale da un altro principle formale che altuando

1 Dicendum quod inter omnia esse est illud quod immediatius et intimius

$onvenit rebus. Unde oportet quod, cum materia habeat esse actu per for-

mam, forma, dans esse materiae , ante omnia intelligatur advenirc ma-

leriae et immediatius ceteris sibi inesse. Est autem hoc proprium formae

tubslantialis, quod del materiae esse simpliciter: ipsa enim est per quam res

est hoc ipsum quod est. Non autem per formas accidentales habet esse sim-

pliciter sed esse secundum quid , puta esse magnum vet coloratum vel ali-

quid tale. Si qua eryo forma est, quae non det materiae esse simpliciter, sed

adveniat materiae iam existenti in actu per aliquam formam, non crit for-

ma substantialis. Quaestio De anima a. IX.
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la materia la dispone organizzandola fino a divenir soggetto ca-

pacc di ricevere F anima come forma. Ma condotta che Fabbia a

quell' ultima, disposizione, per cui in ess a subentra V anima
;
1'anzi-

detto principio cessa di essere
,
come accade in ogni nuova produ-

zione di sostanza
,
e la sola materia resta come soggetto che viene

informato ed attuato dall
1

anima
;

la quale s
1

impossessa totalmente

di esso, e lo manliene nella sussistenza ed organizzazione necessa-

ria alle funzioni dellavita 1.

Ecco dunque il soggello contraddistinto dalFanima, e da lei,

quanlo alia realita indipendente : la materia
,
fonte di estensione e

di parti ;
la quale rimanendo congiunta all'anima, da essa riceve uni-

ta e sussistenza ed e mantenuta neirorganismo a cui pervenne e pro-

mossa ad ulteriore esplicamento.

Posla una tale dottrina, conformemente ad essa debbono spiegar-

si tutti i modi di parlare che s
1

adoprano in tale argomento.

La proposizione F anima e forma del corpo non ha difficolta, anzi

conferraa cio che abbiamo detlo. Stanteche essa esprime che il corpo

in noi non e tale se non in virtu dell
1

anima
;
come appunto dicendo

che la luce e forma del lucido, vogliamo esprimere che la luce e cio

per cui il soggelto che la riceve e fatto lucido. E cosi ancora col

dire che T anima .si unisce al corpo qual forma sostanziale, veniamo

a significare che se gli unisce come principio per la cui virlu il corpo

e costituilo e mantenuto non solo nell' essere di vivente ma neiratiua-

zione stessa di sostanza. Questa osservazione e in precisi termini di

S. Tommaso; il quale in proposito della definizione arislotelica, colla

quale F anima descrivevasi : Atto, ossia forma, del corpo fisico, or-

ganico, polenziato a vivere, dice cosi: Neir essere, di cui Y anima

si chiama atto
,
e inchiusa essa stessa

;
secondo quel modo di dire

,

per cui il calore si dice atto del calido e la luce alto del lucido, con

che non si vuol dire che il lucido e tale senza la luce, ma che e tale

1 Corpus, antequam animetur, habet aliquant formam; ilia autem forma

non rnanet, anima adveniente. Adventus cnim animae est pr quamdam ge~

nerationem; generatio autem unius non est sine corruptlone altering. Qq.

Disp. Quaestio De spirituals creatura art. Ill, ad 12.
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per la luce. E similmente si dice che 1' anima e atto del corpo ec-

cetera, perche il corpo per I

1

anima e atluato quanlo all
1

essere di

corpo e di organico e d' idoneo air esercizio della vita. S' intende

poi che essa anima e atto primo, per conlrapposizione alFaMo secon-

do; il quale consiste nell
1

operazione 1.

Meno agevole sembra la dizione : /' uomo e compos to d1

anima e

di corpo; perche dovendo i component! essere contraddistinti, sem-

brerebbe che con quel modo di parlare si esprimesse che il corpo

in noi abbia T essere soslanziale di corpo indipendentemente dal-

T anima. Ma per due #ie vien meno questa difficolt&. Primieramente

puo dirsi che nella menzionata proposizione sotlo nome di corpo si

totende la sola materia
;

il che si suole talvolta per sineddoche de-

nominando la parte dal tulto
;
e qui specialmenle ha una peculiare

ragione ,
in quanto la materia per unirsi all

1

anima ha uopo d' esser

prima disposta ed organizzata sotto forma di corpo ,
benche nell' i-

stante dell
1

unione svesla ogni altro principio formale per essere

attuata dalla sola anima. In secondo luogo puo dirsi che nella men-

zionata proposizione ,
si prende I

1

anima precisamenle in quanto e

principio di vita, non gia in quanto insieme colla vita comunica al

corpo eziandio il compimento in genere di sostanza. Imperocche

1' anima cagiona 1' uno e Y altro effetto net corpo ,
ma con un certo*

ordine tra loro. Attuando la materia quanto alia sussistenza di corpo*

e di corpo organico ,
la rende capace di poter ricevere da essa an-

che la vita. Sicche Ira I
1

uno effello e Y allro ci ha una dislinzione

yirtuale
;

e cotesta distinzione virluale basla a legittimare la propo-

sizione recata di sopra ,
benche il corpo in noi non sia sussistente

se non in virtu dell' anima.

Quesla risposta e appunto quella che da S. Tommaso ad una ob-

biezione, la quale poneva innanzi che il corpo gia ridolto all
1

essere

1 In eo, cuius anima didtur actus, eliam anima includitur : eo modo lo-

quendi quo calor est actus calidi et lumen est aclus lucidi, non quod seor-

sum sit lucidum sine luce, sed quia est lucidum per lucem. Et similiter di-

dtur quod anima est actus corporis etc. quia per animam et est corpus et est

organicum et est potentia vitam habens. Sed actns primus dicilur respectu

actus secundi, qui est operalio. Summa th. 1 p., q. 76, a. 4 ad 1.

...- <.)
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di corpo si chiama talvolta subbietto altuabile dall' anima. Ecco le

sue parole : Poiche la forma perfetlissima da tutto cio die danno-

le forme inferior! e qualche cosa di piu ;
la materia in quanlo e per-

fezionata da essa secondo tin grado piu basso, relative cioe a quells

che e proprio delle anzidette forme inferior!
,

si considera tutlavia

come materia in ordine al grado di perfezione piu alto
,
che dalla

medesima viene a ricevere. Ma questa distinzione non e secondo la

realita di essenza, bensi solamente secondo il modo di considerazio-^

ne diversa dell'intelletto. E cosi la materia in quanto si concepisce

gia atluata secondo T essere di corpo ,
si dice soggetto dell

1

anima

riceltivo della vita 1
. E che cosi e non altrimenti debba interpre-

tarsi la proposizione obbiettata
,

s' intende di leggieri ,
se ad essa si

aggiunga cio che le manca. Attesoche a chi dice /' uomo e composto

d' anima e di corpo, abbiam diritto di domandare: in che modo? Eglt

sara costretto certamente a rispondere : in modo che d' amendue

component! si formi una sola sostanza. Ma acciocche una sia la so-

stanza, bisogna che un solo sia Y atto sustantivo dell' essere. Dun-

que un tal atto non potendosi dal corpo comunicare air anima
,
bi-

sogna che dall' anima si comunichi al corpo ;
e che pero la sussi-

stenza stessa del corpo proceda dall' anima, benche non ue proceda

il principio materiale, quello cioe che e radice e fonle di estensione>

"
- f)ir*

Si scioglie la terza diflicolta.

La terza difficolla diceva : come puo T anima attuare il corpo is

quanto corpo ,
se il corpo e maleriale

,
Y anima spirituale ;

il corpo

esteso, T anima indivisibile?

1 Cum forma perfectissima det omnia, quae dant formae impcrfectiores ,

et adhuc amplius; materia, prout ab ea perficitur eo modo perfectionis, quo

perficitur a formis imperfectioribus ,
consideratur ut materia propria etiam

illiusmodi perfectionis, quam addit perfectior forma super alias: ita tamen

quod non intelligatur haec distinctio in formis secundum cssentiam, sed so-

lum secundum intelligibilem rationem. Sic ergo ipsa materia, secundum quod

intelligitur ut perfecta in esse corporeo susceptivo vitae, est proprium subie-

ctum animae. Qq. Disput. Quaestio De spirituali creatura, a. Ill ad 2.
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Questa difiicolta interamente svanisce dopo la leorica da noi di-

moslra!a inlorno all'essenza del corpi l. Irnperocche per essa si e pro-

vato essere lanlo lungi die la realita, da cui nasce F estensione, si

ricusi all
1

unione con un principio semplice e per se indivisibile, che

anzi senza un tal principio ad essa consustanzialo, Y eslensione slessa

sarebbe inesplicabile. L
1

estensione dice moltiplicila, ma dice ancora

unita; ed unita, che non sorga dairaccozzamento di previe soslanze

cstese, altrimenli si cadrebbe in un circolo vizioso. Ora Tuaita non

puo procedere che dal semplice, il quale comprenda nella sua indi-

visione I

1

essere che si molliplica e si sparpaglia. Di piu, il corpo ci

si manifesta come una sostanza estesa ed altiva. Senza I

1

attivita ,

F estensione slessa non sarebbe sensibile
; perche non polrebbe ope-

rare sopra i noslri organi e determinare il senso alia percezione. Un

principio altivo e dunque essenziale ed indispensabile all' esleso; ed

ogni principio atlivo e di per se indivisibile e senza parti. L
1

esteso

adunque non ripugna all
1

unione col semplice ;
anzi la richiede come

condizione assolutamente necessaria alia sua prima esklenza. E per-

ciocche la prima esistenza e quella che costituisce Y essere sostan-

ziale della cosa
; quindi e che il principio semplice ed attuoso, ossia

la forma, e richicsto come principio comunicativo di sostanzialila al

corpo ,
che dalla sua uuione colla materia risalta. L

1

indivisibiliia

dunque delF anima prova solo che essa non e corpo , giacche ogni

corpo e esteso
;
ma non prova in nessun modo che essa non possa

essere principio formate del corpo, giacche siffatto principio formale

dee appunlo esser semplice. Onde giuslamenle disse S. Tommaso

che Tanima, benche non abbia la corporeila in atto, 1'ha nondimeno

in virtu 2
; perche, quantunque non sia corpo, ha tuttavia virtu di

far risultare il corpo dalla materia che inforaia
;
e il Dollor S. Ilario

disse che la carne nostra sciogliendosi per la inorte dairanima, si

1 CIVILTA CATTOUCA Quarta Sejie vol. Y.

2 Essendosi egli proposto questa obbiezione : Nihil dat quod non habet;

ted anima rationalis non habel corporeilatem, cum sit incorporea; ergo non

dat homini corporeitatem ; risponde cosl: Dicendum, quod licet anima non

habet corporeitatem in actu
,
habet tamen virtute, sicut sol calorem.

tio De spirituals creatura a. HI. ad XVI.
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rifonde nella sostanza di essa anima : Neque ullus interimendae

carnis admittendus est dolor ; quando pro naturae suae atque ori-

ginis conditione resoluta, in substantiam spirilualis animae refun-

datur 1. II che non vuole intendersi della carne
, quanto alia sua

materia estesa ed organizzata, la quale resta certamente nel cada-

vere
;
ma si quanfo alia sua sussistenza e vitalita

,
la quale virtual-

mente si riassorbe nell
1

anima, dalla cui attuosita procedeva.

Se il comunicare la sussistenza al corpo non si oppone alia sem-

plicita dell
1

anima, neppure si oppone alia sua spirilualita. Imperoc-

che che cosa importa Fidea di spiritualita? L'indipendenza daila ma-

teria, quanto airesistere. Cio non e proprio di ogni forma, ma nep-

pure contrasta alia ragione di forma. Non e proprio di ogni forma ;

perche puo ottimamente un principio formale, quantunque semplice,

essere nondimeno talmente dipendente dal subbielto materiale, da

esso attuato
,
che fuori del medesimo non possa sussistere. Cos!

avviene di tutle le forme sostaaziali inferior! all' anima umana ;

come apparisce dalle loro operazioni, le quali son sempre relative

al composto, e non si esercitano senza intrinseco concorso della

materia da esse informata. Per contrario non contraddice alia ra-

gione di forma ; perche puo ottimamente una sostanza spirituals

avere nella sua.natura intrinseco ordine ad atluar la materia, e

cagionare in essa quello slesso che le forme inferiori sarebbera

capaci di cagionare in un modo meno perfetto, senza pero dipen-

derne nell' esistenza ne comunicarle tutte le operazioni di cui e fonte.

In tal caso una tale sostanza sara spirito insieme e forma del corpo,

Spirito , perche indipendente , quanto all' esistenza, dal corpo ;
for-

ma
, perche capace di avvivare e far sussistere il corpo ,

al quale

effetto non si richiede che attuosita e semplicita ,
doti al certo non

ripugnanti all
1

indipendenza dell' essere. Cosi ayriene deir anima

umana
;

la quale si unisce al corpo in unita di sostanza, e per

conseguente come principio comunicativo di sussistenza, e d'al-

tra parte e indipendente nel suo essere dal corpo ,
secondo che di-

mostrano le operazioni deir intendere e del volere
,

alle quali noo

1 Comment, in Matth. c. 10.
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comunica inlrinsecamente nessun organo corporeo. La perfeltis-

sima Ira le forme, cosi il Doltor S. Tommaso nella quislione in cui

cerca : utrum substantia spiritualis possit uniri corpori ; la per-

feltissima tra le forme, cioe Tanima umana, la quale e scopo di

tutte le altre forme del mondo sensibile, ha urf operazione ,
che al

tutto trascende la materia e non si esercita per istrumento corporeo,

vale a dire Tintendere. E perciocche Tessere e proporzionale all
1

o-

perazione, giacche ogni cosa opera in quanto e e secondo che e
,

ne segue che Tessere deir anima umana sia Irascendenie la materia

eorporea e non sia totalmente compreso da essa, benche ad essa sia

in qualche modo partecipato. In quanto dunque Tanima umana
,

siccome capace di operare ed esistere da se
, oltrepassa la materia

corporea ;
e sostanza spirituale. In quanto poi si congiunge alia

malcria, comunicandole il proprio essere
;

e forma del corpo. E cio

avviene in quel modo, che, come osserva Dionisio nel capo settimo

del Nomi divini, il supremo dell' ordine inferiore
,

si lega coll
1

infi-

mo dell' ordine superiore ;
e cosi F anima umana, che e infima nel

giro delle sostanze spirituali ,
comunica il proprio essere al corpo

umano, che e il piu nobile nella sfera materiale; sicche d
1

amendue

risulti un solo composto 1.

1 Perfectissima formarum, idest anima humana quae est finis omnium for-

marum naturalium , habet operationem omnino excedenlem materiam , quae
non fit per organum corporate ,

scilicet intelligere. Et quia esse rei propor-

tionatur eius operationi, ut dictum est, cum unumquodquz operetur secun-

dum quod est ens ; oportet quod esse animae humanae superexcedat mate-

riam corporalem et non sit totaliler comprehensum ab ipsa , sed tamen ali-

quo modo altingatur ab ea. In quantum igitur supergreditur esse materiae

corporalis, potens per se subsistere et operari, anima humana est substan-

tia spiritualis. In quantum vero attingitur a materia et esse suum communi-

cat illi, est corporis forma. Altingitur autem a materia corporali ea ratione,

quod semper supremum infimi ordinis attingit infimum supremi, ut patet per

Dionisium 7. cap. de Divinis Nominibus, ct ideo anima humana, quae est in-

fima in ordine substantiarum spiritualium ,
esse suum communicare polest

corpori humano, quod est dlgnissimum , ut fiat ex anima et corpore unum,
sicut ex forma et materia. Quaestio De spirit, creatura a. 11.
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Cerarchia degli esseri secondo la dottrina scolastica.

Dalla leorica fin qui spiegala e agevole I'intenderc la graduazio-

ne degli esseri
,
secondo il concepimento degli Scolastici. Danle la

espone in varii luogui della divina Commedia, e noi ci conienleremo

di cilarne qualcuno. Al di sopra d'ogni essere e Dio, allo purissimo

e da se esislenle, fonte ed esemplare primo , forma formarum , di

tulle le perfezioni capaci di esistere fuori di Lui. Iddio in virlii del

suo Verbo, in cui, quasi raggi dell' infinila sua luce, splendono gli

archelipi elerni di tulle le cose, e in virlu dell' amore, onde in cer-

ta guisa feconda il concelto della sua menle e Jo rende operalivo

air eslerno, creo con allo libero, e senza uscire di sua elernita. e di

sua immensita, allri esseri da se dislinli.

In sua eternita di tempo fuore
,

Fuor d'ogni altro comprender com'ei piacque,

S'aperse in nuovi amor rctcrno Amore *.

La creazione nel suo generalissimo aspello presenla quasi un' orma

<lella divina Trinila, in quanto si riduce ad un Iriplice eflello : for-

ma, naaleria, e composto d'entrambe.

Materia e forma congiunte e purette

Usciro ad atlo die non avea fallo

Come d'arco tricorde trc saelte 2
.

La forma
,
come quella che inchiude allualila

, puo essere cosi per-

felta nel suo essere
,
che non dica ordine a niun soggello ,

ma sia

atlo puro in se sussislenle. Cos! avviene degli Angeli, i quali pero si

dicono forme separate e soslanze separate ,
siccome quelle che non

hanno bisogno di materia per esislere edjoperare ma sono puri spi-

riti, non ordinali ad avvivare alcun corpo.^Essi son piu \icini a Dio

1 DANTE Parad. c. 29. 2 Ivi.

Serie IV, vol. VIII. 43 29 Novembre
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per la simiglianza del loro cssere semplice ed incorrullibile, e colFim-

menso loro numero costituiscono V ordinc soprassensibile ,
il inondo>

spiriluale, senza paragone piu bello e pcrfetlo del maleriale.

Concreato fu ordine e costrutto

Alle sustanzie, e quelle furon cima

Nel mondo
,
in che puro alto fu produtto 1 .

'>( Mil !<!

La maleria e 1'intiaia delle realita create, propeniMl; come la dissc

S. Agostano ;
ed essa

,
essendo pura potenza noil

1

essere suslanziale

( come per contrario Y angelo e puro allo
) ,

non puo esislerc senza

qualche forma- che la compia e la determini.

Pura potenzia tenne la parte ima
;

Nel mezzo strinse potenzia con atto

Tat vime, che giammai non si divima 2.

Non si divima la materia.dalla forma
; perche come dice S. Tom-

maso, materia nunquam denudatur ab omni forma, quanlunquc nel-

la conlinua trasmulazione delle sostanze material! la materia da una

forma passa a riceverne un'altra
,

stantecho il dcperimento d
1

una

soslanza importa sempre la produzione d'un'altra e viceversa.

La materia solto le diverse forme, da cui e altuxila, coslituisce il

inondo- corporeo, soggelto ai sensi
,
che si divide nei Ire regni dclla

natura: mineral!, pianle ,
animali. Coaie anello poi che congiuuge

cotesto mondo corporeo airallro dei pud spiriti, e Y uomo
;

il quale e

di natura composta, ma si fattamenle, che la forma oncle e costituito

attui la materia rna non dipenda nel suo essere dalla materia
,
e sia

parlecipe della sussistenza ed operazione propria dei puri spirit!.

In tal modo la creazione avcndo a prololipo Y essere divino
,
alto

purissuno, e scevro d
1

ogni polenzialila ,. prendc le mosse dalle croa-

lurc che.sonp puro alto quanlo airessenza, benchc in polenza quanlo

all
1

csislcnza, e vien giu fmo. allo spirito umano, ultimo Ira gli alii o

forme indipenden.li dalla maleria, ma nondimcno capace d'foforniar

la materia e valersene a servigio della sua spiriluale deslinazione.

1 Parad. c. 29. 2 Ivi.



INTORNO AL COMPOSTO UMANO 683

Sollo allo spirito umano non appariscono se non alti o forme inabili

ad essere da se sole fuori della maleria, di cui abbisognano come di

subbietto per esistere ed operare. Pero il loro scopo non e che la

formazione del composto, da cui dipendono, e per la cui d.'struzicne

periscono. Cosi neiruniverso creato si avverano Ire generi di forme.

Forme separate ,
cioe gli Angeli ,

che sussistono in loro slesst fuori

d
1

ogni maleria. Forme non separate ma separabili ,
cioe le anime

umane, informant! la materia
,
ma abili ad esistere fuori di essa.

Forme non separate ne separabili ;
cioe tulli i principii attivi inferior!,

che informano la materia nei tre regni del mondo corporeo ,
e i

quali cessano di esistere al cessar del composto. Quesfordine nierar'

viglioso, che tulto riduce ad una sola legge dell
1

essere, airallo cioe

chesussiste o non sussiste fuori del soggelto maleriale, venue espres-

so da Dante in quelle ammirabili terzine:

Cio che non muore e cio che pud morire

Non e se non splendor di quella Idea,

Che partorisce amando il nostro Sire.
fc$M'i'fH> "~' f '

'""*'** I
'*' ' '

'

Che quella viva luce
,
che si mea

i i i j-
Dal suo lucente, che non si disuna

Da lui ne dairamor che in lor s'intrea,

Per sua bontade il suo raggiare aduna

Quasi specchiato in nove sussistenze

Eternalmente rimanendosi una.

Quiiidi discende all'ultime potenze,

Giu d'atto in atto tanto divenendo,

Che piu non fa che brevi contingenze.

E queste contingenze essere intendo

Le cose generate ,
che produce

Con seme e senza seme il ciel movendo 1.

1 Parad. Canto 13.



LA CASA DI GHIACCIO
o

IL CACCIATORE DI VINCENNES
ftflliHWi*#H' i

'Vf

'

// piii bel giorno.

L
1

Ermcllina avea lascialo gi^ da un pezzo que' suoi zimarroni

air esquimosa, cd era veslila, come la Giulia, in un gamurrino di

panno cileslro foderato di marlore con due grandi ale die le pen-

deano sopra I'ampia sottana, foderala anch'essa di scoiattolelto gri-

gio. Oucsla polacca era aggirata al collo, ai manicolti e alle falde

con candidissime pelli d'ermellino, che dicean bene sopra Tazzurro;

e gli asolieri, che Taffibbiavano al pello, eran di cordovano verni-

cato coi boltoncelli di madrepcrla. I calzoncini a soppanno di coni-

glio bianco eran corsi da una Irecciolina di seta vermiglia, e simile

il fondo a frangia ridoppia; e sollcssi avea i calzarelli di sornmacco

che le veniano sino allo stinco.

In quel vestire snello T Esquimava era in vero una giovane appa-

riscente, ne piu tingeale la pelle quel color giallo livido, di che il

grassume suol colorare gli csquimosi : aggiugni ctfclla avea in capo

un berrelto di lupo cerviero a foggia, sollo il quale correa la sua

lunga treccia nera; ma quando facea il freddo maggiore e usciva alia

caccia rinvolgeasi nel suo pclliccione d' orso bianco a cappuccio ,
e

guidava la Giulia nella slitla con una deslrezza che facea slupire i
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canaclesi. Airone anctfegli vesliva al modo dei cacciatori,^ in que'po-

chi raesi della state, ancorche fosse diligente e assiduo col calechisla,

tullavolta quando avea recalo a memoria la sua lezione, correa coi

garzoni della fatloria in certe vallette, che facean gola e valico slrel-

to per onde raro era mai cue non allraversasse o cavriolo, o daino,

o cervo od alee
,
ed-ivi scaricata un paio di volte la sua carabina

,

recava sempre a casa qualche trofeo della sua bravura.

Gia sin dall'ottobre la neve era caduta per quelle stcrminate pia-

nure, e gli indiani lornavano a drappelli colle cavalcature cariche

di pemmican e di carni secche all' aria : altri le carretiavano sopra

cerli plaustri tirali altresi dai cavalli, e le donne porlavanle in collo,

aggiunlovi sopra il bambino e gli altrezzi da cucina; dove gli uo-

mini venian cavalcando a loro agio, fumando la pipa, e al piu re-

eandosi in groppa uno o due fanciullelli. L'Ermelllna era gia piena-

mente ammaeslrata; ma la Giulia, die non potea diparlirla da se,

prolungava con cento pretesli Tandare, e per Marlino, chc la solle-

cilava, avea pronlc alia mano le piu belle scuse che mai : nulladi-

meno, essendo gia il verno grande, a Marlino tardava miir anni di

veder batlezzati i suoi calecumeni, acciocchc per la primavcra ve-

gnenle polessero incamminarsi verso la Boozia a consolar la famiglia,

e operarvi qut
1

! jnaggior bene che potessero a salute di lor gente.

Allorche fu risoluto la parlcnza, hi Giulia lento ogni via a pur ot-

tenere dal padre d'accompagnar T Ermcllina; ma il padre nol voile

consentire a cagione che la Giulia valea tulle le facccnde ch'erano

in suo capo, ne ripulava allora convenient il permellere che si di-

lungasse dalla falloria per quc'parecchi giorni; v'andrcbbe piu tar-

di : laonde avendo accompagnala i'amica per un buon tralto di via, ;

e faltosi promeltere che dopo ballezzala ripa?serebbe a visilaiia per

apparare da lei viomoglio ia pralica del vivcr cristiano, le due don-

zelle con molle lacrime si ftirono spartile.

Marlino godea smisuratamonle d'csscrc omai vicino al termine. dK

tante sue solleciludini
,
e audava gia dis^gnando i modi pel sicur

rilorno dei due fralclli nclla Boozia, e mold partili ricorrcangli ; ma
sovratulti accoglieva d'affidarli al padre della Giulia, il quale avea

gli scorridori canadcsi, che per la Iralta deile pelli giugneano sino
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alia penisola d Adelaide e alle foci del fiume Back ossia del Gran

Pesce. Martino era enlralo nclla loro amieizia e conosceali probi e

valenti, intanloche potea loro affidar T Ermellina come una figliuola

al padre. Colesli incetlatori di pelle avean pratica cogli Esquhnosi

delPisola del Re Guglielmo, della Terra Vittoria e della Boozia ,

indi non era malagevole il trovar loro buona scorta, e forse Alcione

o Damiere loro fratelli potean essere della brigata, perocche Martove

avea sempre gran fornimenlo di pelli d'ogni ragione, e specialmente

di foca, di lontra, di vilello e di caval marino, che si mercatano ad

alto prezzo nelle cilia piu seltentrionali d' Europa agli usi mililari.

Un giorno ,
mentr' er-ano in viaggio tutli e Ire ben rinvolli nelle

loro pellicce ,
s

1

erano imboccati in una lunga distesa di rupi allissi-

me e slagliate, fra le quali ruggian gli aquiloni con un frasluono che

assordava; ed ecco veggono alquanto da lungi scagliarsi dair ullima

proda d'un eccelso e trarupalo sasso un gran fastello con un rovinio

orrendo, e Iraniazzar fra gli scheggioni di quelle rocche : indi a

non mollo di mezzo le frane e i burrali di quegli scoglt sccndcr pre-

cipilosi di molli branch! di lupi affamati, e gillarsi avidamenle sopra

il cadulo.

Quest' era un enorme bisonte
,
che pasceva di la dai monti ,

e la

sua mala sorle T avea failo dare in una gran torma di lupi. Gostoro,

massime 1'inverno, s'adunano a schiere, e vislo un grasso bisonte

dalla lunga T accerchiano ben asserragliati .,
e mandano tre scorri-

dori a dargli la caccia. 11 bue per riparare dai morsi di quelle belve,

si melte in fuga, e i lupi dietrogli; e tanto T accaneggiano ,
e tanto

lo intronano cogli urli che il povcro animale si confonde. Essi tut-

tavia a
1

tianchi e alle groppe, e sallacchiano, e s
1

avvenlano, e si ri-

tirano, e nella rilirata metlono ringhi e ululati spaventosi per tale,

che di callaia in callaia spinlolo al cigliare d' un
1

alia rupe, lull! in

frotta serrata T assaltano. II bue salvalico per fuggir quella pressa

si gilla per disperalo da queir allezze sperando salvezza. Ma che?

essendo si corpulenlo e grave trabocca fra le punte, le schegge, e

le asperila di que'sassi, che tulto lo scerpano, dinoccano e infran-

gono. Allora pc
1

senlieruzzi e peMraghelti i lupi scendono rapidis-

simi, e cosi semivivo T addentano dapprima ai garret ti, indi lo sven-

trano, e cosi sforacchiato se lo divorano.
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Doveltero piuinnanziscendere della slilta e incastellare la barcadi

gultaperca, per navigare a seconda un fiume profondo e rapidissimo

chc non era peranco ghiaccialo. Le sponde fuggian loro dagli occhi ;

e i cedri e gli abeli col verde ehiuso dei densi rami, che sporgeano

dalle ripe, davano alle acque un aspello severo : ma inoltratisi enlro

una scura giogaia di monti scagliosi e dirotli
,
erano rallegrali dal

vedere su per. le falde di quelle baize sallare i cavrioli e le damme,
e fuggire con una snellezza inestimabile gli assalti delle aquile e de-

gli avoltoi, che davan la caccia per ghermire i giovinelli laltanli dai

fianco delle madri. Se non che alia svolta d
1

un fianco del rnonle la

riviera comincio ad arruffarsi e ribollire fra molli pedali di larici e

di pini divelti dalle flumane e accatastali e attraversaii nei maeigni

che sorgeano nel pelago della correnle. In quel ralto Marlino, che

era destro nel torcere il timone, lanto disse ad Airone e aU'Ermel-

lina di punlarc e aggranfiare cogli arpagoni, che usci da quelle sas-

saie a sal vamen lo.

Navigarono a seconda un buon pezzo, quando furono assordali

da un luono cupo che parea venire daHMmo fondo di una voragine :

Martino spinse Tocchio iunanzi, ma facendo gomilo un gran ron-

chione di scoglio, ivi moria la vista : perche messosi in guardia e

tenutosi a collello sopra. il filone
, giro largo e, oh Dio ! si vide non

lontano da un' altissima cateralta. Che fare? La ratlezza dell' acque

li trascinava, e ci volea 1' animo fermo del baleniere per non ismar-

rire : abbranca il rampicone d
1

Ermellina, grida al fratello che punti

il suo contro il macigno : egli accrocca il suo uncino in una fendi-

tura e ralliene il corso del navicello, tanto che salirono a ritroso in-

sino a pigliar riva. Cosli disfecero la barca, e devialo colla treggia,

e sceso pe'repenti dossi del monte, giunsero a basso la cateralta.

Ivi mirando Y allezza delle acque cadenli e il gorgo orrendo
,
in

che inabissavano, dond' era impossibile il riusck vivi a galla, ringra-

ziarono Dio e la Vergine d
1

averneli campati. Si riniisero in acqua T

e pervenuti a un punto, che dovean tenere a man rilla, rimoatai'ono

la treggia, tirando sempre verso il Forte Relience.

Erano gia all' ultima giornata, e usciti della lenda
,
ove passato

avcan. la notte, venivano sfcrzando i cani, e correndo su per la
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ghiaccia rapidissimamenle. Verso il mezzo di, essendo il freddo

grande ,
fecer alto

, pianlarono il padiglione e
,
raenlrc T Ermcllina

accendeva il fuoco, Marlino ed Airone erano uscili in caccia per nil-

legrare la mensa di carne fresca, die non guslavano da
piii

di. L'Er-

mellina, acceso ch
1

ebbe il fuoco, e posta la neve a fondere nella

caldaia, faltasi per caso all
1

enlrata del padiglione vide una giovanc

renna o caribu passar indi ollrc chela e tranquilla siccome colei che

Don tcmeva d' aggualo. La fanciulla per fare un dolce gioco ai suoi

caccialori entro in un vivissioio dcsiderio d
1

uccidcrla: perche rien-

trala nel pudiglione, c pigliata la sua rivolla, usd cbioila chiolla in

sulla pislu della fiera. Nou lunge di la era una forlissima macchia

d'abcti, nella quale erasi rinsclvata la renna, e T Ermellina soguiane

la tra"cia, che perdelle indi a non mollo a cagione che la densila

de' rami non avea lascialo luogo alia neve di cadere in terra. La

giovane si ando avvollacchiando lunga pezza per la bos^aglia in

cerca dclla sua preda, ma scmprc indarno, sinche uscita per Tallra

proda, fu in una vasta pianura copcrla di neve
,
che frescamenle

era caduta, e no fioccava tullavia.

Men Ire iva ormando la cerva parvcle ^edere laggiu in una Val-

letta un non so che di nero, ch'clla credelle o un orso o un torollo

bisonle colco sulla neve: s'aceosla passo passo tutla curva e coll'ar-

me in resla per trargli addosso. So non che piu s'accostava
,
e piu

slava in forse
,
e non sapea ben discernere che si fosse

, perocche

DO! vedea punto muovere, cd ella proccdca piu sospesa che mai.

Ma giunla si da vicino, che potea scorgere piu chiaramentc Tog-

gelto, parvele di vedcre un uomo accanto ad un allro. S'aiTrctta, e

trova una Vesle Nera caduta scmiviva sopra un guerriero indiano

immerso nel proprio sangue e gia morlo. A pie del sacerdole vide

in terra un crocifisso e una tazza di cuoio vernicialo; ma essa, che

provalissima era in quest] accidenli
,
senz'allro dire piglio due gran

naanciale di neve, e diessi a slroflnargli il viso di tutta forza : indi

aperlogli la vesle dinanxi slrofino con velocity il petto ,
e riempillo

di neve soppanni : n si ristelle sinche
,

rifallo le fregagioni in sul

viso
, vide a poco a poco iingere alquanto le guance un po

1

di ver-

miglio, e il missionario mettere un po
1

d'alena. Allora gli prese le
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mani, e glide ficco forle denlro la neve; scalzollo e fece il raedesi-

mo a' piedi. II sacerdole, al ravvivarglisi il calore, aperse gli occhi,

vide la pielosa donzella , ma non potea parlare. L'Ermi'llina lolsesi

dalle spalle la sua pelliccia delTorso
,
ne lo rinvolse

,
e con dolce

modo recaloselo in ispalla, avviossi rapidamenle verso la lenda.

Quesli era il missionario appunlo del Forle Relience sul gran la-

go dello Schiavo, cui era dirclla per esserne baltezzata. 11 minislro

di Dio rilornava in islitla alia sua residenza dopo avere con somraa

earita recato il sanlo Viatico, e assislilo a ben morire un indiano;

ma giunto a poche miglia dal lago vide sulla neve di gran sangue ,

e penso incontanenle che ivi fosse avvenuto qualche duro sconlro di

sclvaggi, uno de'quali ferito tenlo di fuggire a salvamento. La lun-

ga traccia di sangue sulla neve potea condurlo cola
,
ove forse gia-

ceva morente il guerriero, ed ivi cercar modo di parlargli di Dio e

moverlo a chiedere il sacramento di vita eterna.

Dello fatto
;
scende della slilta

,
e dice al mestizo che guidava i

cani La residenza e vicina
,
tu le ne puoi andare

,
ch

1

io torner6

fra non mollo e traltasi la pelliccia di dosso per essere piu spi-

gliato ,
come il zelo ne lo spronava ,

corse lungo le tracce del san-

gue ,
e trovo il ferito presso la proda del bosco. Egli voleva i im-

boscarsi per non lasciare ai nemici orma di se, ma giunto a una

piccola erta
,
e piu non reggendogli le forze, cadde sopra la neve.

II missionario innanzi trallo cerco la ferila, ch'era nel fianco, e

traltosi il fazzolelto
, gliele fascio come il meglio pote : indi venne

animandolo e ammaestrandolo di Dio. II guerriero tocco dal lume

dello Spirilo Santo credette in Gesu Cristo, o il missionario, empito

di neve la sua lazza di cuoio, alitandovi sopra la sciolse in acqua,
e batlezzollo.

11 freddo era rigorosissimo e, messosi per giunla una borea im-

provvisa, divenne si crudele, che menlre il sacerdole incorava colle

parole vivificanti il suo neofilo ad aspirare alia bellezza di Dio, il

freddo lo strinse per si lalla guisa, che tulle le membra n' avea in-

lormenlilc. Se non che, la carita vincendo in lui il rigore delPaere^

non cesso di far baciare al moribondo le piaghe amoroso del croci-
,

fisso, e di soslenergli il capo sinche ress rullimo respiro. Chiusogli
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gli occhi
,
benedeltolo c dettogli un requiem , voile rizzarsi

;
ma

aveva le ginocchia e le gambe si irrigidite ,
die mossosi appena ,

cadde quasi assiderato sopra il morto guerriero, e smarrili gli spi-

rili, sarebbe in breve rimasto quivi gelato, ove la divina miscricor-

dia, che lo riserbava alia salute di molle altrc anime, non avcsse

falto capitare rErmellina in cerca della salvalica bestia. La giovane

esquimosa adunque, recatoselo in ispalla, attraverso velocemente la

foresla degli abeli
,
e non si rattenne che non fosse pervenuta alia

tenda.

Martino ed Airone erano gia ritornati da qualche tempo, e stava-

no scwoiando una damma che aveano ucciso in caccia ; e scorto en-

trare Y Ermellina tntta anelante
,
e doporre dolcemenle quel gran

faslello della pelliccia ,
come videro il sacerdote ravvollo in quclla,

rimasero sopraffadi. Egli poteva appena respirare, ne avea mcmbro

che muover polesse ; perche Marline, corso alia slitta
,
e preso una

bottigliella di vecchio vin diMadera, gliene infuse alquanto nello

stomaco per ravvivarlo : indi riscaldati alcuni panni ,
c stropiccialo-

b Heratamente in faccia
,

in pello ,
alie mani e a

1

piedi ,
1' ebbe

alquanto riavulo.

11 Missonario non appena pote scolpiro un Dio
,
vi ringra-

zio ! che vedwtosi intorno con si amorosa cura i tre \~iaggiatori

in faccenda
, inlenerilo, cercava a cenni e con fioca voce di signi-

ficar loro in mille modi la sna riconoscenza. Ma I

1

Ermellina
,
che

piangea di gioia e di compassions , porgendo gli il suo Crocitisso

(
che cofta tazza avea ricollo di terra

)

- - Veste Nera, gli disse in

francese, eccoti il tuo Dio, col qnale m
1

hai a benedirc
;
ecco la lua

tazza, colla quale nVhai a rigenerare a Gesu Cristo, come rigenera-

sti il guerriero, sul quale tu eri cadulo semi vivo. II Grande Spirito

mi concltisse a tempo per salvarli la vita, acciocche tu doni a me c

#1 mio fralello la vita dciranima -

Quesle parole furono al cuore del zelante Missionario come una

dolce fiamma che lutte gli ricerco le fibre, e lo innondo di cosi vivo

calore, che gli corse nel sangue un torrente di vita Dunque,

esclamo con voce spiccata, Dio mi riserba la consolazionc di ballez-

zarli? Oh Signore, sempre ammirabile ne
1

tuoi consigli, ricevi sin
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(Tora questa belFanima
,
io te la consacro

,
e li supplico di mante-

nerla sino alia morle in quella innocenza, che nel battesimo la vesti-

ra della Candida stola che tu lavasti col tuo preziosissimo sangue

L'Ermellina a quelle parole gitlossi prostesa in terra e baeiava eon

accesissimo affetto i piedi del Misskmario.

Intanto due grandi oche, le quali bolliano nella caldaia
,
essendo

presso che colte, ne fu tolto una peritola di brodo, e poslovi denlro

a bollire dei pezzi di biscollo, e sballulo dei torli cTova di analra
,

ne fu fatta una zuppa sostanziosa, die in tullo ricupero gli spirit!

deiraffievolito saeerdote
,

il quale non finia di ringraziare la sol-

lecita carita de'suoi ospili. I giorni erano cola in quella stagio-

ne bre.vissimi
,

ne il sole lambia T orizzonte che Ire o quattro

ore, laonde ancorache fosse suit' imbrunire, il Missioiwio chiese m
grazia di poter partire alia volta del Forte per non tenere in solle-

citudine le sue genti. Allora Martino disse ali'Ermellina e ad Airone

ch'essi passasser la nolle nella lenda
, ch'egli guiderebbe la Veste

Nera alia Residenza, e T indomani A
7errebbe per essi.

Airone allesli prestamente laslitta, v'accoppio seieani, e rien-

trato nella lenda per avvisare Marlino ch'era gia presta ,
trovo il

Missionario, che leggea tulto commosso la lettera della Giulia
,
che

FErmellina in quel mezzo consegnato gli aveva. In essa leltera la

Giulia dipingeva al vivo le rare virtu della sua arnica; le felici qua-

lita della sua mente e del suo cuore
;

i generosi inlendimenti che la

giovane nulriva di tornare nella Boozia e spargervi a larga mano i

semi celesli della divina parola ,
che niuna bocca cristiana avea sin

ora potulo far udire a quei raised popoli slerminati dal mondo. Co-

la forse non poler mai penetrare il zelo
,
benche ardentissimo

,
dei

ministri di Cristo, perche niuno potrebbe reggere a quei geli terri-

bili, in
quelle

lerre infeconde, e fuori d'ogni via da polervi giugne-

re le navi d
1

Europa. Forse Iddio ti-overa un giorno alcun sentiero,

sin
1

ora ignoto, per condurvi qualche angelo d'uomo, il quale faccia

echeggiare fra quelli eterni ghiacci il nome adorabile di Gesu
,
che

gli spelri e liquefaccia insieme col duri petti di quei rari abita-

tori. L'Ermellina fratlanlo sara Vavventurosa messaggera degli apo-

stoli di Dio
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Francese , grid 6 allora il Missionario a Marlino
,
come ! tu vi

sci penelralo per la pesca dellc balene
;

i navigalori inglesi vi cor-

sero lulli i man sol per vaghezza di scoprirne i pnssaggi ,
e gli uo-

niini evangelici si pcrileranno di condurvisi a salvare auime? Oh H

freddo gelera egli soltanlo per avvenlura il sangue nelle vene del

misslonari, e non fara prova in quello de
1

profani?

Gli uomini del secolo
, rispose Martino

,
vanno sollo i ghiacci

deir orsa come gli aironi ale grue ,
cioe piumali a doppio, e per

breve slagione ,
ma i sacerdoti di Dio ci avrebbero a fare il nido ,

di ell
1

e ben allra cosa
;
ma di cio parleremo a bell

1

agio alia Resi-

denza. Cosi detlo, si misero in treggia benc impellicciali, e coiral-

bore della neve e guidali dalle stelle, giunsero assai lardi al Forte,

ove Irovarono gli abilanli in gran solleciludine del Missionario
,
che

temeano intirizzilo in qualche landa gelata. Al rivederlo diedero in

grida di esullanza
,
e racconlarono

,
come nol veggendo ritornare

,

aveano spedilo varic slslle in luoghi divers!
,

e aveano sparalo di

molte archibugiale per dare indizio di se, massime nel conlorno di

quell' indiano ucciso
,
di'essi gia riporlalo aveano al Forle per sep-

pellirlo.

Allora il Missionario narro loro il grave accidente che Y avea so-

prappreso, e come infallibilmenle morlo Taveriano rinvenulo
,

se

Iddio non gli avcssc mandalo un angiolo di donzella esquimosa ,

die Favea Irovato semivivo, e curalo con somma carila, o levaloselo

in ispalla e corso rapidissimamente sino a deporlo a salvamcnlo nel

suo padiglione. I canadesi e gli indiani, che 1'udiano, piangeano di

tenerezza
,

e domandavano della loro insignc benefatlricc per rin-

graziarla. 11 Missionario rispose, che la vedrebbono il domani
,
e

raccolsesi con Marlino nelle sue sianze
,

ov' eransi gia raunati il

ap:tano, il Medico, c i Dircllori della Compagnia d'Hudson.

Al primo albeggiare Martino uscilo di camera per monlare in

Ireggia ,
ed ire pei due fralelli

,
trovo la piazza del Forle piena di

slille
,

e gli uomini piu raggunrdevoli della falloria in acconcio di

accompagnarlo per onorare la liberatrice del santo sacerdote, cires-

si amavano e slimavano intimarnente come il padre loro e 1'amico

del cuore. Laonde mossisi di conserva, e giunli ,
e trovalo gia rac-
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colta la ienda e in ordine ogni cosa , il Capilano voile che 1' Ermel-

lina salisse sulla sua slitta atldobbala a fesla
,

e lirata da quallre

bellissimi cervi
,

e ripartirono a gran frella pel Forte. Non ebbero

appena locco le rive del gran lago de\\oSchiavo, il quale era in parte

^elalo, che trovarpno una lunga riga di slille piene d'indiani, i quali

al prirao vederli alzarono vjvissime grida di gioia ,
e lascialili pas-

.sar oltre , si misero correndo di brigala dietro a loro. Le vedette

erano gia sulla torre
;
e scorlili di lontano, cominciarono a salutarli

col rimbombo dei cannoni
,

e col suono festive delle campanc. La

moglie, le ligliuole e lutta Tallra famiglia del Capitano, colle donne

dei maggiorenli erano tulti scesi al loro inconlro
,
e il Missionario

era innanzi a lulti circondalo da' suoi giovinelti di sacrislia, e dai

catechisli
,

sicche I

1

arrive de
1

nostri viaggiatori fu un ingresso

irionfale.

L'Ermellina era fesleggiata da tulli, e ognuno faceva a gara di

colmarla di corlesie e di finezze. In pochi giorni ella si fece amarc

ed amrairare per le sue virtu, ed era divenuta la compagna e 1'amica

delle fanciulle del Forte
,

e massime delle figliuole del Capilano ,

nella cui casa ospitavaa grandc onore. 11 Missionario ammaeslravala

ogni giorno, e godea di vederla si sollecita e calda nell
1

apprendere

iulto cio che s'attiene ai dogmi della fede, e alia pralica della piela

e delle virlu crisliane. Ella s'affuceva colle giovani piu divote e

modesle, e non si lasciava fuggire occasione d'internarsi vieppiu nei

doveri che spettano 1'esercizio della religione, e li compiva con tanta

puntualila e senlimenlo affocato
,
che i crisliani piu provelli ne an-

davano ammiralissimi. Anco Airone era gia bene ammaestralo dal

Missionario e dai calechisli
; perche 1'aposlolico sacerdole si t'u riso-

luto di baltezzarli per la fesla di san Marline.

Jnlanlo che si faceano gli apparecchi avvenne che la Giulia si

condusse al Forle col padre suo in occasione del giorno onomaslico

del Capitano del Forle, ch
1

era il san Carlo, il che lorno all' Ermel-

lina di una consolazione ineffabile
;
e la Giulia per colmo di esullan-

za le si proferse di levarla al sacro fonle, e di ricondurla seco alia

fatloria per ivi passare insieme il reslo delF invernala. Occorse pure,

che il Conte era ivi capitalo co' suoi Canadesi dal lago Garry per
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fcsteggiarc 1'amico, c non solo voile trovarsi anch' cgli alia solennita

del batlesimo, ma chiese in grazia al Missionario di csscrc 11 padri-

nod'Airone.

Tutto era g\& presto ; la chiesa della Missionc parata gioiosa-

menle
;
le bianche vesti pel due cateeumeni ammanite dalla Giulia c

dalle figliuole del Capitano ;
le bendicine di raso bianco a onda per

fasciare la fronte linita dal sacro crisma
;

la ghirlanda di gigli e

rose da ornare il capo dei batlezzati
;
ma in luogo della conchiglia

d'argento da versar Facqua del fonle baltesimale era posta sulla

credenza la tazza di cuoio, che il Missionario uso nel rigenerare a

Grislo il moribondo guerriero indiano, e raccolla d
1

in sulla neve

dairErmellina, gli avea detto - - Vesle Nera, tu mi ballezzerai con

quesla E in vero il di undid di Novembre di quest' anno 1860
7

prima della messa solenne
,

fra i cantici di gioia, FErmellina fu

baltezzala col nome di Giulia e Airone con queHo di Marline:

CONCLUSIONE
ui'i/'dOi^iW \l . n^.fvo '!>(i.(is i> B'/fiJiow) b^f;^

Ebbene
,
che fai? sollecita, e guidaci rEnnellina di ritorno alia

casa paterna, or ch'ella e cristiana. Narraci le sue avvenlure; e a chi

Taffidasse Martino
;

e quali doni seco recasse da parte della Giulia

santola sua
;

e se la Giulia F accompagnasse almeno sino al lago

Petty; e se il passaggio dello stretto di Simpson fu senza pcricoli ;

e in qual mode
;

e con chi costeggiasse Fisola del Be Gwjlielmo ;

e se, giunta a casa, ella convertisse alia Fede i suoi, c quello slrego-

naccio delF Angekok, e gli altri lerrazzani della Boozia. Oh su, via,

bravo, spacciati, che ne moriamo di voglia.

- lo non vorrei che vi morisle ne di voglia ne di cruccio
;
ma

che vi deste pace ; perocche io non sono profeta ,
e ci giunsero le

novelle del batlesimo appena ier F alfro coi pieghi della posta di Li-

verpool. Forse FErmellina sara ora colla Giulia alia Faltoria; e la

partir^i sui ghiacci per la Boozia a buona occasione prima che svcrni.

parti egli ! Che creanza e la tua, in fede nostra buona, di

piantarci li sul piu curioso, e dove ci altendevamo tanle belle istorie
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piene d'affelto, di edificazione e di nobili e sante imprese, e lu ci

hai scioperati per nove mesi, per lasciarci la -casa spalcata e senza

tetlo, e senza imposte alle fmeslre come labadia a spazzavenlo. Va,

va, che non ci corbellerai piu d'ora innanzi : eli
,
aver a fare con

certa genie ,
che ha la riputazione sotlo le calcagna, e

1

ci si perde

sempremai, e ci si va per la peggiore.

Oime, non dite piu, oh'io noa ci ho una colpa al mondo. Egli

si fu quel benedetto 1861, il quale -mentr'io m'inoltrava a bell'agio,

mi chiuse Tuscio in faccia, e faltomi ceffo, disse riciso Di qui non

s'enlra Io ebbi un bel supplicarlo, ch
1

egli mi volesse uclire. Pic-

chia, ripicchia ;
e coteslui acqua in bocca. Me gli spacciai insin per

indovino
; gli dissi

,
che quanto quello sciagurato del 60 fa brutto ,

altreitanlo egli sarebbe il piu bel zilello del secolo decimonono
;
che

gli riderebbe in fronle V iride di pace ,
die pioverebbe dalle sue

chiome d'oro il balsamo per guarire tulte le piaghe d'ltalia
;
che in

somma sarebbe un anno zuccheroso piu che un favo di mele. Si? al

sordo : einluogo d'aprirmi, aggiunse alia porla lanlo di catenaccio.

E io eh sono appo voi il malcreato?

L'aver tronco il Racconto cosi a mezza via, passi ;
ma perche

scerre un argomenlo cosi scorbutico che ci ha intirizzili le polpe e

T ossa col farci viaggiare per quelle regioni boreali
,
ove il ghiaccio

indura come il macigno?

iir- P^r<lonate. Lltalia quest'anno era una fornace ardenle, i cer-

velli degli italiani eran di bragia viva; i cuori divampavano; dalla

bocca usciano aliti cocentissimi
;
dalle penne de' lellerali e de

1

gior-

nalisli schizzava fuoco e lava rovente : che s
1

avea egli a fare?

Doveva io soffiarvi e manlacarvi dentro, o gittarvi olio e ragia e

acquaforte? Mi risovvenne quel grande assioma, che contraria con-

trariis curantur, frigida calidis, calida frigidis ; ond'io in tanla cal-

dezza, ho ripulato spedienle il por niano al ghiaccio ,
e si vi dico di

fermo, che quaranta e cinquanta gradi di Reaumur sotto il gelo ap-

pena bastano a raffreddrare alquanto lanla accensione di sangui.

- Colesle son bolle di sapone, e tu ci vuoi vincere per dialet-

tica; ma Verrasti a gran parlito. Che ti fa egli che le cervella di

molli sprizzino foco e fiamma e volino in visibilio col fumo ch
1

esce
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loro dalle narici ;
dovevam noi per cio gelare d'agosto e ballere i

denli pel riprezzo, come chi viene assalito dalla terzana? Egli non

ci riscalderebbe il sollione
,

tanlo ghiaccio ,
e tanta neve e tanta

brina ci faeesti correr pel sangue, che n'abbiamo i polsi intermenliti,

e nel cuore ci s'e inchiodata la sistole e la diastole, onde falto quasi

di crislallo non ballc piu.

Vaglia per certi cuori, die ballon di troppo; ne v
1

e gelo che

basli per lemperarne le palpilazioni ,
le quali , spinle dal turbine

dei romanzi c de' lealri odierni
,
martellano si il petlo di molle don-

zellc ilaliane
,
die meno fieramenle picchia il maglio delle magone

c delle gualchiere, inlantoche molte ne impazzano e fanno impaz-

zare allrui.

- Doh
,
e li maschi han eglino il cuore di ricolla

,
che non balta

loro in seno ?

Alii maschi batte in capo, e per quesla cagione vediamo le

pa/zic terribilissime che soqquadran I'ltalia
;

e coi romanzi e coi

tealri e coi giornali e cogli astuli che soffian loro nel cuore infocalo

dalla giovinezza, quellc vampe salgono al ccrvello
,
che poi traboc-

cano nelle congiurc, nelle ribellioni e nelle guerre parricide della

pafria. Non e egli il bollor delle menti,. che trascino tanto bel fiore

di giovenlu italiana a innondar del suo sangue generoso i campi del

Varese
,
della Sicilia e di Terra di Lavoro? Per altepidire tanla ro-

venlezza ci son poco i ghiacci della Baia di Baffin ,
dello Slrelto di

Barrow, del Canale di Wellington, e direi quasi anco dell
1

isola

Napoleone, ch'e sopra Tottanlesimo grado del circolo polare

AHri poi m' han colto animo addosso, e mi gridano in capo, dicen-

do Egli non e piu boon gioco con esso teco
; dappoiehe negli allii

tuoi racconti ci abbaltevamo sovenle in qualche piacevolezza ,
che

ci facea passar lielamenlc un po
1

d'ora: persino nella lua Contessa

Matilda di Canossa, ch' e d'argomento tanlo grave , quella zingana
dolla Svaliza ci facea pur rallograre : or ch' e egli a leggere la lua

CasadiGhinccio? Nevi, aquiloni, orsi bianchi e neri, foche e vitelii

marini, pellicce, e pranzi di carnc cruda, e olio fradicio di balena, e

unlare di visi e di petti da far recere : ecco le piacevolezze che

ci regalasti.
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Or parliamoci cosi da noi a noi in buona fidanza d'amici. O
parvi egli che sien lempi cotesli da dire e fare dclle berle e andare

per motli e piacevolezze ? Chi le potrebbe oggimai patire, quando
noi siamo ai di che corron tesle? Dal prirao del gennaio insino al

dicembre avemrao noi pure un'ora di pace? Vedemmo masnade di

venturieri Iraboccare sopra 1' Ilalia meridionale : la Sicilia assalita ev

sovversa
;

le terre della Chiesa aggresse a tradimenlo; il Regno

prima perdulo che affrontato : indi eserciti ordinati scendere a-

guerreggiare il Papa, e rapire il Irono a un giovane Re : Principp

spodcslali, sbandeggiati, profughi, derelilli: assalli di cilia, ossidionr

di forlezze, baltaglie micidialissime
;
eroicila e villa inaudile : impri-

glonamenli di Cardinal}, di Vescovi, disacerdoli
;
rubamenti di cose

sacre
; persecuzioni alroci

, ipocrisie slomacose : pianlo di madri e

di mogli ;
ruine ineslimabili di province e di Stali

;
crudella co

\inti; oppressione dei buoni, trionfo dei pravi; la Fede callolica

derisa; scuole di proteslanti aperte nclle cilia e nei villaggi d'llalia;

innondazione di libri empi e nefandi, minacce dl peggio pel futuro;

e voi fra tanti mali
,
che ci opprimono per ogni lalo, credete che si

possa piacevoleggiare ? Perdonale, ma avrrstc il torto

A chi poi fosse curioso di sapere perche io m 1

abbiascelto cotesfa-

narrazione
,
diro schietto il mio inlenditnento. Dies mali sunt ; e

questo lalino mi disso air orecchio Bada : egli v' e nel paese

^raolti nuvoli di vespe che traggono al mosto; non e da stuzzicarle r -

lasciale ronzare a loro bell
1

agio sinche o le s
1

affoghino ne' tini per
-

troppa gola di quel dolciore che le imbriaca
,
o un rifolo di vento

gagliardo le disperga e vadano in dileguo : ond' io ubbidiente agli

ammonimenti del dies mali sunt, mi rivolsi a scrivere della Casa di

Ghiaccio senza enlrare ne' labirinti delle avvenlure odierne. Pensai,

che in Ilalia colesti viaggi e coleste scoperte delle regioni boreali sono

poco o nulla conosciule dall' universale, siccome scritle di fresco e

per Io piu in inglese : d
1

allra parle sono per se medesime cosi ghiot-

le da eccitar V appetilo ,
e piacere eziandio ai palali resi omai ottu-

si dal continue maslicare gli osiici bocconi cli tante congiure ,
di tan-

te fellonie
,
di tanli timori

,
di lanti agilamenti ,

tradimenti
,
accani-
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menli
,
aflanni c spauracchi incessant!, che sono da due aniri in qua

Tunico cibo de'miseri e derelitti italiani.

Ebbi eziandio un altro nobile e santo intendimcnlo di valermi della

naturale curiositti de
1

leltori per condurli al vero concelto dello zelo

de' sacerdoli cattolici
,

i quali pieni della carila di Cristo che gli

sprona ,
furono spinli , per salvare le anime redcnle

,
sin quasi solto

T orsa fra i ghiacci eterni di quelle desolate contrade dell
1

America

boreale. Ne lio dipinto, avvegnache a rapidi tocchi, Tardimento, la

coslanza
,
la generosila ,

I
1

eroismo dell' alto patire ,
del franco in-

traprendere ,
del robusto superare le terribili durezze e arduita del

freddo
,
della fame

,
della soliludine

,
delle belve crudeli

,
e degli

uomini, non di rado piu niquitosi e feroci degli stessi animali foresli.

Con cioho inlesoper ultimo di sollevare icuori callolici a speranza,

che il mimero degli eletli , aumentera sempre non ostantc la guerra

frodolenla ed atroce
,
che nelle noslre belle conlrade si fa a Crislo

per islrappar dal suo seno le anime rigenerale nel divino suo san-

gue ; quando noi \eggiamo uomini apostolici non temere ne i freddi

del polo ,
ne gli ardori dell

1

equalore per aggiungere nuovi figliuoli

alia Chiesa
;
e quelle genii sequestrate dal mondo civile non si tosto

odono annunziarsi il nome di Gesu I

1

adorano riverenli
,
e spoglian-

dosi della salvalica crudelta abbracciano la mitezza della legge evan-

gelica ,
e si gloriano della croce. Costoro sorgeranno dall

1

orienle e

dall
1

occidenlc, daH
1

oslro e dal seltenlrione a condannare quegli

antichi cristiani
,

i quali dispeltando la Redenzione, anelano a un

paganesimo ,
che li piomber^i ne\\o slalo selvaggio.



jjfi

ib{H t> o

'' ;'"
j

.-*i)O<UiUiI 'U f a<vi<'.i'r-H =
;

j

2'* L'> m ?>fmfi<M OStaV
SOtTO L' INFLUENZA

-ilttUI't'J.Jili I) l'l.'' T^KJ OOM -

>r, -..- UMtUj lT> ^iPLiitjJlUU !it..'!'^ .f;l? j;-'J5jfn*J(>J

DEL TEOREMA BELLA LIBERIA ECONOMICA 1

.o^udo'i ijiif s o(i.t u rviKJj|M'UJ ;<,^ijin<n lS^kyiil')h ^Mfn.jnw :..( vfs;

*.*.t,i iiiHii i; *< : n^ o-.; i: -H> '

.
ti ib j.l)'ii>.i H

I
o ;

t*ii>fj'
:

Sf.j
i'l .'i(.;i(irj Kjlu-jr i.ntf n,^ if. -

i:ii-f) (nb^ lo.ifi 1< (J^'iiiU .fj>Li^:iU;i

'?;'!. -iZ)^i corpt mor^;

'^\(pt'/;V*o'h n'. 'i^..'jj ..'!; o ir^-vrt'ii* iiloiii '!!, I'o'ru^ !) rM-- ^' ;

i^

SOJiMARIO

J. La Societa e composta di parti organiche: famiglia, 2. Comune, Pro-

vincia , Stato, 3. Confederazione. 4. Le parli non debbono. perdere

il loro essere specifico. 5. Rispetto delGoverno Pontificio verso la li-

berta municipale. 6. Caratteri della Provincia. 7. Dirilto delle so-

cieta inferior! al fine e ai mezzi. 8. Questo diritto e vantaggioso allo

Stato 1 . perche gli fornisce raezzi di buon governo. 9. Osservazioni

intorno al Dupout White. 10. 2. Perche ne coaserva le parti inte-

granti. 11. Lo stesso puo dirsi a proporzione rispetto alle Societa vo-

lojQtarie. 12. Specialmente poi rispetto alle religiose.

hiiuttiq MVJ

1. Le ullime parole dell
1

articolo precedenle potrebbero sembrare

un' asserzione gratuita, se con alcuni schiarimenti non mostrassimo

in qual maniera Targomento da noi recato in favore della liberta

personale concluda con tutla la sua forza anche per la liberla delle

corporazioni ossia corpi morali. La legittimita di questa conclusioue

riuscira evidenle a chiimque consider! il naturale organismo della

1 Art. IV della Liberta in Economia. Vedi in questo volume Art. Ill,

pag. 414 e segg.
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societ ,
mal conosciulo da molli pubblicisti perchc pur troppo al-

teralo e guasto dal princ'pio d' indipcudenza elerodossa come dimo-

strammo lungamente allra volta 1.

La sociela non e un aggregate di atomi sconnessi e sgranellati: la

Provvidenza crealrice ordino la partc animalcsca delFttomo e T uni-

verso maleriale in cui egli vive, con tali proporzioni, che non polcsse

formarsi una gran molliludinc di popolo so non per via d'incremen-

ti successivi ed ordinati organicamente 2. Per dare la vita a nuove

persone umanee richieslo il coniugio; nel quale Tuorno, piu robusto,

piu procaccianle, piu naluralmenle valoroso, olliene naluralmcnte il

primalo: e la donna che gli si accoppia e i figliuoletti che nascono e

i servi che al desco domrslico si aliraentano formano naluralmenle

con lui una unita morale di pcnsiero, di affello, di inleresse.

2. Cresce sra'suratamente la famiglia? Que^U st'molala dalle au-

guslie della casa, dairnsuiuVJenza dei frutti di piccolo campo, dalla

dilficolla di conciliare molli inleressi e molle leste in convivenza

conlinua, dovra sudd'.vldcrsi in molle, capi delle qui;li 8i ranro i figli

del primo pUriarca. Quesle collogate fra di loro dagli affelti del

sangue e dc-H'amicizia, dalle relaxiuni d' inlrrosse, dulla vicinanza

'delle abilazioni, dal bisogno di aiulo e diiesa scambievole, coslilui-

ranno fra di loro un' allra specie di unila, meno inlima cerlamente

,della domeslica, ma, per la gagliardia degli aiuti che somminislra e

.per Tampiezza dei bisogni a cui soddisfa, non menoimporlante.

Come si molliplica la famiglia nei comuni, cosi simoltiplicanona-

turalmenle i Comuni medcsirni per cosliluire cio che noi appelliamo

una provincia, ma che nella civilla esordienlc cosliluiva uno Slalo,

il quale formavasi coi maleriali e moral! aumcnti una esislcnza au-

tonoma e si arricchiva a poco a poco di Iradizioni, d' intendimenli,

.di mezzi, di soddisfacimenli suoi proprii, onde acquislava un caral-

1 Serie !. Vol. I., pag. 399. e Vol. VIII, pag. 238.

2 Diciamo ordinato organicamente un curpo vuoi fisico vuoi morale,

quando non e composto di una massa ornogenea, ma e suddiviso in parti

arenti ciascuna il proprio fine speciale e per conseguenza le proporzioni,

te forze, le special! unita direttrici atte a conseguire quel line spe-

ciale.
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tere e quasi una fisonoiuia personale e diveniva centre ditullo quel-

Torganismo onde erasi forraala. In tal guisa ogni gran citla col suo

terrilorio e i casali circonvicini formavano uno Slalo.
( Cinque Re

governavano le cinque cilia in un angolo della Giudca ove oggi e

FAsfallile : la Grecia che oggi e un piccolissimo regno formava circa

una dozzina di Stali indipenclenti). Colesti Stati aulonomi duravano

nclla loro indipendenza finche I'accorginienlo di un qualche politico,

o la violenza di un conquislatore ,
o le altratlive di un principe piu

potente e benefieo non inducevano molte di quelle genti aulonome a

formare unico Slato,sollo il quale prendevano esse nome di provincie.

3. Ecco come si formano generalmente con mille accidental! va-

riela quelle grand! aggregazioni poliliche, le cui leggi economiche

studiansi daireconomia sociale. Ognuno vede che esse sono vera-

mente organiche, giacche il fine deila pacifica convivenza domeslica

a cui provvede Fautorila p:-ilerna e lull
1

allro die il line di sus-

sidio reciproco e di.'comoda comunicazione fra le famiglie al qua-

le provvede immediatamenle F aulorita municipale : e queslo prov-

vedimcnlo immediato pei bisogni che ogni famiglia dcve quoli-

dianamenle soddisfire colle arti piu Iriviali
,

colle grascie ,
colle

proporzioiii edilizie ecc. ha tutl' allro aspello che il fine proposto ad

una amminislrazione provincials la quale ben aiula anche ilComune

al suo fine speciale, ma lo innalza insieme ad una polenza di brae-

cio, ad un'ampiezza di vedule, ad uno svolgimenlo di islilu'/.ioni che

nul si ollerrebbero nel Comune. Oueste poi se vogliano eslendere

vieppiu il braccio di loro polenza, Tulilila dei commercii, la propa-

gazione delle loro idee, o se a tali increment! vengano promosse

dalla variela dogli evenli e dalle relazioni geograficlie ,
costituiscono

grandi confederazioni, o leghe, o alleanzc ecc. nelle quali la persona-

lit^ dei singoli Stati si incenlra neirautorila federale,ma non si perde.

TaP e il nalurale organismo della famiglia umana : naturale , di-

eiamo
,
in quanlo la nalura conlribuisce a produrlo medianle la pro-

paga;ione mnleriale dell
1

uomo, le sue inclinazioni morali
,

le con-

dizioni del glubo che abitiamo: dai quali dementi combinati pel

libero arbitrio delle umane volonlasgorgano i cinque gradi di aggre-

gazione sociale
,

la famiglia ,
il Comune ,

la Provincia , lo Stato ,

la Confederazione o socielft delle genii.
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4. Non e chi non veda, in ciascuno dei gradi superior! conlencrsi

molte associazioni del grado infcriorc die nc sono come le parti or-

ganiehe ,
e conservano \" essere loro proprio ,

benche vincolalo in

qualche modo per formare una unila superiore. La famiglia die si

unisce al Commie non cessa di occuparsi di assicurare la sussistenza

quotidiana, T ediicazione ed istruziono degli adolescent!
,
la concor-

dia fra i domestici
,

la cooperazione di tulti nei comuni iotercssL

11 Coraune facendo parle di una Provincia non rcmpe quelle special!

attinenze Ira le famiglie piu strellamente unite in tal societa
,
e bi-

sognose per conseguenza di commercio piu frequente e per relazioni

di sangue e d
1

amicizia e per provvedere piu agevolimenle a lutli i

material! e moral! bisogni domestic! . Far si che non manchi nel Co-

mune il sufficiente alimenlo e le arli piu necessarie : aiutarsi scam-

bievolmente per provvedimenti igienici, pcrle opportune eomunica-

zioni di slrade e ponli , per la sicurezza delle case e del frulli del

terreni ecc. queste ed altre simili urgenze manlengono fra le famiglie

di un comune medesimo un legame che non potrebbe estendersi

ugualmente urgente e sentilo ad associazioni piu ^7asle
,
sotto gl' in-

dirizzi d
1

una aulorita meno immediata.

5. A questa nalurale esislenza del Coraune
, germe di doveri e

dirilli tulti suoi proprii ,
vuole allribuirsi prinia T universalita del-

T isliluzione ovunque le famiglie si dilalarono
, poi la gelosia con cui

i govern! ordinal! e giusti rispeltarono cotesti dirilti
(
come oggi di-

cono
)

slorici. Al qual proposito e nolabile il dello dd Tournon 1

intorno al Governo Romano nel quale egli ammiro il vigore di que-

sta isliluzione municipale ,
die far& cerlo meraviglia ,

dice egli ,
a

coloro pei quali e un domma rhe tullo negli Slati della CUiesa cam-

mina ad arbilrio del polcnte ;
mentrc all' opposlo la legge e qui

favorevolissima alia liberla 2. Solo noleremo di qualche censura

1 Sapranno forse i lettori ch
1

egli fu prefetto nel dipartimento del Te-

vere durante 1' usurpazione di IS'apoleone I e scrisse con seatimenti di

molta sapienza civile degli studii slalistici intorno a Roma.

2 Ce mode d'administration municipale, evidemment cmprunte au sysleme

frangais,, etonnera ceux qui croient que dans les Etats du Pape tout est sou-

mis a farbitraire et au bon plaisir. Sans doute il donne lieu a quelques abus:

de pouvoir; mais la loi ecrite y est plus favorable a la liberte qu' on ne le

croit communement
( Tom. II, pag. 44. )
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quclla frase die attribuisce ad imilazione della Francia 11 fiorire che

fanno negli Staii Pontificii le isffluzioni municipal!. Bopo quanto ab-

biamo dello sulla naluralezza di tali isliluzroni non e chi non com-

prenda la vera cagione di loro perennila sotlo un Governo sacro. Ci

voile il randello del livellalori repubblicani pcrche Bologna richia-

masse da Roma T ultimo suo ambascialore : ma fino a quel giorno

ella trallo col Governo pontificio quasi come una repubbliea svizzera

col suo Vorort o come uno Stato americano. col congresso di Vas-

Lington. La Francia dunque insegno a Roma T abolizione
,
ma non

1' islituzione dci Comuni die fu e sara sempre carissima ad.ogni

savio Governo
, specialmente quando cessala la verligine di ribellio-

ne
,
sara possiblle lasciare liberi ndle loro faccendc i municipii sen-

za die trovisi tosto un Cola da Ricnzo
,
un Iribuno

,
un commissario

pronto ad assassinare gli onesli, a zimbellare gli slolidi e sopratlutto

a ghermire i dcnari. Scnza tali pcricoli il Comunc sara sempre nel-

lo Stato pontificio dolato di una Hberta cui potranno invidiare ma
non uguagliare gli Stati laici essenzialmenle appoggiati per la mas-

jsima partc all' incentramento delle forze.

6. La personalita delle Province presenta carattcri diversi in for-

za di loro origin!. L'esistenza compiula e indipendente in cui dura-

rorio anni e secoli nei loro primordii, diede loro, come teste ricor-

dammo, un carattere proprio, risultante dal complesso dell
1

indole

nazionale, dei dirilti che si riserbarono nell
1

unirsi, delle tradizioni

storiche, della poslzione geografica ecc. ecc. : caratteri cli'e incar-

nali in ciascun individuo di quel popolo speciale, lion possono se

non per violenza cancellarsi. Qnesta violenza fu tentata dovunque

pcnclro lo scompiglio elcrodosso; ma con qaal risultato ! La Francia

spero cancellare la divisione geografica di tulle le sue province
1

sfracellandole in ispartimenli : ma e ella riuscila a togliere le dif-

feronze e le gelosie fra il Guascone
,

il Norman-no
,

il Brelone
,

1 Quand la constiluante francaise prit la resolution de substituer denou-

vellcs delimitations administratives a rancienne organisation par provinces,

elle se proposait de faire disparailre, dans la grande unite nationale pre'pa-

ree de longue main
,

les traditions indimduelles des races qui avaient con-

couru a la formation de la France. Annuaire ties deux Monctes 1851 e

1852. L'Aulriche pag. 642.
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il Provcnzab ,
il L ;

nr>sino
,

il Lorenose ecc. ? I trattali del

1813, rimestarono la nuppa gcografica dell
1

Europa congiun-

gendo proicstanli e caltolici ,
Savoini e Svizzeri

, ropubblica-

ni c monarchic! ed urtando in tal modo miile affezioni cd in-

tcressi. Un talc inlreccio e cgli slalo molto giovevolc per la pa-

ce curopca , per la fclicila doi popoli , per la solidita degli imperil?

L' Austria voile cancellarc prcmaturamente le Iroppe dirterenze na-

zionali fra le lante genii onde Timpero e composlo : ed eccola alle

prese colic nazionaliti\ slcssc die non vogliono confondersi, c Irava-

gliala ugualmenle sia die voglia tornare all' anlica dislinzione del

popoli, o compieme Tunificazione. Cio die sia per accadere all
1

!-

talia lo dira il sccolo venture. Vedranno i noslri figli se Milano, Ve-

nezia, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo ccc. sapranno dimenticare

le an'.iche loro tradizioni ed affezioni per la consolazione un pa
1

pro-

blcmalica di essere unico popolo. Noi per ora riguardando anche solo

il Piemonte die lanlo fece, ancor piccolo, per inlrodurre Tunita di

lingua, di codice, di usanze, di amministrazione ecc., fra le anlichc

province della monarchia, le veggiamo colesle province plaudire allo

smembramenlo die in allri tempi sarebbe stalo uno strazio. Vero e

cbe tutli gli applausi non saranno forse sinceri. Ma chi conosce i

richiami di Nizza, di Genova, di Savoia, di Valsesia quando videro

toccbi i dirilli delle loro antiche capilolazioni ,
non sara restio ad

applicare anche qui il dello dell
1

Arcivescovo di Ciamberi (nella cir-

colare del 10 Ollobre 1860
)

die quesli abusi di aulorila ban-

no raollo influito sulla volazione della noslra separazione dall'Italia .

E allretlanto possiamo dire della Svizzera carrucolata suo malgrado

dalla societa federativa airunilaria. Perogni dove la forza Irionfa del-

le affezioni tradizionali, ma la piaga dei cuori e profonda e le anliche

memoric acerbamente si rimpiangono, le antiche glorie si esallano.

7. Che vuol dire tullo queslo 1-imenlo? Vuol dire die quelle per-

sone morali senlono la brama naturale di conservarsi e il dolore di

perdere quei vantaggi die dalF originaria unila ridondavano fmo

all
1

ultimo individuo. Or posto un tal fatlo, vedra per se slesso II

leltore come laleggc di finalita assunta da noi come leorema fonda-

menlale per regola della libcrla econom'ca . ha pei corpi morali

quel medesimo valeggio che per le singole pcrsone private. Chi ha
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ii debilo di oltenere un fine
,
abbiamo noi dello ,

ha il dirilto di re-

golarne i mezzi con quella ragione che e incaricala dell
1

ordinc so-

ciale. Se dunque la famiglia ,
benche aggregala con allre in un

Gomune, conlinua ad avere Fobbligazione di procacciarc il sosten-

tamento, la concordia, Veducazlone ecc. ecc.
;

il padre di famiglia,

in cui prendeuna realla concrela raulorila ordinatrice della famiglia

medesima, ha il dirilto di coordinare verso queslo fine lull! quei

mezzi che a tal uopo si somrninistrano dalla nalura. Se il Comune

conlinua ad abbisognarc di comunicazione Ira le famiglie ,
i mezzi

necessarii a collivarla e renderla vieppiu profiltevole dcbbono rego-

larsi dair aulorila- comunale, Se la Provincia senle il vantnggio e

possiede il diritlo di voler salvi gli antichi palli, imprudenlcmente e

conlro il dcbito di giustizia opercrebbe lo Slalo, impedendole di

serbarne quei vantaggi e di usare quei dirilli. Insomnia o bisogna

disconoscere Tesistenza di quelle persone moral! e del fine, dei

mezzi, della ulilita di loro esislenza
;
o riconosciulo il diritlo ad esi-

stere, concedere loro il libero uso di quei mezzi senza cui Tesislenza

non polrebbe conservarsi.

8. Ne dalla conservazione di colesli membri inferiori puo tomersi

mai alcun danno alFintero corpo sociale: il quale anzi perdcrebbe il

vero e regolare essere suo se dislruggcssc queH'organismo seconda-

rio
;
come il corpo animale si Irovcrebbe distruKo

, se, macellate le

sue membra organic lie, venisse ridollo ad un mucchio di carne sen-

za forze e figure diverse nelle varie membra. II die diciamo non per

modo di figura reltorica (come polrebbero sospetlarc i centralist!

burocratici avvezzi a consiclerare lull! i ciltadini come una inassa di

molecole omogenee unicamente e immedialamenle soggelle al po-

lere cenlrale in ogni loro movimenloj ;
ma a tullo rigore lilosofico,

come apparisce dal fin qui dello. Conciossiache da un canto e egli

possibile che il Governo cenlrale dislenda T immediata sua provvi-

denza a lull! i bisogni speciali e svarialissimi della provincia ,
del

co'mune
,
della famiglia senza incepparla con mille rilardi, senza la-

sciarvi mille lacune, senza confondersi cd equivocare mille voile con

torlura conlinua degli amminislrati? Per allra parte anche quandO

vuol muovere i consorzii inferiori rispetlo al bene univeisale dello

Stalo
,
non ha egli mestieri di un organo intermedio per operare
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sopra di essi? E queslo impulse non dcve egli adallaarsi alTindoIe

particolare di quelle corporazioni ? E per ottenere queslo puo egli

trovare stromenlo piu adallo che quella specialc aulorila da cui

dipende immediatamcnle la sociela inferiore ?. L' inviolabilila dunque

di quesla lorna a vantaggio ed agevolazione dell
1

inlera sociela. e

del governo centrale. II quale infalti dove ha voluto Uilto assorbiro

e slato costretlo a Irasfonnare il capo naturale del Comune in uno

strumenlo fattizio dello Slato 1.

9. Al qual proposito non voglianio Iralasciarc unaosservazionc. II

Journal des Economistes 2 loda 1'idea fondanienlale del DuponlAYhi-

te che da 1'opinione pubblica per contrappeso al polere, biasimandolo

peraltro che quesla opinione egli voglia collocarla esclusivamcnlc

nella Gapitale 3.

I noslri lellori vedranno qui quel curioso inlreccio di die semprc

s
1

impaslano le leorie liberali spinte dal cuore a liberla, dalla logica

al dispolismo, e da colesla contraddizione ridolla airimpolenza.

Perche vuolo ropinione pubblica freno al polere, il quale e cost!-

tuilo appunlo per formare quetTamla che Topinione di una niollitu-

dine non puo avere? II vero freno del Governo non e se non Q la

giuslizia per un Governo savio o la ribellione per un lirannico.

L'opinione pubblica allro non e che una pilonessa ad uso o del Fi-

lippi o dei Demosleni che le fanno dire do che vogliono. Ma i libe-

rali perduta Tidea di giuslizia vera ed elerna, vi s'accondano alia

meglio o piulloslo alia peggio.

II Dupont soslenilore del Cenlralisrao, pcrche senza unlia vcde la

sociela impossibile ,
cenlralizza nella Capilale T opinione pcrche sia

meno irapossibilc I

1

indovinarla. llagionevolmenle gli si oppone il

giornale, rimostrando contro Tingiuslizia di concenlrare in qucllo

tulli quanli i Corauni.

E Taulore e il giornalista si diballono in quesle anguslie per la

falsila delle loro leorie e Y impossibility di effelluarle. So invece di,

1 Vedi la Revue des deux mondcs nel citato articolo del 15 Ottohre.

2 Ottobre 1860. La centralisation pag. 63.

3 // y a du bon dans Videe fondamentale qui fait de ropinion publique
k conlrc-poids du pouvoir. ... On pent faire de la capitale I'organe prin-

cipal de ropinion. Mais pourquoi lui en donner le monopole exclusif? (ivi).
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introdurre Fopinione del popolo ad insegnar politica nel gabinetlo e

scaravenlare il gabinetto a governare le famiglie e i Comuni, si la-

sciasse ai polilici gF inleressi die riguardano F unita dello Slato e ai

Comuni la soinula amministrazione degli affari che riguardano gli

inleressi Ira famiglia e famiglia, non apparirebbe per se medesima

ridicola Y influenza che qui si vuol dare alia capilale ? E che po-

trebbe F opinione di Parigi , per regolare gFjnteressi di Tarbes, di

Yals e di S. Elienne? Vero e che, come saviamenle riflette il Re-

musal nella Revue, la distinzione Ira affari polilici e comunali e piu

facile a bramarsi che ad eseguirsi. Quesla difFicolta perallro in par-

te e necessita e conviene superarla ;
nel che sla appunlo la gran

scienza del Governo : in parte e apprensione, la quale dipende dal-

Favere i Comuni perdulo Fabito di fare da se : in parle finalmenfe

Q. yizio delFepoca in cui tanlo si e indebolita Fantica probila per

irreligione, il vero amor patrio per Fulopie di nazionalita.

Spieghiamo qucsla ultima parola , giacche quando si nomina

amor patrio a di nostri
,
la confusione delle idee e il cozzo degli af-

felli fiinno annoltare in un altimo : eripiunt subito miles coelitmque

diemque 1.

Che vuol dire amare? Vuol dire volere il bene. Quando traltasi

di beni limitatt possiamo noi volerli ugualmente a tuliti gli uomini?

E chiaro che no, giacche F infmitesimo di bene che toccherebbe ai

singoli lornerebbe a un nulla. Dovendo quesli beni limilali volerli a

qualcuno in parlicolare ,
chi dovra da noi preferirsi ? E chiaro che

la preferenza tocca a chi ne ha maggior capacita e maggior diritto.

E chi ha maggior capacita, il prossimo o il remolo? E piu facile a

me fare il bene di un Italiano, di un Romano, o il bene di un Olten-

lolo, di un Patagone? Quanto un uomo mi e piu prossimo, tanto mi

e piu facile conoscerne i bisogni e sovvenirli.

II diritto poi chi lo ha maggiore, colui che fa bene a me colui

che neppure mi conosce ? Se Favere io ricevulo un qualche .bene

importa Fobbligo di relribuirlo
;

i domestici dai quali lanto bene ri-

cevo nella convivenza quotidiana ,
e i conterranei ai quali quasi

1 Raccomandiamo a chi vuol formarsi una giusta idea di amor patrio

Tultima delle dieci hellissime lezioni sacre recitate in Venezia dal dotlo

Gauonico Zinelli e teste pubblicale ;
di cui diamo una rivista.
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quotidianamenle ricorro pel bisogni piu Iriviali ,
hanno sopra di me

mollo maggiori dirilli chc lulto il rcslo della fomiglia indopelasgica

o della giapetica da cui gli cruditi o la sacra Bibbia mi fanno di-

sccndere. Spccialmcntc poi quando si tralta di ccrti bcni parlicolari

contemplali in una determinata specie di unionc e chc ne costitui-

scono la forma specilica, giuslizia vuole cbc io dia la prcferenza a

quelli coi quali mi sono cspressamente legato per conseguirc viri-

bus unilis quella detcrminala specie di beni. Cos! in una socicta di

nego/.io, prima chc a niun'altra persona, dovro volerc quel lucro ai

socii con cui mi sono collegato; in una ballaglia prima dovro difcn-

dere un commililone con cui mi sono impegnalo a mulua difesa
,

poi un viandanle ignolo con cui non ho impegni; nel promuovere a

studio d'anima e di coscienza, piu cari mi dovranno essere gl' inte-

ressi spirituali di chi meco vive nella comunione catlolica o in qual-

che sodalizio religioso. Alia stessa maniera dunque nei beni dome-

stici dovro preferire agli slranieri i famlgliari , nei beni civili agli

allri connazionali i conterranci; eccelluati quei casi in cui il sacrifi-

zio di qualche bene dei privati e ricliiesto per bene dei privali me-

desimi a coslituire la pubblica e piu vasla associazionc.

Questo dovere di carita civica e quello clie dicemmo pocanzi es-

sersi mollo indebolilo oggidi, grazie alle ulopie di nazionalita faile co-

modo prclesto ed aiuto alPegoismo. A forza di gridare conlro il Mu-

cipalLsrno, i ricchi, i maggiorenti del Comunepiu non pensanoa be-

nelicarlo, preferendo una lama cosmopolilica alPamore dei lorocon-

lerranei primi ed immcdiali loro prossimi. Perdula cosi T influenza

delle tesle patriarcali, il Cornune e impolcnlca provvcdcrcase sles-

so, cd esposlo alle meschine gelosic dei rozzi inlriganti.

Tolli o correlli colesli inconvenienli, la vilalita ddComune sareb-

be meno dipendente : e facendo nclle relazioni ipolalliche dcllc due-

sociel gli sludii che si sono falli per impasloiare e incalenare i mu-

nicipii, si scioglierebbe forse p:u agevolmonleil gran problcma di li-

berta : problema che i noslri liberali hanno ridollo ad equazione di

quantita immaginaria (lulli govermno tullo), ma che nella nalura

dell'uomo si riduce a qucsla formola Ciascuno sia libero a gover-
nare i rnczzi in quellc malerie ovc ha diritlo al fine . 11 quale prin-

cipio concilierebbe gli amici del cenlralisino con quci della divisione.
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10. Una tale dottrina e dunque vantaggiosa al Governo centrale

(come pocanzi slavamo dicendojperchegli fornisce mezzo efficace dr

condurre organicamentc le molliludini. Ma e di piu necessaria afiinche

durino le sociela inferior!, elemenlidi cuisicompone la sociela supe-

riore: e che, distrutli, sarebbero la distruzione anche della superiors

sociela. Ilchcvi si parra evidenle se rifletlerete die ogni corpo mo-

rale riceve la sua forma dal fine a cui tendeedairautoritache ordiua

leforze per lendervi. Toglietea quelle societa parlicolari rordinamenUr

asoddisfare ccrti bisogni piu speciali e rautorilachecoordinai mez-

zi, la sociela slessa verra dislrutla. Rimarra quel mucchio di perso-

ne, quello scompartimento di lerrilorio; ma qucirunita con cui ten-

devano a vanlaggi speciali verra disciolla e mancheranno quelle

membra organic-he. Or noiabbiamo veduto che di cotcste membra e

naturalraente composta ogni gran famigiia umana. Dunque lo slata

che le avra distrulle, avra con cio snaturalo se slesso e procacciata

per consoguenza il proprio danno.

11. Tutlocio che abbiamo dollo finora rispelto alle corporazioni

che nascono per naturale incremenlo dal germe della famigiia, puo

applicarsi solto molli rispelli all
1

organismo meno rigorosamenle na-

turale dei corpi collegiali di varia maniera, che in ogni socieia natu-

ralmenle si van.no formando per impulse di bisogni e per dclibera-

zione di volonta. Accademie scionlifiche e letterarie, corpi d
1

arti er

d'induslria, societa di tralTico e di commercio, associazioni assicura-

irici di cose e di persone e perfino le unioni geniali di divertimento;

tulle nascono dal dirillo die ha Tuomo di soddisfare ai proprii biso-

gni, dalFcfficacia deli'associazione nel conlribuirvi, dal debilodica-

rita nel vicendevole adiutorio. Cerlamente di lulli colesti mezzi Tu-

mana perversila puo abusare trasformandoli in orpello di cospira-

zione: e pur Iroppo la miseranda condizione dei tempi noslri tanCo

li ha resi piu pericolosi quanto piu si e sfiatala a yanlarne il dirillo.

Di che per naturale conseguenza c venula la diminuzione del dirilto

medesimo, colliso in gran parte dal tanto piu urgente dirilto della

pubblica sicurezza.

Ma prescindendo da questa eccezione, non puo negarsi essere

proprio della umana natura la tendenza ad associarsi anche nel sotl-

disfare a quci bisogni secondarii ;
e le associazioni a tali fini istiluile
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divcnire organ! social! proporzionali allc varie funzioni, bisognosi di

forze c di forme parlicolari ,
e speciahaenle di una ragionc ordina-

Iricc chc rcgoli i mezzi a proporzione del fine. Sc T associarsi a tal

uopo e
,
in sociela ben ordinala

,
un dirillo

,
dirillo sara parimenli

disporre dei raezzi
;
ed ecco per conseg.uenza applicabile il leorema

fondamcnlale a quesie come alle alt re corporazioni : un
1

accademia

a\ra dirilto ad usare i mczzi necessarii per T iiicrcmenlo del sapere:

ed un governo die gratuitamenle
1 le voglia imporre dei legami

commeltera allo dispolico : dispotieo sara il divietare senza ragione

a moll! negozianti di formare una sociela per agevolarc il guadagno

nel commercio, a molli arlefici per ollenere perfe^ione nei lavori, a

molt! filarmonici per crescere il diletto di loro serale e il bello arli-

stico di loro coniposizioni. Quanlo piu poi dovra esser lecito a molli

crisliani, vivamente penelrali dei sentiment! religiosi, associarsi per

compierne con maggior perfezione i dover! I

12. Eppure nelle associazioni appmUo, ossia nei sodalizii religiosi,

piu rigida ordinariamente si mostra la legge ad imporre Y obbligo

del chiedere licenza, piu restio il governo liberalesco a consenlirla.

Per le associazioni di teatro, di piacere, di lelteralura, di commercio,

appena polresle accorgervi che la licenza si esiga, tanlo ella e pronia

e larghissima nel condiscendere. Tulta 1-importanza, tullo il rigore

si pone negli assembramenli ordinal! immedialamente al servizio di

Dio, alia spiriluale perfezione delle anime. Qui e dove Y unirsi scnza

espressa licenza del governo si vuol qualificare di realo poco ineno

che sovversivo della sovrana aulorita e della legiltima giurisdkionc

del potere. Ma che vuol dire cio ? Vuol dire che ivi appunlo si vuol

\incolare la nalurale e necessaria indipcndenza dell
1

uomo dove il

diritto e piu forte, e il pericolo di abuso meno probabile, certo piu,

raro. II diritlo alia indipendenza e il piu forte, perche direltamcnlc

1 Gratuitamente diciamo, vale a dire scnza giusli riguardi al bcne uni-

versal : il quale, come pocanzi abbiamo detto^ esige a tempi nostri il sa-

crifizio di molte fra le ordinarie liberta sociali per la scelleraggine con cui

ne abusano i cospiratori. Cio che in tempo di calma sarebbe una violenza

manifesta contro il diritto di proprieta, come il gellarea cagion d'esempio
le merci in grave tempesta, e un dovere pietoso non che necessario di

umanita.
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e per se riguarda Y ultimo fine dell' uomo
;

1' abuso il meno temi-

bile , perche ,
oltre F assicurarcene che fa F essenza propria di tali

istituzioni che e riposta negli interessi non della vita temporale, ma
dell

1

elerna, la esperienza e la storia ci mostran bensi le cospirazioni

e le congiure uscite non di rado dalle associazioni eslranee alia re-

ligione caltolica : ma dalle comunita religiose ,
se ne eccettuale la

problemalica cospirazione dei Tempieri (seppur costoro poleano dir-

si religiosi ) ,
la memoria in questo momento non ce ne somminislra

altro esempio. Onde senza esagerazione si puo ben asserire che il vin-

colare in questa parte F umana liberta, e Y eccesso del dispotismo, e

un ferire la Datura ragionevole nella piu inviolabile delle proprieliL

Raccogliamo in breve il fin qui dello intorno alia libera azione

dei corpi morali. Essi non sono
(
e parliamo tanto dei naturali

quanto dei volonlarii
)
un

1

arbilraria istiluzione del governi : sono

istituzioni germinanti dalla natura sociale dell
1

uomo, operante sotto

influenze piu o meno immediate della natura mondiale e delle sue

vicende. E formano un organismo con cui la natura ha dato alia

societa umana un complicatissimo slrumenlo di sue operazioni. Co-

testo grande organismo e forraato di varii organi aventi ciascuno-

per un fine suo proprio operazione propria guidata da una ragione

ordinatrice, fornila di forze proporzionale alia speciale sua funzione,

Se cotesta ragione dee giungere al fine ha per natura il diritto

simile a quello dell' individjuo umano di disporre liberamente i mez-

zi proporzionati a quel fine speciale : essendo assurdo che natura

imponga Fobbligo di giungere ad un fine ed altribuisea a colpa il

non procacciarlo, quando non lasciasse libero Fuso- dei mez^i^ 1(J<

Un Governo centrale adunque che tolga agli organi sociali questa

liberta rispetto al loro fine speciale, opera dispolicamenle., E se la

privazione di operazione organica giunga air eslreme, distruggc in.

sostanza Fislituzione
, distrugge gli organi e per conseguenza di-

strugge il proprio organismo, dislrugge se stessa, trasnaturando la

sociela maggiore in tu.lf altra da cio che natura la formo.

Tale e Fopera o diciam meglio il vizio di quel cenlralismo dispo-

tico, tanlo accarezzalo oggidi dai liberlini, e del quale, a Dio pia-

cendo
, parleremo nel secondo paragrafo.
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I.

'LETTURE DI FAMIGLIA E SCRITTI FEU FANCIULLI, raccolta di scritti ori-

tjinali di educazione, istnizione e ricreazione intellettuale (di

vui si pubblica oyni mese im fascicolo di pag. 64 in 8. ) Fi-

renze Tipografia Galileiana.

Chi nol sapesse, e quesla una collezioncina periodica la quale ,

<con Ic grate sembianze e col titolo pieno di modestia
,

si rnoslra va-

ghissima di aprirsi un agevole passo nelle case ancor popolane, d'in-

^irodursi nelle scuole, di addomesticarsi con le persone semplici ,
e

sopra lulto di avvolgersi per le mani dei garzonelti jngemii e delle

*lenere donzelle. Non e mente noslra fermarci qui in esami o censure

-delle dottrine che vi s
1

insegnano ,
e delle massime die vi s

1

incul-

x^ano Ira i fiori e le frasche di storielle, di favole, di dialoghctti, di

'ietleruccie e di slrofe onde i -suoi quaderni vanno profumalamente

adorni : che Timpresa domanderebbc un libro sano. In quella vece,

i>ramando noi di oflrire in poco un limpido concetto dcllo spirito che

questa prelibata raccolta, starem paghi ad esporre nulla piu

nn piccolo saggio delle suddelte massime e doltrinc. Con cio

di rendere buon servizio ai padri ed alle madri
, agli edu-
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catori, ai maestri ed a quanti hanno in cura anime giovanili da in-

formare alia verila e alia virtu. Imperocche forniremo ad essi una

regola schietta per giudicare, se torni lor conto ammettere nel tavo-

lello dei figliuoli o dei discepoli i fascicoletti di queste Letture ; e li-

cenziare cosi quei cari pegni di succhiarne a bell
1

agio il velen sottile

che celano, solto T esca insidiosa del dolce e del giocondo.

Abbiamo dinnanzi agli occhi i piu dei fascicoli venuti fuori nel

corso di quest
1

anno cadente, e che entrano a comporre i due primi

Tolumi della Decade seconda. Quivi adunque rioi spigoleremo fresco

fresco quel tanto che basti al proposito nostro.

Primieramente Tistitutore o il capo di famiglia cristiano indarno

cercherebbe costa dentro, per la parte preceltiva, un motto, una sil-

laba che sentisse di fede sopranaturale ,
di legge di Dio

,
di osser-

vanza alia Chiesa, di sacramenti e di vita celeste. Raro e che si parli

di Vangelo : e quando occorre memorarlo, cio e solo ordinariamente

per fargli le chiose che un pedagogo d' Atene o di Roma gentile

avrebbe fatte agli aforetici di Socrate o ai moral! di Seneca. La re-

ligione che unicamente vi s
1

insinua di polso, e quella della patria li-

tera, e dell
1

Italia indipendente ed una , la quale vi torna avanti

presso che ad ogni girare di foglio : cotalche, a stringere ii sugo di

queste Letlure, V parrebbe che F uomo quaggiu non sia creato per

altro, se non per essere cittadino e servo della patria. Quindi nulla

vi si ribadisce tanto, come I

1

assioma che pel vero cittadino la pa-

tria va innanzi tutto 1; senza lasciar quasi mai inlendere die per

F uomo e un altro tutto
,
cioe I

1

anima e Dio
,
che deve mettersi in-

nanzi ad ogni patria. Quindi la pubblica estimazione vi si esibisce

ai cittadini utili alia patria e perseveranti nel bene operare, siccome

tal premio che non pub avere I' eguale; e fare il maggior bene della

patria, vi si dice essere la sola, la vera ricompensa del cittadino

che non I ambisce 2
: senza poi accennare pur in ombra a que

1

molto

inaggiori premii superni e a quelle ricompense divine
,
ehe hanno

ad essere meta sospirata d
1

ogni perseveranza nel bene fra noi mor-

tali. Ma cotesto silenzio di una eterna mercede che conseguita le

1 Vol. I, pag. 346. 2 Ivi pag. 585.

Serie IV, vol. VIII. 45 5 Decembre 1860
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opere buoue del ciltadino callolico, non da meraviglia in carle, ove

sembra mettersi in dubbio o tal mercede o la stessa vita perpelua*

Con cio sia che voi v' imbattete
,
fra le allre

,
nella letterina di una

alunna per nome Adele che moraleggiando con una sua cara Emma

intorno all
1

uso del tempo, se in scrim, le dice, qualche cosa che sia

utile alia societa, o se lu fai qualche azione caritatevole pel bene

del tuo simile, quel tempo che tu occupi in queste opere tu lo hai

fermalo, e non solamente pel corso della tua vita, ma FOR&E anche

dopo MOLTI anni dalla tua morte 1. A vedere quel forse e quel

wo///, che pensera un giovanetto il quale abbia appreso nella Dot-

trinella
,
che il tempo speso in opere buone e per Iddio

,
merita un

premio certo ed eterno in paradiso ?

Orsu passiamoci di queste omissioni ed ambiguita ,
e veniamo a

documenti piu espliciti e sonori. Procederemo alquanto per via di

proposte e 4i risposte. Che e dunque il cittadino d
1

una patria priva

della liberia che si predica tanto in queste Letture?

Mancipio dei pot&mti, e bisognoso di fremere e d" imparare che

vi e iwa dignila umana da doversi rispettare 2.

Se cosi e, quali sono coteste liberta che fanno cessar di fremere

i poveri mancipii dei potenti?

Tutte quelle liberta, le quali conferiscono al migliore e piu com-

piulo esercizio dei doveri del cittadino. Liberta di culto, liberta di

lavoro, liberta di commercio 3.

E la liberta di stampa?

S' intende : ella e cosa utilissima
,
desiderata , applaudila dai

buoni cittadini 4.

Pure e troppo facile abusarne : e allora come si puo rimediare ai

danni smisurati che Be derivano ?

// riparo a questo difetto deve venire dalla disapprovazione che

i savi cittadini fanno di tali abusi 5.

Bene sta: ma iniinita e la turba degli slolti dice il proverbjo;

e in tal caso non sarebbe meglio frenare questa liberia si pcrmciosa,

coiiforme deUa il buon scnso nalurale ed insegnano le Encicliche

dei Pontefici?

1 T. I, pag. 622. 2 Pag. 352. - 3 Pag. 647. - 4 Pag. 646. - 5 Pag. 650.
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La stampa detf essere libera, doe a dire
,
wort inceppata ne per-

seguitata da un polere arbitrario o tirannico e percio sospettoso,

pauroso delta franca manifestazione del vero 1.

Sia cosi pel vero : ma ad impedire il falso, non e ragionevole che

intervenga la giustizia con ritegni efficaci e coi castighi ?

Dove la giustizia non provvede ,
la pubblica opinione ripara 2.

E intanlo per chi si ride di questa opinione volubile come ruota,

II male e gli errori si diffondono a talento. Bella liberla ! Ma che

che sia di do, posto che un Governo si rifmlasse di concederla eosi

tal quale voi la spiegate, e negasse eziandio le altre
,
die sarebbe

a fare?

Sostenuti dal nostro diritto
,
da quel sacro diritto che tulti i po-

poli hanno di essere indipendenti e liberi, governati dal senno, de-

liberati a fare ogni sforzo pel comun bene , otterremo quello che

giustamente vogliamo 3.

Adagio un po
1

; quel che e contrario ai legittimi dirilti dei Principl

non si puo volere giustamente. Or come conciliare il diritto legittimo

che ha il Sovrano di ricusare liberta die non crede lecite o profitte-

voli, col diritto sacro die presupponete nei popoli di procacciarsele?

Ricordiamoci all'occorrenza che sola legittimita ammissibile e che

abbia buon fondamento, e il consenso dei popoli, che affidano e av-

valorano /' autorita di governarli a chi da essi e riconosciuto degno

dell'alto e difficile ufficio
4.

Poffare ! queste sono le teoriche di Rousseau e di Mazzini crude

e nude. I Re dunque non si dovranno piu riverire da' sudditi qual

sovrani, eppero avranno da ire a riporsi, non e cosi?

Niun dubbio. Del resto in Italia non v'e nemmeno bisogno di

muovere questa questione, perche; o il re e buono, onesto, italiano

di nascita e di sentimenti, ed egli educa i figliuolida par suo, come

Vittorio Emanuele, e allora la cosa va da se, il consenso dei popoli

valpiii d' ogni preteso diritto che fondar sipossa suU antichita della

dinastia. il principe non e italiano ne di nascita ne di sentimenti,

e allora non ci ha che fare. Quando i popoli lo possano mandar

via ne hanno il diritto e il dovere. Comandi a casa sua e festa 5.

1 T. I, pag. 648. - 2 Pag. 650. 3 Pag. 401. 4 Pag. 479. 5 Pag. IvL
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Dilemma potente ! conlro cui ov'e piu un diritto umano o divinoy

private o pubblico il quale possa reggere a lungo?

E vero; ilprogresso de'tempi ha portato via alcuni de'principii

di pubblico diritto che avevano prima viyore
1

.

Rimane che ne porti via alcuni altri di diritlo private ;
e poi non

sara piu al mondo ne il mio ne il two, ma tut to sara comune e Prou-

dhon trionfera. Or, per lornare a quel che dicevamo dei principi,

in'imagino che al Papa almanco menerete buono il suo regno teni-

porale difeso da tulti i Vescovi e i veraci cristiani della terra : sba-

glio forse?

La sbagliate a digrosso. Dovresle ricordare i funesti effetli del

governo temporale esercitalo dalla Corte romana nelle infelici po-

polazioni deyli Stati ecclesiastici 2. Le Romagne hanno saputo svin-

colarsi dalla rete di chi, invece di pescare solamente le anime, tra-

disce il Padrone e si da a pescar denari, mondani onori, temporale

potenza e poi fa incetta di manigoldi tra la feccia dei birbanti d'ogni

risma per serbare col loro soccorso il mal tolto, e impedire che al-

tri vi liberi dalla soggezione al peggior de'governi 3.

Che tempesla di scerpelloni e d
1

improperii ! Ma di grazia quali

sono cotesti manigoldi e feccia di birbanti d'ogni risma?

Le orde raccogliticcesostenitricidel crollante governo dei preli 4.

Le bande d'avventurieri comandale dal generate Lamoriciere. Que-

st' uomo.. . si e messo al servizio della reazione in Italia 5.

Basta cosi. Di Roma finalmente che vorreste fare?

Roma e schiava e derelitta 6
: percio noi piissimi scrittori delle Let-

ture di famiglia, porgiamo da canterellare ai fanciulletti quesli versi:

fior d'ltalia, Roma si lamenta

Perche da tirannia la fede e spenta
7

!

E in un Apologo che ha per litolo Ego sum Pastor Bonus, mostrla-

mo sotto un leggiero velo di poetica allegoria, i danni e i traviamen-

ti del Pescatore fatto Pastore che munge e tosa e scanna persinoj

1'ovile, per desio di vita oziosa e per ambizione 8. Roma si tra-

1 T. II, pag. 121 .
- 2 T. I, pag. 472. 3 Pag. 477. 4 T. II, pag. 165.

5 Pag. 197. 6 Pag. 82. 7 T. I. pag. 500. 8 Pag. 416-20.
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sformb quando Cristo le disse: Non guardare al dominio de'paesi,

ma abbiti tutte le anime che a te verranno. Perche dopo si gran

dono essa e tuttora lacrimosa e dolente ? Non m sono piu trasfor-

mazioni per lei? 1 Si vi sono: le Marche e I'Umbria si sono levate

dal collo I'incomportabile giogo del preti . . . La quistione di Roma
si risolvera.... perciocche convinta I'Europa dell'impossibilita dire-

stituire al Papa la signoria temporale, si accordera con noi per far

rimettere i preti dalla loro pertinacia 2.

Ne avete a suflicienza o lettore ? Noi non dialogizzeremo piu oltre

per trarre da questa sentina di scempiezze, di sofismi e di bestemmie

nuovi esempli. Quelli addotti finora sonobastevolissimia provarecon

evidenza, che per cotesli libretti, umilmente azzimati, si alza nelse-

greto delle mura domestiche e de'licei come una cattedra ipocrita

di ribellione, di empieta, di corrutela.

Eppure, rifacendoci ad esporre da meri storici, quante altre ma-

lizie non ci si presentano da additare ivi dentro ! Qua e una novellet-

ta con cui si melte bellamente in canzone un Piovano e il privilegio

del foro 3. La si versa del pagano sul capo dei parrochi che non

promuovono il sentimento nazionale 4. Allrove e utiAlunna che scri-

ve ad un'arnica: Forse quelle monachine dove sei stata tanto tempo

in loro compagnia, col pensare da bacchettone ti hanno levato

dalla mente quei buoni avvertimenti che ti ercmo stati dati dai

tuoi ottimi genitori, e ti hanno attaccata la loro malattia Ora

si fanno molte associazioni patriottiche ; diverse signore lavorano

e tutti cercano di far denaro per comprare fucili, e cosi armare le

citta. Giulia, ritorna come primaf levati le false idee che ti hanno

messo per la testa 5. Altrove si fanno voli acciocche in Ispagna sor-

tisca buon snccesso la giovanissima scuola della democrazia, la

cui bandiera e la civilta, quale la s' intende nel senso europeo, ci-

villa d' associazione di forze perche nessuna nazione ha diritto di

vivere a se 6. Piu sopra si chiamano falsi sacerdoti e mossi da Sa-

tana quasi tutti i Vescovi e i prelati e sacerdoti delF Italia centrale,,

perocche non vollero far contro la loro coscienza celebrando nelle

1 T. II, pag. 72. - 2 Pag. 168-69. - 3 Pag. 154-55. - 4 Pag. 74.

5 T. I, pag. 659-60. 6 Pag. 680.
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chiese la festa dello inlruso Statute coi rinomatissimi Te Deum 1:

e cosi i zelanti compilatori di quesle Letture si oppongono e diame-

tro al giudizio solenne che di quei sacerdoti porlo il Sommo Ponte-

fice Pio IX, lodandoli al cospetto della caltolicita nel Concistoro dei

13 luglio 1860. Piu avanti si glorificano e s'invocano i martin del-

la patria, cioe tutti i congiuralori, i settari, i sicarii, i felloni puniti

in qualunque mode per delilto di lesa maesla o societa : si leva a

cielo il libro del Vannucci che ne racconta le geste e ne esalta le

perfidie, e s'invitano tutli a gustarlo e a spanderlo in Italia, per-

ciocche deve essere, dopo il Vangelo, il libro pin sacro e divulgato

tra not 2. Taceremo delle Cronache poste in fine d'ogni quaderno.

Esse non sono altro che un panegirico della rivoluzione, detlato con

lo stile che usa la Gazzetta del Popolo di Torino e qualche altro

di quei tanti itnbratti di fogliucci devoli al Cavour e al Garibaldi
,

che in presenle ammorbano da capo a fondo la povera Italia.

Quanlo ai componimenti poetici e agli slornelli
,
ne trascriveremo

alcuni che palesano di quali sublimi pensieri ed affelti mirisi a nu-

tricare Tammo vergine dei bamboli
,
a cui sono deslinali.

Per innamorarli del tricolore italiano si proferiscono i seguenti:

Camel i a bianca,

La speme di Venezia non fu tronca

Dal fulmine caduto a Villafranca.

Camel ia rosso,

Nella Sicilia sventurata e oppressa,

Suonato e il vespro della gran riscossa.

Foglia di verde

Sul Tebro un fuoco s'alimenta ed arde

Le cui ceneri il yento non disperde 3.

1 T. I, pag. 652.

2 Pag. 446. I nostri lettori conoscono gia fior di libro che e questo
del Vannucci, intitolato/ Martin della liberta italiana dal 419al 484-8.

Nel vor. VIII pag. 72 ss. di questa serie ne abbiamo fatto un esame. Ba-

sti dire che non v' e schiuma di ribaldo per tristo che si divisi, il quale
non s'abbia dal Vannucci Taureola di martire, solo che sia stato afflitto

per aver cospirato contro i Re o contro il Papa.
3 Pag. 661.
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II medesimo tema si era gia dato molto piu liricamenle a canlar

loro cosi :

Bel gelsomino,

Si sente il tuo profumo da lontano

Dai campi di Palestro a San Martino.

Fiorin di menta

Tu germogliasti, come cosa santa

Presso una croce, al campo di Magenta.

Fiorin d'amore

A Montebello andateci a pregare

Ornati di coccarda tricolore.

A Solferino

Spuntan senza coltura in mezzo al grano

II lauro, la viola, il bianco spino 1.

Altri argomenti sono // suffragio universale e la Donna Italiana,

il Voto per I'unione; il fiore a" Italia; e certi Rispetli la cui ultima

stanza vale un oro. Eccola.

Donne che avete intelletto d'amore

Quando sorge del di la messaggiera;

Deh ! pregate la Madre del Signore

Che benedica questa primavera.

Offritele una ciocca di cipresso,

Ed intanto chiedetele un permesso,

II permesso d'offrirle quest' altr' anno

Le rose che in Venezia spunteranno 2.

Se T Autore di quest
1

ottava si fosse potuto figurare la sorta di

rose che spuntano in Venezia
,
forse non ne avrebbe raggravata la

profanila con si solenne corbelleria. Ma di queste frivolezze sia ab-

bastanza.

Piu presto ci tratterremo un pocolino intorno al Catechismo Dan-

tesco, o massime morali della Divina Commedia spiegate ai giova-

netti ed al popolo italiano, di cui ogni tanto escono larghi brani in

1 T. I, pag. 489-99. - 2 Pag. 593.
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questa raccolta. S' ingannerebbe di molto chi credcsse questo sin-

golar Catechismo un fedele comento del gran poema. Tult'altio!

La diyina commedia e un preteslo per ribattere in altra forma, nel-

le testoline fanciullesche o nei cervelli del volgo idiola
, gli error! e

i perversi dettami che si erano loro insinuati o con una novella o

con una liritera. La e una prella industria per togliere la noia con

la varieta.

Osserviamolo e poi concluderemo. Occorre il canto primo del

Purgalorio da chiosare
,

e segnalamente quel paio di versi che

dicono

Liberia ya cercando ch'e si cara,

Come sa chi per lei v^ta rifiuta.

Ed eccovi il chiosatore stabilir anzi tratto la verita del libero arbi-

trio
;

e cio sta bene : ma dal principio di questa liberta dell' arbi-

trio che e d'essenza in ogni ragionevole creatura
,
chi si immagine-

rebbe i corollari che esso deduce ? Deduce il diritto di tulti gli no-

mini di non essere schiavi del loro simile; il diritto di sottostare

solo alle leggi formate per comune consenso, e quindi di propria

elezione 1
: 11 che torna lo stesso che un diritto di non ubbidire a

nessuno, salvo che a se medesimo. Deduce la ragione delle lotte

politiche di popoli contro principi, che dimenticata ogni morale,

volevano, per regnare da padroni, sopprimere il piu sanlo de' nostri

privilegi, sul quale lo stesso Creators non si riserbb akun diritto ,

la liberta 2. Delle quali parole non sappiamo se sia piu sbardellata

la insipienza o la Iracotanza. Giacche confondendo scioccamente la

liberty personale delFarbitrio, con una millantata e subdola liberta

civile ,
si dtii ad intendere agF inesperti che i Principi governanti

yiolino quella , perche non accordano questa : con la giunta di un

ridicolosissimo supposlo , qual e che la liberta dell' arbitrio si possa

violare da chi che sia. Appresso affermasi con equivoco non meno

stolto, che Dio non siasi riserbato akun diritto sul privilegio di essa

liberta d' arbilrio : quasi che base di tulto T ordine morale non sia

1 T. I, pag. 410. - 2 Ivi.
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appunto il diritto assolutissimo di Dio clie F uorno liberamente ade-

risca alle sue leggi ,
o\vero manifestatc col mezzo della natura

,
ov-

vero col mezzo della fede. Allro e die Dio non siasi riserbato il diritto

di forzare fisicamente T arbitrio umano, ed altro e che Dio non siasi

riserbato alcun diritto sopra 1'uso libero di tale arbilrio. La prima

proposizione e vera
,
e sacrosanta : ma la seconda e falsa

,
e infer-

nale. Quanto scompiglio di paralogismi adunque in sette righe !

Ma affinche niuno dubili della retlitudine delle proprie intenzio-

ni
,

il comentatore subito fassi a mostrare le gioie della sua liberta

nell'Italia odierna: dopo di che esclama: E un fatto che le nazioni

hanno il diritto di governarsi come lor piace . . . le rivoluzioni sono

sforzi di un incatenato per isciogliersi. . . Tante vittime della liber-

ta furono tormentate fra noi colle persecuzioni ,
i sospetti, le car-

ceri, le torture, la morte; e ben giusto, anzi logico che si trovi

compenso a tanto dolore, e nel tempo stesso si compia la con-

danna di coloro che, per aver una corona, non si ricordano che

essa e del popolo 1. Non e egli palese che il Purgatorio di Dante

qua e un sotlerfugio per bandire
,
airombra del suo nome, teoriche

perniciosissime ch'egli non si e mai pure sognate?

Poco dopo cade in concio di lumeggiare gli altri due versi

dignitosa coscienza e netta,

Come t' e picciol fallo amaro morso !

Or appunto la necessita d
1

aprirne Y intelligenza ai pargoli ,
indu-

ce il catechista a scrivere quest' impudentissimo strafalcione : i papi

non sepper ripudiare le ricchezze fatali donate alia Chiesa
,
che

Cristo fondd sulla ricca poverta dell' Evangelo, come dice Giusli

(ecco davvero un santo Padre! ), e soffrirono, e soffrono combatti-

menti mondani 2. Intorno a che sliamo in dubbio se abbiamo da am-

mirare piu la scallra erudizione di costui, che par non conoscere

altro Evangelo se non quello inlerpretato dal Giusti ,
il quale forse

non ci credeva
;
o la volpesca dissimulazione oud

1

egli finge d' igno-

rare che la Chiesa
,
non essendo una compagnia di spirili e noa

1 T. I, pag. 411. 2 Pag. 412.
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vivendo per aria, ha mestieri di beni temporal! per sussislcre ed ope-

rare ;
e che parlando in rigore tanlo vale per lei ripudiare ogni ric-

chezza
,
doe ogni ben temporale, quanto ripudiare la vita ireir este-

riore consorzio.

Ne meno da ponderarsi e V ammaestramento che rispetto ai prin-

cipi ti viene sott'occhio nella dichiarazione del canto ottavo. Osse-

quiati da tutti, vedendos.i da milioni d' uomini obbediti ,
ricchi d' o-

gni dovizia, e con mezzi di prncurarsl ogni possibil piacere, fi-

nivan col credersi superion agli allri (dunque il sovrano si crede

ma non e piu superiore?) e quasi degni d' adorazionc. II preteso

diritto divino che vantano tanto i principi moderni, non ha altra ori-

gine (che sapienza! che semplicita! che fiducia nella dabbenaggine

del letlore !
)

. Oggi perb un altro diritto si e levato in faccia all' an-

tico ,
il popolare ; la virtu dei principi consiste nel riconoscerlo, e

null'altro, stanteche il regime costituzionale esonera in gran parte

il re dalle cure dello Stato, lasciandogli i piaceri e gli onori 1.

II che in buon volgarc sign'fica che il Re dev
1

essere quind' innanzi

come un balocco
,
al quale si fa di beretta e non piu : il Re se la

goda, ma i popoli, ossia i furbi che si dicon popolo, abbiano il timo-

ne del Governo.

I/aslio a quanto sa d
1

autorila umana o divina
, traspira da ogni

pagina di questo Catechismo. Agli argomenti gia allegati soprag-

giungiamone qualche altro. Accade di dover favellare della super-

bia? Neppur oggi inancano moslruosi superbi, vi si dice : ed in ri-

prova, si ascolti. Perche il giovane imperatore austriaco conculca i

sudditi, e mordendosi le labbra per le recenli sconfltte, a viva forza

cede un tanto del suo preteso diritto? Per I'orgoglio 2. Ben e chiaro

che se si domandasse al calechista, perche mai certi coiali mirando

la Venezia e Roma in polere dei lor legittimi signori ,
si mordono le

dita e imprecano a Francesco Giuseppe ed a Pio IX
; egli rispon-

derebbe: per umilta cristiana.

Interviene di dover discorrere delHra? L'ira e cieca e mostruo-

sa; r omicidio fu sovente uno de suoi effetti, e spesso intere fami-

1 T. I, pag. 602. 2 T. II, pag. 19.
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glie furono sepolle nel dolore per un alto d'ira; \i si dice: ed in

confermazione si oda. Fu certamente un moto d'ira quello che spin-

se lo stolto Re di Napoli a bombardare Palermo. Scornato per le

vittorie del gran Garibaldi, da lui chiamato bandito, non pote so-

stener T umiliazione della sconfitta ,
c prese besliale vendetta 1. Che

se altri chiedesse da qual moto fossero incilati, o Persano quando
bombardava Ancona, o Delia Rocca quando fulminava di granale

la citta di Capua, o Cialdini quando cannonerggiava Gaela, il cate-

chista ripiglierebbe che da angelica pieta e misericordia.

Che piu? Dante
,
da quel fiero ghibellino ch'egli era, ia fallo un

buon dato circa il ministerio che voleva assegnare ai due soli di

Roma, il Pontefice e F Imperalore. E sicurarnente i savii d'ogni ela

hanno ripreso Finferocilo poela, che dei Papi verseggio tralto tratto

piu a furia di passione che non a regola di senno. Ma il catechista

delle Letture di favwglia, Ironca il nodo con un colpo da Alessan-

dro. Idea deirAlighieri fu
,
che il romano Pontefice s'avesse il go-

verno universale e pienissimo delle anime (alcuni pero mantengono

che non gli negasse per nienle anco il civile de' suoi Stati 2) ;
e che

T Imperatore , quasi riflesso della luce poniificale ,
avesse il reggi-

mento supremo delle cose mondane in tutta la cristianita. Per for-

tuna
, sentenzia il lodato catechista

,
il tempo s'incaricb di rispon-

dere a questo desiderio del Poeta ; lo spirilo di liberta, avverso

al fatalismo, dichiard liranno I'lmperalore e corrotto il Pontefice f

(capite? lirannia Faufcorila politica, quell'aulorila cui S. Paolo vuole

che si deferisca siccorae a Dio
;

e corruzione Fautorita religiosa,

quelFaulorita che precede immediatamente da Cristo
) ;

e pur cjri-

dando con Dante che

L'uno e 1'altro insieme

Per yiva forza mal conyien che yada
,

venne pero un risultato diverso, da quel risultato che vediamo oggi

stesso compiersi con tanta virtu dipopoli, doe: star nelle nazioni

1 T. II, pag. 28.

2 Vedi BERARDINELLI // Concetto della divina Commedia, cap. XXVI. Na-

poli 1859.
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il potere, ed i Re non cssere che i delegati delle naiioni
(
eccovi la

sovranita popolare, primo domma della demagogia moderna, ovve-

ro del protestantesimo polilico) ,
la religione non potersi imporre,

essere il Papa il rappresentante del concetto cristiano ( non phi

della Chiesa
,

si badi
,
bensi di un concello speculative) ,

ma senza

diritto sulle coscienze 1 (eccovi Y indipendenza della ragione, primo

domma dell' eresia moderna, ovvero del protestanlesimo religiose).

Tal e la conclusione finale, che e dire la quiniessenza dei dettami

che si predicano pei fogli di questi preziosi quadernetti : la rivolta

al Principato ed alia Chiesa
,
la sostituzione della \olonta propria a

quella di Dio, il fatlo di Satana che disse al Verbo non serviam.

Terminiamo rivolgendoci ai padri ed alle madri di famiglia e a

tutli coloro che hanno in deposito anime innocenti da educare a

Cristo nella onesta e nella fede
;

e cosi la ragioniamo. piace loro

che quelle anime si guaslino dalF infanzia
,
che in sull'aprile della

vita bevano a larghi sorsi la morte
,
e che crescano nel disprezzo a

Dio
,

nell' odio ai Re
,
nel rancore al Papato ,

nel dispetto al clero
,

neirimpazienza d'ogni freno, disamorati, indocili, empii, sediziosi;

ed in tal caso li pascano pur si di queste Lelture , e ne attossichino

a posta loro i figliuoli , gli allievi
,

i discepoli. Si ricordino pero che

qual seme tal frutto
;

e che se piu tardi avranno a piangerne con

lagrime di sangue ,
tocchera loro di senlirsi rimproverare che chi

semina loglio non miete grano. Laonde a se, e non ad altri, do-

vranno imputare il perverlimento di quelle infelici creature, ed essi

precipuamenle portarne pena formidabile al tribunale di Dio. I se-

duttori fanno il meslier loro apprestando i trabocchetti e i veleni

agFincauti : ma i genilori, ma gli educalori fanno da carnefici sna-

turati della puerizia ,
minislrandole que

?

veleni o sospingendola in

que
1

trabocchetti falali. non piace loro ed abborriscono anzi il

corrompimento de' loro parvoli ed alunni
;

e in lal caso nieghino

Taccesso nelle loro famiglie a questa peslilenza di scritture
,
le ban-

discano dalle scuole e dissuadano altri, quanlo sanno e possono, dal-

Facceltarle e dal favorirle.

1 T. II, pag. 163.
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I trionfi della crescente licenza nuovi e piu stretti obblighi im-

pongono a tutti coloro che hanno sudditi o prole ,
di vegghiare con

cent'occhi. L
1

Italia e allagata da un diluvio di stampe d'ogni forma

e colore, foglielti, opuscoli, giornali, strenne, romanzi, lunari, sto-

riette piene a ribocco di oscenita e di mortifere dottrine. Ove la

congiura della menzogna contro la verita e piu che mai tremenda
,

ivi la circospezione ha da essere infaticabilmente desta. Niuno si

fidi dei frontispizii o delle apparenze. Qual fronlispizio piu candido

e quali apparenze piu colombine delle Letture di cui abbiam fino

ad ora parlato? Con tutto questo al saggio si e veduto come candido

*3 sia il tenore e lo spirito colombino.

E questo fia suggel ch'ogn'uomo sganni.

II.

Tractatus de Ecclcsia Christi auctore PATRICIO MURRAY in Collegia

S. Patricii apud Maynooth in Hibernia Sac. Theol. Prof.

Vol. I. Dubiini (pag. 802.)

Mentre lanti generosi Irlandesi accorrevano a difendere perfin col

sangue la Chiesa di Cristo, un insigne Teologo irlandese attendeva

a difenderla e illuslrarla colla penna, pubblicando il primo volume

del suo ampio tratlato De Ecclesia Christi. E questa la prima opera

strettamenle parlando di Teologia scritta in lingua latina da un Ir-

landese e pubblicata pure in Irlanda
,
e pero puo salutarsi come il

primo fiore di scolastica Teologia dopo il lungo verno della perse-

cuzione anglicana. Ben e vero che altri lavori di merito su materie

teologiche sono usciti da questo Collegio di Maynooth scritti in lingua

inglese , specialmente dal Doltore Dixon ora Arcivescovo Primate

d'Armagh, e dalHllustre autore di cui or favelliamo. Or quesfo-

pera sulla Chiesa che possiam dire di lingua e di spirito al tulto Ro-

mana uscila da una nazione e da un Collegio che han mostrato

quest'anno stesso tanto altaccamento e simpatia per Roma, ben me-

rita che la riguardiamo quasi come cosa nostra e che le diamo ono-
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rato luogo in questa rivista, benche generalmente rislrelta alia stam-

pa italiana.

II Dottore Patrizio Murray professore gia da molli anni dt sacra

Teologia nel gran Collcgio catlolico di Maynoolh presso Dublino,

benche ignoto a noi di persona, ci e pero noto per altri lavori, e spe-

cialmente pei suoi Saggi teologici pubblicati in inglese annualmente

in quattro volurai dal 1850 al 1853. Fin d'allora, a far publiea pro-

fessione del suo attaccamento alia Chiesa Cattolica Romana e a mo-

strare lo spirlto gencrale de
1

suoi Saggi ,
voile avverliti i lettori che

noii a caso ma come protesta di fcdo nel litolo stesso di ciascuno di

que'suoi volumi, che trattano di svariate materie, ci poneva per motto-

comune, Credo in unam sanclam calholicam et aposlolicamEcclesiam

(Simb. NIC.) Credo sanclam aposlolicamSedem et Romanum Pontifi-

cem in universiun orbem tenere principatumetc. (Cone. Flor.) Ora in

quesla nuova sua opera che sara compresa in trc grossi volumi vie^

ne a traltare direttamente della Chiesa di Cristo ch' e T argomento

prediletlo del suo cuore, e qui pure, come spiegando il suo vessillor

pone per motlo il teslo, Tu es Petrus et super hanc pelram aedificabo

Ecclesiam meam, et porlae inferi nonpraevalebuntadversuseam, il

quale nel decorso dell'opera viene magnificamente spiegato con set-

te dislinte quistioni (disp. VI.)

II volume comincia con una dissertazione o disputazione prelimi-

nare sulla Fcde. Avendo cgli osservalo che molte idee intorno alia

Fede erano indispensabili per aver giuste idee sopra varii punti nel

trattato della Chiesa, penso di scrivere quesla disserlazione prclimi-

nare fermandosi di piu su que
1

punli che han relazioni piu strette col

traltato de Ecclesia. Questo dotto trallatello di ollre a 100 pagine

inlilolato Disputalio Prima : Notiones praeviae de Fide e diviso in

unclici sezioni nellc quali si tralta sugosamente della fede, spiegan-

done per ordine cogli scolastici la natura, il molivo, Toggetlo, la

cerlczza oggetliva e soggelliva, Toscurila e credibilila, la liberla, la

soprannaluralita e la sua necessila per 1'elerna salute e siconchiudo

con important quislioni sulPeresia c sugli erelici. E pureprelimina-

re la seconda disputazione che conliene quistioni sulle nozioni pre-

vie inlorno alia Chiesa. La terza risguarda le membra della Chiesa>
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dispulandosi in allrettante quistioni se slan membra della Chicsa i

soli giusli, lull! e soli i predeslinati, se anche gli erelid e scismalici,

i lor bambini battezzati, i catecumeni, gli scomunicati. La quar-

ta dissertazione e sulla indefeitibilila, la quinta, ancor piu diffusa,

sulla visibilita, la sesta e la settima sulFunila della Chiesa. Primeg-

gia fra tutte la sesta di 300 pagine sulla tripllce unita di regime, di

culto e di fede. Nello svolgimento delle quislioni die formano F ar-

gomento delle dispulazioni s'intreceiano molte allre questioni secon-

darie legate e connesse colle prime e Irattale daH'Autore piu o men

brevemente, e taluna ancor con ampiezza, come la quistione sul

millennio nella disputazione quinta, e quella degli
arlicoli fondamen-

tali e non fondamenlali nella sesta. Generalmente lutte le quistioni son

trattate piu ampiamente di cio che soglia farsi ne
1

corsi di Teologia

^e mostrano un teologo versatissimo nello studio della,sacra Scrillura

e de
1

Padri e nelle opere non meno degli scolastici che de
1

moderni.

Pero ci sembra che queslo trattato, mentre raccoglie il meglio

che si e detto dagli anlichi, e portato come dicono, al livello del tem-

po , specialmenle per T esegesi biblica e per Tesposizione degli er-

rori de
1

protestanti modern!, massime inglesi. Per do che risguarda

F esegesi biblica non solo vi si trovano svolti assai lesli con grande

maeslria
,
cavandone sopratulto logicamente tutta la forza leologica

deli
1

argomento ;
ma di piu si coglie Topporlunita in vari luoghi di

dare delle regole general! d' interprelazione ,
altissime a formare la

niente de
1

giovani studiosi, e addestrarli a maneggiare con forza gl!

argomenti leologici tratti dai tesli della divina Scrittura e a scio-

gliere le obbiezioni. Quanto poi agli aulori moderni Terudito autore

non ha penlonato ne a spesa ne a fatica per conoscere tulte le

opere di qualche nome uscite fin qui dalla penna de
1

protestanti ,

specialmenle inglesi, intorno alia Chiesa, argomento forse piu d'o-

gni altro esposto alle variazioni del protestantesimo. Basti dire che

nel lungo catalogo di autori protestanti da lui cilali nel decorso del-

Fopera e raccolli in un'appendice noi veggiamo i noini d'ollre a

venti autori tullavia vivenli. Con cio egli si e messo in grado di

esporre e confutare le forme del protestantesimo e deU'anglicanisrno

moderno fino al puseismo.
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Forse potra sembrare a taluno che 1'autore sia troppo copioso c

minuto specialmente nel dividere e sminuzzar le obbiezioni
;
difetto

per allro, come dicesi, dal buon lato in un'opera scolaslica, e che se

da una parte puo ingenerare fastidio, ha i suoi vantaggi e compensi

dairaltra. Dispiacera talvolta la non curanza della lingua. Di que*

sto difetto si accusa e si scusa egli slesso dicendo nella prefazione ,.

JMeum orationis genus plerumque latinum non est, sed barbarum :

claritati, lit rei summae, semper studui: ma ci sembra per mo*

destia esagerata raccusa
,
e insufficiente la scusa

,
mentre senza

pregiudizio della sua singolare chiarezza sapra 1'autore
, purche 3

voglia ,
tenere un tal giusto mezzo che non dispiaccia a' piu colti

,
e

insieme non si renda meno intelligibile a
1

meno esperti che sono i

piu , per cui riguardo egli ha voluto fuggire ogni classica eleganza

e ricercatezza. Ma quanlo alia sostanza di soda e profonda dottrina

ogni equo censore vorra lodare quest'opera, ed anche nelle quistio-

ni di minor momento o ermencutiche o scolastiche
,
in cui suol es-

sere differenza d'opinione ancor tra Catlolid, senza sottoscrivere a

tutte e singole le opinioni delPautore, ognuno dovra in lui riconosce-

re maturita di sano giudizio, e aver sempre per le sue opinioni

quel rispetto ch'ei moslra costantemente fra gli altri suoi pregi per

le diverse opinioni de
1

Teologi cattolici
, specialmente scolastici.

Per lo spirito poi di ortodossia e di attaccamento alia Chiesa

quest' opera e degna certamente della cattolica Irlanda, la sola tra le

nordiche nazioni d
1

Europa che non abbia pur un momento vacillate

nella sua fedelta alia catledra di Pietro. II libro insomma fedelmente

rittette come in ispecchio la mente e il cuore dell
1

Autore
,
sincera-

mente e profondamente Cattolico Romano
;
e assai ci rallegra il ve-

dere come un Teologo che scrive dall
1

ultima eslremita dell
1

Europa

occidentale
,
che non e stato giammai in Roma

,
scrive della Chiesa

un
1

opera che di spirito puo dirsi giustamente Romana. Questo ap-

punto e il pregio di cui fu piu sollecito il caltolico Autore
,
che cioe

in fatlo di ortodossia e di sincera dottrina cattolica la sua opera riu-

scisse quant' e possibile simile alia Chiesa non habens maculam aut

rugam e com' egli si esprimeva confidenzialmenle con un araico,

fosse in punlo di dottrina cosi ortodossa come se uscisse dalle labbra

stesse di Pio IX.
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Con tale spirilo I
1

Autore quanto.dotto altrettanto uraile non solo

protesla nel line della prefazione : Librum hunc et omnia scripta

mea sive edita sive edenda Sedis Apostolicae et Romani Pontificis

censwae absolute et ex toto corde subiicio : ma com
1

egli stesso ci

fa sapere fin dal principio, egli avrebbe voluto recar seco a Roma il

manoscritto e soggettarlo alia Romana censura : e non potendo citv

fare mando a Roma al R. P. Perrone
, Teologo com

1

egli dice in

urbe et in orbe veramente chiarissimo, i fogli dell
1

opera di mano in

mano che uscivan da
1

lorchi
,
con I

1

umile intendimento di far una

appendice se mai qualche cosa gli fosse mostrata , in punto di dot-

trina o di espressione, da rettificarsi o correggersi. Ma il P. Perrone

ben lungi dal trovar cosa meritevole di censura, percorsa quanto ba-

stava I

1

opera ,
toslo che fu in grado di giudicarne si affretto di scri-

vere all
1

autore una lettera di approvazione e di lode
;
la quale let-

tera I
1

autore medesimo ha gia pubblicata colle stampe. Chiudereim>

questa rivista, congratulandoci ancor noi e col Professore e co
1

suoi

discepoli nel Collegio cattolico di Maynooth.

III.

Lezioni sui sacri libri del Maccabei, lette nell' anno MDCCCLX del

nobile signore FEDERICO MARIA ZINELLI Canonico teologo del-

la Basilica patriarcale di Venezia Venezia dalla tipografia dr

F. A. Perini 1860. Un vol. in 8. grande di pag. 260.

L'egregio scrittore di queste lezioni non e di quegli uomini cbe

prendono gli ufficii loro addossati per una cerimonia o per un me-

stiere. Insignito della dignita di teologo nella metropolitana di Vene-

zia egli sente il dovere di volgere le interpretazioni scrilturali non a

solleticare la curiosita col raccontare errori antichi e sepolli ,
ma a

giovare la pieta collo svelare e combattere quelli che oggidi fanno

strage nel popolo cristiano. E pero fino dalla introduzione premes-

sa in istampa alle lezioni scritturali
,

dichiara qual sia il fine ch' ei,

si propose salendo sulla cattedra di verita. La promulgazione

franca della verita caltolica e ingiunla al ministro evangelico ; e

SerieIV,vol. VIII. 46 5 Decembre 4 8 GO
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obbligo di questo il preservarc i fedeli die non sono ancora scdotti

dalla corruzionc delle massime perverse; ilsostenere i vacillanli;

e finalmenle far sentire chiara e nella la verita all' empio . Di

che, poco brigandosi dei consigli di quella sedicenle prudenza sem-

pre schiava dal toccare cerli tasti pericolosi in tempi eosi pessimi ,

imprese francamente (e ne fece avvertili fin da principle i suoi udi-

tori
)
a spiegare i libri dei Maccabei, appunto perche lo conducea-

no sponlanearaente a spiegare la dotlrina delia Chiesa intorno alle

malerie sociali, nelle quali si aggira oggidi quasi tutla la controver-

sia delFerrore conlro la verita. Se meriterebbe nome di traditore un

magistrate che nell
1

imminenza di un torrente minacciante dagli ar-

gini gia danneggiali e fessi, non solo Irascurasse i provvedimenti per

salvare il popolo ,
ma lo trastullasse con ciarle o Tinvitasse al son-

no
; perche traditore non si avrebbe a dire cbi e destinato a propu-

gnare le verita caltolicbe, qualora schiavo di quella pusillanimita

che lante lingue incatena, non combattesse Terrore sotto quella for-

ina di cui al suo tempo si avvolge? (pay. 42 e /4).

Un procedere si franco dovea natural mente destare le ire dei tri-

sti i quali nella Chiesa slessa lentarono inlimorire e il dicitore e gli

ascollanli nella Domenica 1. Luglio. Ma il tentative riusci a tut-

f altro : e il buon popolo veneziano dopo avere in quel giorno con

solenne riprovazione sooncertalo quei tristi, si alTollo nella Domeni-

ca seguente in si disusata moltitudine che appena parea capirla la

vastissima basilica patriarrale : tanto e diversa, dice egft il Zinelli,

dalla costoro pretesa pubblica opinione la vera opinione del buon

popolo veneziano (pay. V).

Spiegalo cosi rintendimenlo suo nella prima lezione, intraprende

nella seconda il corso dottrinale, facendo notare agli udilori che Te-

roismo dei Maccabei in favore della loro patria e stato
,
secondo il

mal vezzo che corre oggidi ,
travollo dai meslatori politic] a

preteslo ,
a giuslificazione ,

ad encomio delle proprie ribaklerie.

Ma quanlo sia fuor di proposito il vanto apparisce dal parago-

nare la santila del fine
,

dei mezzi
,

dello spirilo per cui combat-

terono i Maccabei colla malvagila del fine, dei mezzi, dello spirito

con che fu intrapresa e proseguita Timpresa italianissima : la quale
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sotlo la maschera di amor patrio studioso dlngrandire la nazione
,

mira veramente a protestanteggiare dapprima e poscia a rendere

atea ed irreligiosa F Italia.

Sapete voi, dice nella tcrza lezione
, quali sono i veri Maccabei

odierni ? Sono quei prodi die dietro uno dei primi capitani del se-

colo noslro, vero Malatia, difensori della religione e degli avi han-

no impugnato la spada. E questo assunto viene provato dall
1

Au-

tore
,
considerando come Hmpresa dei Maccabei

,
benche in ap-

parenza impresa solo nazionale
,
era nella realist impresa calto-

lica
, impresa cosmopolitica. Condossiache in quella guisa ap-

punto che dalla Provvidenza venne assegnaia al suo Vicario una

sede determinata perche da liitti egli polesse conoscersi
;

e a

questa sede im terrilorio ed uno scellro perclie fosse ed appa-

risse libero nell
1

insegnamento ;
nclla slessa guisa al popolo cbreo

fu assegnaia una terra speciale ,
ove

, segregate dagli allri popoli,

serbasse il deposito delle promesse col germe del riparalore. Com-

batlere dunque per cotesla palria era un combaltere per la sah7ezza

del mondo universo
,

della cui salute si racchiudeva il germe nel

reame di Giuda, come oggi se ne manifesta e se ne assicura la pie-

nezza, assicurando col potere temporale la libera azione della Chiesa

Cattolica.

La quarta lezione considera 1'impresa dei Maccabei
,
non piii

rispetio allo spirito e ai mezzi con cui fu operata ,
ma rispello

alia propria sua entila politico religiosa. Gli anlichi Maccabei pu-

gnavano per difendere una realc nazionalila che possedevano, lad-

dove i moderni pugnano per distruggere tulle le nazioni che esi-

slono, surrogandovi una nazionalita ideale
;
arbitrariamenle- creata

dal loro cervello. I primi pugnavano per un comando positive di

Dio, aulenticalo dalla legge, da prodigii, da speciali ispirazioni,

laddove i mo lerni pugnano conlro il divieto posilivo di Dio au-

tenticalo dalla voce infallibile del suo Vicario. Nel che bellissi-

ma e la dimostrazione condolta dall
1

Aulore con gran maestria di

filosofo, partendo dalle prime nozioni di nazionalita e dalla diversa

indole dei due diritti che ne sgorgano a conservarsi e a perfe-

zionarsi. La conservazione dell' essere mira, dice
,

alia stabilita
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delta grande opera delta creazione : la tendenza al pcrfeziona-

mento proprio potrebbe molle volte indurre alia distruzione di quel

bene che e negli allri .... Ecco dunque come le aspirazioni de-

(jli uomini, per quanto sieno in se stesse buone, trovano un limi-

te negli altrui diritli
( pag. 5 e 6

)
. Gli Ebrei dunque che com-

battevano per una nazionalild, gia posseduta miravano a conser-

Tazione
;
dove gl

1

Italianissimi mirano a distruzione volendo fab-

bricare F ideale colla violazione del diritto esistente.

Spiegato poi il nesso streltissimo che passava fra la nazionalita

giudaica e I

1

adempimento del patio divino
,
mostra come i Giudei

furono ossequiosi e fedeli anche a Monarch! stranieri finche costoro

non vollero colla distruzione e sterminio del popolo d
1

Israello Tasso-

luta abolizione del culto al vero Dio
;
laddove il vero motivo per cui

tanta guerra si mosse alia dinastia di Absburgo fu precisamente IV
dio della religione cattolica da quei Principi costantemente difesa ed

oggi restituita dal Monarca in tutla la pienezza di sua liberty e de
7

suoi diritti. E che da questo motivo appunto nasca la smania di

vederne atterrala la potenza, lo ripelono eloquentemente e Tapoteosi

di Giuseppe II
,
solo eccettuato dagli odii di costoro, e le ire conlro

il recente concordato fatto segno a tutti gli strali della maldicenza e

della calunnia.

La quinta lezione ha per tema Torigine divina del potere : la quale

\iene spiegata dal chiarissimo dicitore con tutta queir esattezza di

dottrina e forza d'argomento che il cattolicismo, e soloil caltolicismo

sa meltere in campo. Queste dottrine sono ai nostri lettori si fami-

gliari che per brevita possiamo tralasciarle
;
ma non tralasderemo di

dire che a questo punto sorsero nel tempio per parle di pochi impu-

denti e miscredenli quei romori dei quali abbiamo parlato al princi-

pio e che diedero occasione all
1

energico richiamo del buon popolo

veneziano. Occasione alle ire fu la parenesi dell
1

oratore evangelico

alia sventurata gioventu italiana
,
slrascinata ad impress maledetle

daDioperche scomunicate dal suo Vicario. Ma Teloquenza deirora-

tore lungi dallo smarrirne acquisto nuovo ardore e nuova forza, pro-

teslando che il romore di cosloro non varra a soffocare la voce di chi

.e <iostituilo difensore degli eterni veri. E, dovro , diceva
,

col
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silenzio sopprimere le verita evangeliche , perche non piacciono

al mondo, perche non piacciono al secolo ? Da quando in qua si

e visto che le norme del Predicatore debbano essere i pregiudizii

delta piazza ,
le declamazioni delle futili conversazioni, gli oracoli

che vanno sputando gli oziosi nei caffe ?

I mestatori sono poco avvezzi, in Italia soprallutto, a udire dagli

onesti (fra i quali i timidi non sono pochi) cotesto linguaggio. Qual

meraviglia che ne fremessero ? Guai a loro se chi ha per se la ra-

gione e la verita incorainciasse ad avere il coraggio di pronunziarla

e difenderla ! Vivamente penetrate del dovere che corre ai Catlolici

di tal coraggio ,
lo zelante oratore interrompendo nella Domenica

degli 8 Luglio il tema dei Maccabei torrio ad inculcare quel dovere,

confutando certe massime di prudenza carnale con cui il mondo

vorrebbe far tacere il linguaggio apostolico or accusandolo di polili-

ca mentre parla di morale, ora limitando Y insegnamento alle astra-

zioni senza che mai scenda al concrete
,
ora vietando all' affelto di

riscaldare i raziocinii.

Nella Domenica 22 Luglio ripigliando colla lezione settima il suo

tema passo a considerare nella sua concretezza e legiltimita quel

supremo potere che nella quinta avea considerate nella metafisica ed

astralla sua entita. Nel qual proposito siccome
, dice, il rispetto al

polere , preso nel suo concetto soltanlo
, assomiglierebbe a quel ri-

spetto che or ora abbiamo senlilo dovulo al Clero in astralto, mentre

i Cherici in concrete
,

cioe Vescovi, Canonici, Parrochi s'imprigio-

nano e si bistraltano
,

cosi per far conoscere la inonesta dei prelesi

moderni Maccabei
,

doveasi dimostrare come il potere supremo sia

Inviolabile in quelli che ne sono invesliti
, quanto a dire

,
non esser

lecito ai popoli sciogliersi per qualunque pretesto dalla soggezione di

quelli, solto i quali la Provvidenza gli ha posti . Q.uesta inviolabilita

venne dall' Autore dimostrata e col raziocinio e coir autorila della

Chiesa: materia continuata poi neirottava lezione, rispondendo alle

molte obbiezioni e svelando i sofismi coi quali persone anche oneste

s'ingegnano di sostenere la legiltimita delle ribellioni lusingandosi di

poterlo fare senza abbracciare i principii deirivoluzionarii: e cio per

la speranza di una fulura beatitudine d'ltalia che noi dovremo com-
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prare con lacrime e sangue per lasciarla godere ,
se Y Utopia giun-

gesse a realta, dai nostri pronipoti. Non so, dice I'Autore, se spie-

galo bene coleslo pensiero a\rebbero potuto i mestatori ripromeltersi

un gran numcro di seguaci : ma checche ne sia di queslo ;
domando

se sia onesto cimenlar la nazione ad un avvenire incerlo, non attua-

bile
,

se non quando noil vi saranno ne quelli, die debbono fare i

sacrificii, ne i loro figli, no forse i loro nepoli?

. Con queste otlo lezioni TAutore avea soddisfatto al debito con-

tralto nel proporre il suo lema
;
avea dimoslrato die doilrim della

Chiesa essendo 1'inviolabilita del potere supremo, ogni rivolitzione

e un delitlo e delitto gravissimo (pag. 22) ,
cui stoltamente prelen-

dono difendere colFesempio del Maccabei. Ma poiche le rivollure

poliliche si appoggiano oggidi sulla cosi delta sovranita popolare e

si riscaldano con un fanlasma d'amor patrio ,
TAulore credette ne-

cessario dare inlorno ad araendue cotesli equivoci le necessarie

spiegazioni al popolo veneziano di cui in nome della Chiesa e eosti-

tuilo aulorevolmente maestro.

Che debba pensarsi da un callolico intorno alia prelesa sovranita

del popolo fu il tema della nona lezione. Nella quale ricordando

eerie dollrine degli scolastici con cui i prelesi Maccabei vorrebbono

giuslificare le proprie ribellioni
,
confuta cotesto assunlo con un ra-

ziocinio che potremmo ridurre a questo dilemma: quelle doltri-

ne scolastiche renderebbero lecita veramenle la ribellione
;

e saran-

no appunto per queslo riprovevoli, essendo la ribellione condannata

dalla Chiesa come fu condannala sempre da quegli scolaslici :

quegli scolascici soslenendo i loro principii ,
ebbero ragione nel ri-

provare la ribellione
;

e questo dimostra che le loro dotlrine non

conducono a lale conseguenza . Ad ogni modo il principio morale

slabililo dalla Chiesa e il solo che dia una base inconcussa ai razio-

cinii e guarentigia sicura alle leorie. Ogni teoria che al morale afo-

rismo si opponesse sarebbe per questo stesso riprovala e condan-

nevole.

Ribaltuli cosl gli argomenli che i libertini Iraggono dalle leorie

scolasliche per lo piu frantese
,

il valenle oratore spiega quei fatli

del medio evo che potrebbero somminislrare qualche appiglio alle
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ribellioni : e dimoslra che se in altri tempi il gius pubblico cristiano

concedette ai popoli quasi un diritto di richiamo conlro i loro Prin-

ipi ,
lo concedette soltanto perche al di sopra del Principe ricono-

scevasi altro principio organico il quale salvava la moltitudine dal-

Tanarchia anche quando ella in certi casi preslabilili ricusava legal-

menle Tobbedienza al suo Sovrano immediato. Cos! al di sopra del

feudatario stava il Re, al di sopra di molti Re I'lmneralore, al diso-

pra dell
1

Imperatore la salutare influenza dei Papi. Se il popolo dal-

T uno ricorreva alFaltro di colesti gradi gerarchici ,
la societa non

ricadea per questo nelFanarchia, non si stabiliva il diritto d'insurre-

zione, non si violava per conseguenza il principio cattolico obedite

praepositis.

Scartate le obbiezioni, FAutore combatle direttamente la sovrani-

la popolare : e con tale evidenza e popolarila ,
clae non possiamo

contenerci dal riportarne almeno quel tralto (pay. 48 e segg.), ove

dopo aver mostrato quanto sia menzognera una sovranita chs si ri-

duce a gittare una palla nell' urna elettorale, cosi prosiegue a favel-

lare col popolo. Ma che e mai il popolo sovrano in faccia ai me-

statori? II popolo sovrano non e che un zimbello di cotestoro, i

quali gridano di voler levare la corona di testa ai Re , per riporla

.sul capo al popolo, e dicono al popolo: Aiutateci a far cw; lasciate

che ascendiamo sulle vostre spalle ; perche vedete come alto seg-

gono i Re. II popolo allora s' illude, e sovrapponendosi T uno alFal-

tro gl' individui del popolo, i mestatori ascendono, e levano la coro-

na di capo ai Re
,
ed il popolo applaude, perche ognuno aspelta di

goderne una parte. Allora i mestatori si rivolgono verso il popolo,

e dicono : popolo, ecco la corona
; questa e vostra, ed appunto per-

be voslra ce la poniamo in testa noi, che siamo i vostri rappresen-

tanti
;
e molti individui del popolo, cioe quelli ebe son pagati od il-

lusi, applaudono. Voi siete il popolo sovrano, seguitano i mestato-

ri; ma a voi e riserbata tutta la parte utile ed onorifica ; a noi vo-

stri mandatarii tutto il peso ;
noi governeremo per voi. Ma voi siete

ben forlunali
; quando comandavano i Principi . . . . il popolo avria

avuto bisogno di garan/ie, perche il Re non ne abusasse egli stes-

so. Ora e il popolo che comanda in persona, e comanda appunto,
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quando comandiamo noi. Adtmque? adunque il nostro giudizio e

inappellabile ;
e chiunque ci contrasla, non e araico del popolo .

Cosi parlava ai suoi uditori con brio veramente veneziano il va-

lente oratore : e beato quel popolo se spingendo il suo sguardo ollre

la frontiera avra saputo scorgere come combaci a capello F ipotiposi

del dicilore colla commedia che si rappresenta in Italia ! Beato se

avra concepito F orrore che meritano quelle persecuzioni sacrileghe

in nome della liberta e del popolo sovrano, che fanno piangere oggi

in tutto il rimanente d' Italia ogni cuore cattolico.

La decima lezione recilata ai 12 di Agoslo spiega il secondo equi-

voco da noi accennato pocanzi ,
F amore di patria , esponendone

prima filosoficainente la nalura ed applicandone poscia il concetto

alia condotta dei pagani ,
a quella dei Maccabei e fmalmente agli

eroi liberlini che pretendono scimmiarli.

LT amore
,
dice

, puo considerarsi e nelF estimazione ragionevole

e nell
1

efficacia volontaria. Secondo F estimazione della ragione il ge-

nere umano e piu che la nazione
, questa piu che la citta

,
la citt&

piu che F individuo. Ma la volonta rispetto alia sua efficacia precede

in ordine inverso a proporzione della prossimita di atlinenze: e F in-

dividuo vuol prima il bene della famiglia, poi quel della patria, poi,

se qualche rara volta gli succeda di potervi contribuire, anche quello

delF intera umanita. E la ragione e chiara, non essendo F amore una

sterile specolazione ,
ma si una tendenza alF opera ,

la quale allora

si esercita quando puo riuscire efficace. Or F efficacia ben puo ot-

tenersi rispetto a quelle persone con cui siamo in relazione imme-

diala; ma quale effetto puo avere ordinariamente F operare di un

italiano in vantaggio diretto dal genere umano ? Quest' amore poi sic-

come tulto e fondato nelF Autore della natura e della grazia ,
nulla

mai potra volere che offenda la maesta e la bonta infmita. DalFosser-

vanza di cotesto ordine nasce la morale onesta o reila delF amore.

L1

amore dunque dei pagani verso la loro patria manco perfmo della

base
,
essendo impossibile nel paganesimo quell

1

amore che il crt-

stiano volge al suo Dio e che non trovava nel paganesimo oggetto

a cui rivolgersi fra quelle oscene, spietate, material!, ridicole divi-

nita. In cotesti cuori qual poteva essere il principio di amor patrio-?
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Qualche simpatia istintiva, ma soprattutto un disordinato amore del-

la gloria : vicit amor patriae laudumque immensa cupido. Tutf al-

tro era T amor patrio dei Maccabei
,
die aveva in Dio la sua sor-

gente, nel Redentore aspettato il vincolo di coesione, nelle leggi di-

vine le istituzioni politiche, nella terra donata da Dio al popolo il

fulcro maleriale
,
nella perfeitissima unita di famiglia , autenticata

da pubbliche genealogie ,
Y identita del sangue e il calore degli af-

fetti, nel comando di Dio Y obbligazione a guerreggiare. Tali erano

gli element! di amor patrio eke scaldavano il cuore degli eroi di Pa-

lestina e che si riprodussero pocanzi in quella piccola falange di veri

Maccabei cristiani che a Castelfidardo fecero attoniti del loro valore

il cielo e la terra.

E egli cotesto Y amor di patria dei settarii, dei mestatori ? La loro

religione fu fmo dai primi passi Y ipocrisia del viva Pio IX diretta

ad atterrare il catlolicismo : il loro vincolo furono i giuramenti di

setta, la morle minacciata e inflitta ai traditori : la setta comanda

ai suoi adepti ed e puntualmente obbedita, dimanda sagrificii estre-

mi e gli ottiene. llpremio che se ne debbono aspettare i seguaci e,

che Satanasso li riceva nel regno suo Cpag. 23). E con tali senti-

menti \i puo essere amor vero di patria ?

Con questa decima lezione Y Autore compiva il corso delle teolo-

gali del 1860 nella patriarcale Basilica di Venezia. E noi ammira-

tori della scienza, dello zelo, del coraggio di chi cosi osava parlare

perche si gagliardamente sapea sentire, altro non possiamo aggiun-

gere che augurare all
1

Italia molli apostoli simili a questo ;
e a voi,

lettore, il desiderio di conoscere queste lezioni, la luce per bene in-

tenderle e il coraggio per pralicarle.
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1. Usi terapeutici del Curare contro il tetano e T epilessia 2. Utilita del

Nuphar luteum pel miglioramento dell' aria nei luoghi paludosi 3. Pas-

saggio dell' elettricita stalica a traverse il vetro 4. Teorica della

grandine.

1. La malattia conosciuta sotto nome di tetano veste forme diverse, piu-

o meno pericolose e designate dai medici colla graduazione di cronica,

semicronica, ed acuta o traumatica. Quest'ultima suol essere irrimedia-

bilmente mortale e precede spesso dalla lacerazione d' un ramo nervoso.

Indarno si provarono contro il tetano traumatico i piu svariati e strani

rimedii. D'ordinario le vittime che ne sono tocche soccombono in poche
ore fra strazii alrocissimi e in mezzo a convulsion! si spaventose da met-

tere ribrezzo a chicchesia. Or sembra cbe la Dio merce siasi giunto in

sulla via di scoprirne il rimedio specifico; il quale, per uno di qtiei con-

trapposti cosi frequenti nel mirabilissimo ordine della Provvidenza, con-

sisterebbe in uno de' piu violenti veleni ,
cioe nel curare. II Dott. Luigi

Vella avea veduti e rifatti gli sperimenti del Dott. Bernard intorno a co-

desta sostanza; pel quali era posto in chiaro che 1'efficacia di tal veleno

si esercita esclusivamente sul sistema nervoso motore, che per esso vie-

ne a cosi dire spento ed annientato. Questo gli fece balenare alia mente

che potrebbesi tentare con esso la cura del tetano traumatico, il quale
consiste in una sovraeccitazione e tensione eccessiva,conconvulsione to-

nica di codesto medesimo sistema nervoso. Venutogli il destro di far la

prova , seppe giovarsene egregiamente. L' anno addietro egli dovette

assistere a' feriti francesi, de' quali tre, feriti a Magenta, furono colti da
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tetano manifestamente traumatico : e due di essi, curati con tutti i mezzi

ordinarii, cloroformio, etere, oppio ecc. in poco d'ora furono morti. II

terzo, dopo adoperategli attorno le stesse cure, avviavasi allo stesso ter-

mine ed era omai in fine di vita. II sig. Vella allora si risolvette di met-

tere alia prova il curare. Riapri la cicatrice gia chiusa da oltre a dodici

giorni; e, sciolti 10 centigrammi di curare in 40 grammi di acqua ,
in-

zuppo in questa soluzione una compressa e 1' applico all' aperta ferita.

Una mezz'ora dopo la rigidezza tetanica delle membra era cessata, e la

crisi era sedata cosi che il malato potealzarsi. Ma 1' indomane il tetano

ripiglio fortemente, e mentre il giorno innanzi avea incominciato dalle

mascelle, questa volta si manifesto di botto nella gamba ferita. Senza

porre tempo in mezzo fu di bel nuovo applicato il curare ed appunto
trenta o quaranta minuti appresso la rigidezza delle membra era vinta.

Cosi venne rinnovandosi per ben dieci giorni Tattacco e la cura, sempre
collo stesso risultato e col vantaggio che la crisi di mano in mano dive-

niva piu corta e benigna, e ritardava di alquante ore a sopraggiungere.

A rendere piu efficace il rimedio furono applicati vescicatoi, e con pan-
nolini inzuppati della benetica soluzione fu coperta la pelle cosi denuda-

ta. Finalmente alii 15 Luglio la malattia era al tutto vinta, ed il ferito u-

sciva sano e salvo dallo spedale.

Questa cura mosse gran rumore in Francia. Molti ne disputarono pro

e contro, e parecchi valentissimi medici tennero pel si. Altri si fecero a

ritentare la prova nei casi loro occorsi
,

e riuscirono meno felicemente :

ma pare che cio potesse recarsi o alia imperfetta qualita del rimedio od

alle condizioni per altro motivo sfavorevoli de' malati. II sig. Vella ri-

pete in molte forme gli sperimenti ad accertarsi della sua scoperta e fu

condotto a questa conclusione: che gli effetti del curare sono contrarii a

quelli della stricnina, sicche in certa maniera quello e 1'antagonista ed il

contravveleno di questa. Difatto egli pote col curare, iniettato nelle ve-

ne, neutralizzare la stricnina ingerita nello stomaco di animali
,
che al-

trimenti sarebbero stati con questa avvelenati senza riparo ed a cosi dire

fulminati. Anzi
,
senza danno grave , pote iniettare nelle vene di alcuni

cani un miscuglio di curare e di stricnina in tali proporzioni, che la do-

se di ciascuno di questi veleni presa separatamente avrebbe quasi infal-

libilmente data la morte.

Quindi altri furono mossi a saggiarne 1'efficacia per analoghe malattie.

II sig. Tiercelin se ne servi per la cura di nevrosi convulsive, e special-

mente dell' epilessia. Egli amministro a due epilettici un 2 o tre centi-

grammi di curare in ciascun giorno, introducendolo nel loro organis-

mo per mezzo d'una mucosa scoperta da vescicatoi. Se ne ebbe in
r^o-

co V effetto di ridurre il numero degli accessi epilettici ,
in uno dei

malati da 28 a soli 8 il mese
;
e nell' altro da 24 a 18. Oltre di che

codesti attacchi del male erano assai meno gravi ed intensi
,
e lo stato
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morale dei malati era migliorato d'assai, tantoche la quiete dell'ani-

mo e la speranza era succeduta in essi allo scoramento ed alia irritabi-

lita abituale. Di qui egli ha inferito 1 . che applicando il curare sulla

dermide scoperta ancbe in quantita di piu Gentigrammi al giorno, non si

corre pericolo di avvelenamento, almen grave ;
2. che e manifesto ua

cotale antagonismo tra 1'efficacia del curare e la nevrosi ond' e costituita

1'epilessia ;
di che potra ricavarsi lume a indagare la natura di questa

crudele malattia e il modo di mitigarla e fors' anche guarirla.

2. II sig. A. Lagreze-Fossat propose, non ha molto, aU'Accademia delle

Scienze, un nuovo mezzo da migliorare alquanto 1'aria dei luoghi paludosi
che non si potessero ,

col prosciugamento per via di lavori idraulici
,

li-

berare dalle acque ;
e questo consiste nel procacciare che vi si moltipli-

chi una rigogliosa vegetazione del nuphar luteum, Sm. Le foglie di que-
sta pianta palustre ,

levandosi dal fondo dell' acqua ,
hanno i loro lembi

avvolti sovra se stessi verso la faccia superiore, di maniera che formano

come un cartoccio il quale si viene aprendo di mano in mano che la fo-

glia s' accosta alia superficie dell' acqua. II sig. A. Lagreze-Fossat s'im-

batte a vedere ,
in una vasca del suo giardino a Moissac, una foglia di

codesta pianta i cui lembi erano accartocciati in senso inverso, cioe

yerso la superficie inferiore
;
ed osservo nello stesso tempo che questa

disposizione irregolare determinava la riunione in una sola di tutte le

bollicine d' ossigeno espirato da cotesta faccia inferiore della foglia ;
di

che si valse subito per determinare la quantita dell' ossigeno espirato en-

tro un dato tempo. Questa quantita, per una sola foglia del nuphar luteum

e di 14 millimetri e 16 centesimi cubi d' ossigeno in ciascuna ora e di 16

centilitri e 992 centesimi in 12 ore. Ora siccome ogni piede di nuphar
luteum suol contare ordinariamente un quindici foglie ;

ne segue che cia-

scuna di queste piante esala nell' atmosfera
,
dal 1 Maggio al 1 Settem-

bre, circa 267 litri e 62 centilitri d' ossigeno ,
dalla sola faccia infe-

riore delle sue foglie ;
e supponendo cio che pare assai verosimile, cioe

che la faccia superiore della foglia possieda sotto questo rispetto la stessa

efficacia che 1' inferiore, la quantita di ossigeno cosi riversato nell' atmo-

sfera da ogni piede del nuphar sarebbe incirca di 535 litri, e 24 centili4-

tri. Dove la vegetazione di questa pianta fosse molto lussureggiante egH
e agevole intendere quanto miglioramento nc potrebbe venire all' aria

dei luoghi circostanti. Ben e vero pero che le piante acquatiche e palustri

recano seco il grave inconveniente che presto muoiono e dai loro mate-

riali putrefatti e decomposti si sprigionano miasmi impurissimi e mici^

diali. Tanto che negli Stati Uniti sulle rive del Potomac la stagione delle

fgbbri , che vi regnano per cinque mesi 1'anno, coincide appunto col mo-

rire e putrefarsi delle piante palustri. II luogotenente Maury con esperi-

menti fatti presso 1' Osservatorio di Washington, come abbiamo riferito
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altra volta *
,
trovo altri generi di piante che avidissimaraente assorbono

questi miasmi
,
e germogliano appunto in quel tempo che le palustri si

corrompono. Tra quelle che si mostrano piu efficaci, primeggiano il lup-

polo ed il girasole ;
ma la seconda e da preferire alia prima, perche di

coltura meno incommoda e dispendiosa. Succedendo il girasole sulle

sponde delle paludi al nuphar che vi crebbe dentro nella state , avreb-

besi il vantaggio dell' ossigeno onde fu arricchita 1'aria dalle esalazioni

della pianta acquatica ,
rimanendo poi assorbiti dalla terrestre i miasmi

provenienti dalla decomposizione del nuphar.

3. Se il vetro od una sostanza egualmente isolante s'interpone fra gli

elettrodi in un elettrolito, per forma che non siayi alcuna comunicazione

liquida fra loro, secondo le opinioni fin qui ammesse non dovra succede-

re trapasso di corrente e non si otterra alcun altro effetto elettrolitico.

Ma teste il sig. Grove, ragionando alcune sue osseryazioni
,
fu condotto

a cercare se questa legge non patisse eccezioni
;
e 1'esperienza gli dimo-

stro che si. Una carafa fiorentina ben tersa e secca fu riempita tino a

due terzi della sua altezza d' acqua distillata, in cui si mescolarono poche

goccie d'acido solforico
;
fu quindi posta in un recipiente piu grande che

conteneva acqua acidula allo stesso grado ed il cui livello pareggiaya il

contenuto della carafa. Un iilo di platino fu inyolto in un tubo di yetro

la cui estremita fu chiusa e saldata ermeticamente cosi che solo un pic-

colo tratto del filo metallico sporgeva fuori del vetro. Questo tubo di ye-

tro a traverso un turacciolo, che chiudeva esattamente la carafa, scende-

ya ad immergersi con la scoperta sua estremita del filo di platino nel li-

quido interno
;
un altro filo, preparato allo stesso modo pescava nel li-

quido esterno. Quando i due fili erano messi in comunicazione colle estre-

mita di un' elica secondaria dell' apparato di RuhmkorlT, una corrente di

globuletti alzayasi dalle due punte di platino ,
e mostrava che ayyeniya

1'effetto elettrolitico , malgrado della interposizione del yetro.

Ayvertasi che le porzioni della carafa poste al disopra del livello

del liquido, tanto di fuori quanto dentro
,
erano perfettamente asciutte r

sicche non poteva esservi comunicazione della corrente per mezzo d'un

velo d'umidita deposto sulla superficie del vetro: Difatto mettendo il fi-

lo esterno a piccola distanza dal liquido ,
scoccavano scintille uguali in

lunghezza, presso a poco, a quelle che scoccavano fra le estremita dei fili

liberi
;
inoltre ritraendo il filo esterno in modo che la sua estremita fosse

a contatto colla superficie della carafa, in sulle prime scoccavano scintil-

le dalla punta di platino alia superficie delia carafa stessa
,
finche il filo

restava a piccola distanza dal livello del liquido esterno
;
ma continuan-

do ad alzarlo, tuttoehe continuasse a toccare la superficie della carafa, le

scintille cessavano. Ond' e chiaro che 1'elettricita non si trasmetteva per

\ Serie III, Vol. VII, pag. -106 e -107.
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la superficie superiore ed asciutta del vetro. Adoperando acqua non aci-

dula, non si notava alcuna elettrolisi, o si usasse 1'apparecchio di Ruhm-
korlT, o una pila di trenta coppie. Nel primo esperimento lo svolgersi
del gas venne a mano a mano sceraando, e dopo un venti minuti cesso

del tutto
;
ma ricomincio di botto quarido fu rovesciata la direzione della

corrente. II sig. Grove ha inferito da questi fatti, che 1'elettrolisi si ope-
ra per induzione a traverse il yetro stesso della carafa fiorentina

,
e che

il suo cessare indica un effetto analogo a quello di uno stato di carica o

di polarizzazione della superticie del vetro.

4. La grandine, tanto terribile pei suoi effetti di devastazione, spie-

gavasi per lo passato con varie ipotesi piu o meno verosimili, ma nelle quali
era pur molto di vago e spesso non conforme alleosservazioni dedotte dal

fatto. Or eccone una chiara e semplice spiegazione, che sembra satisfa-

re alle condizioni di yera teorica tisica
, perche dedotta da accnrata e

molteplice osservazione delle circostanze in cui si forma e si precipita la

gragnuola. II sig. D. r Faivre d'Esnan, professore di fisica nel Collegio di

Baume-les-Dames, esclude in prima la necessita, da molti supposta,
d' una tromba d'aria nella formazione della grandine ,

e cosi descrive le

ordinarie condizioni atmosferiche in cui essa avviene. Dapprima una
nube densissima percorre molto lentamente 1'atrnosfera all'altezza di uno

o due chilometri
;

talvolta ancora si ferma e da ogni intorno veggonsi
come attratte nubi meno elettrizzate sopra le quali scocca lampi ,

e la

pioggia comincia a cadere a larghi goccioloni. Un'altra nube situata piu
alto e separata dalla prima con intervallo piu o men grande sembra

quasi aspettare che la sottoposta sia scarica del proprio fluido elettrico

per fulminarla alia sua volta
, e in quella scoppiano violenti colpi di tuo-

no. Allora la nube superiore si discioglie e scorgesi come un velo di

fitta pioggia che scende in apparenza sulla nube inferiore, la trapassa, e

cangiasi in questo frattempo in gragnuola, che riesce tanto piu grossa

quanto maggiore e la massa di vapori in cui s' incontra nel suo tragitto

e che si cristallizzano sul primo nucleo. Se formasi un turbine o una

Iromba, cio accade fra la nube inferiore e il suolo. Pertanto affinche si

produca la grandine e condizione essenziale la sovraposizione di nubi

separate, di cui una sia in regione fredda, e che queste nubi si scarichi-

no rapidamente del fluido elettrico che le sostiene.

Ma piu estesamente avea dichiarato gia da due anni lo stesso feno-

meno il sig. Ab. Raillard
,
con cui nella sustanza ya d'accordo il Faivre,

ed ecco i punti principal! della sua teorica. In generale le nubi sono

sovrapposte le une alle altre neU'atmosfera secondo 1'ordine della loro

temperatura ,
le piu calde sotto

,
le piu fredde sopra e in alto

;
ma ben

puo accadere che per effetto di vento, per dilatazione repentina dovuta

a calorico, per attraimento elettrico ecc. quest'ordine sia sconvolto, sic-

che una nube freddissima trovisi almeno per breve tempo collocata al
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disotto di un'altra la cui temperatura stia sopra lo zero
; e che per con-

seguenza la pioggia in cui si scioglie la nube piu alta e piu calda, attra-

versando la sottoposta piti fredda, si congeli e cangisi in nevischio. La

grandine e nevischio cbe passando per entro a una nube estremarnente

satura di vapor acqueo o d'acqua, congela quest'acqua pel suo contatto,

e si involge cosi di uno o di molti strati successivi di brina o di ghiac-

cio; di ghiaccio se il nevischio era eccessivamente freddo, di brina se

meno. Pertanto un ghiacciuolo di grandine e forraato da un nucleo di

nevischio coperto di successivi involucri di ghiaccio o brina. Quindi 1.

si spiega come la grandine si forma e cade soprattutto nella state
; per-

che principalmente in questa stafgione avviene che il calore intenso, e la

dilatazione che neconsegue, possa trasportare a grandissiraa altezza, so-

pra nubi piii fredde, alcune nubi piii calde
,
d'onde cadra la pioggia che

si trasformera in nevischio
;

e perche sovrattutto durante la state 1'aria

e soramamente pregna di vapori e d'acqua in mezzo a cui il nevischio

si copre di brina e ghiaccio. 2. Questa meteora si produce durante il

giorno e nelle ore piu calde di esso, perche la presenza del sole e 1'azio-

ne calorifica de' suoi raggi diretti
,
mancando anche altre,cagioni , pos-

sono bastare per levare alto e trasferire al disopra d' alcune nubi fredde

altre piii calde. 3. Per lo piu il tempo e allora burrascoso, perche 1'elet-

tricita contribuisce a turbare 1'ordine di sovrapposizione delle nubi ed

altresi alia formazione della pioggia in seno alle nubi.

Non e necessario, e neanche legittimo, all'uopo di spiegare la gros-

sezza delle pallottole di grandine, ricorrere all'efficacia di due nubi elet-

trizzate in senso contrario, ed al sallellamento dei ghiacciuoli tra queste
due nubi. Imperocche se i ghiacciuoli fossero successivamente attratti

dalle due nubi
,
molto piu dovrebbero attrarsi a vicenda le nubi stesse e

mescolarsi insieme. La grossezza , enorme talvolta
,
della grandine si

spiega 1. se trattasi di grani semplici, per la molta quantita d'acqua
che le correnti atmosferiche possono adunare in un dato spazio ; per la

smisurata ampiezza delle masse di nubi pregne di vapore e d'acqua che

il nevischio dovette attraversare
;
e pel lungo tratto di tempo, durante il

quale dovette il nevischio stesso
, trasportato orizzontalmente da fortis-

simo vento
, avvolgersi entro a codeste masse sature di vapore ed

acqua. 2.Se si tratta di ghiacciuoli composti,il fattosichiariscecolfeno-

jneno del raggelamento intorno a cui si studia non poco in Inghilterra ;

poiche si sa che due pezzi di ghiaccio posti a contatto si rappigliano ed

assodano in uno solo
;

e non e punto inverosimile che serrandosi 1'un

contro 1'altro neH'atmosfera
, per cagione del vento e della elettricita ,

un gran numero di ghiacciuoli si possano agglomerare lino a costituire

talvolta masse grandi assai.

La grandine suol essere preceduta da sbuffi di vento caldo diretto

yerso la nube onde quella poi scoscende
;
ed e accompagnata e seguita
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da vento freddo e violento. Lo strepito che si sente precede dall'urto

scambievole del ghiacciuoli ,
dall' impeto con cui fendono 1'aria, e forse

anche dal cozzo de' yenti contrarii. Finalraente le nubi onde suole preci-

pitare piu copiosa sogliono essere coronate intorno intorno d'una di

quelle nubi biancastre
,
a forme indecise e per cosi dire sbrandellate,

che si dicono cirri e che sogliono originarsi a grandi altezze. In questi
casi esse paiono essersi come affondate

,
o per attrazione elettrica o per

<altro ,
nella bassa sfera delle nubi tempestose , e muovono correnti d'a-

ria freddissime onde 1'acqua si addensa dapprima in neyischio
,
e si

forma quindi in ghiacciuolo di grandine. Fu anzi Yeduta talvolta una

nube medesima lasciar cadere da una banda
, circondata di codesti

cirri t copiosa grandine, mentre dall'altra, ove ne era priya , grondava

pioggia. Tale in sostanza e la teorica della grandine proposta dall'Ab.

Raillard; il quale tuttavolta credette poc'anzi di dovervi arrecare alcune

modificazioni formolate breyemente cosi. 1. Le attrazioni elettriche non

influiscono nel fatto per cui in una nube tempestosa si troyano region!

d' aria fredda sotto altre piu fredde. 2. Credo impossible che due nubi si

rayyicinino fra loro per solo effetto di attrazioni elettriche. 3.Lo strepito

della grandine e cagionato principalmente dall'urto de' ghiacciuoli sul suo-

lo. II sig. Ab. Moigno che avea approyato la teorica dell' Ab. Raillard
,

non approya queste modificazioni : ma noi le abbiamo yolute accennare

perche gli amatori di questi studii possono forse gioyarsene a meglio di-

^scutere cotale ipotesi.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Nola deir Eminentissimo Card. Antonelli al Corpo Di-

plomatico intorno alFusurpazione degli Stall della Chiesa 2. Ingiusti-

zie,violenze e balzelli nelle province usurpate 3. Liberalita del Muni-

cipio di Ancona a spese altrui 4. II Denaro di S. Pietro in Roma
5. Monumento funebre nella Basilica Lateranense; e Cappellania perpe-
tua eretta dal S. P. alia Scala Santa

,
in suffragio dei rnorti per la

Chiesa.

1. L' Eminentissimo Cardinale Antonelli Segretario di Stato del Santo
Padre indirizzo al Gorpo Diplomatico una Nota contro le usurpazioni ef-

fettuate dal Governo Piemontese a danno della Santa Sede. Questa nota

comparve dapprima, tradotta in lingua inglese, nel Times; dal quale tutti

^li altri giprnali
la trassero, yoltandola ciascuno nella propria lingua; sic-

che n' e riuscito inesatto il dettato. Eccone il testo autentico, dato dal

Giornale di Roma di Sabato 1 Dicembre.

Dalle stanze del Vaticano 4 Novembre 186Q. Fu poc'anzi argomen-
to di querele e proteste per parte del Governo della Santa Sede, la yio-

lenta mvasione che in parecchie altre Province degli Stati
Pqntificii

este-

se, dopo quella gia operata nelle Romagne, un Governo vicino
;

il quale
dominato dalla stravagante ambiziorie di dilatare per.tutta 1'Italia il suo

Regno, con lo spoglio dell' altrui legittima Spvranita, imprese e pro-

segue tuttora la effettuazione del raalnato suo disegno ,
disconoscendo e

sprezzando ogni principio, ogni legge, ogni diritto, come quello che non

soffre alcuna remora allo sfrenato suo genio usurpatore. Impossessatosi
delle Province suddette, cioe delle Marche, delf Umbria, e di una parte
dei paesi delPatrimonio col mezzo della piu ostileviolenzae di una guer-
ra foggiata al costume di mostruosa pirateria, il Governo Piemontese va

ora ivi ponendo il colmo alia violazione della Sovranita Pontificia coll'oi-

Serie IV, vol. VIII. 47 7 Decembre / 8 60
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traggioso abuso, gia da lui messo in campo nei territorii precedentemen-
te usurpati, mediante la esplorazione del cosi dctto voto universale, pre-
tendendo di creare in tal guisa come un clcmento yalevole a legittimare

1'arrogatasi estensione di dominip.in onta dell' altrui diritto. Si prescinde

qui dal notare i dolosi ed ignobili artifizii onde suole appareechiarsi e re-

golarsi il preteso appello
al voto

popolare,
dimodo che debba giustamen-

te qualificarsi come il prodpttp d una vera pressione qucl che si psa de-

cantare qua! risultamento di libera manifestazione della volonta dei popo-
li. La cosa e notoriamente dimostrata; e del resto non e sul modo dell'a-

busiva votazione che or interessi di fare osservazioni e rilievi. Quel che

importa si e il censurare e riprovare altamente un tanto abuso e disordi-

ne, col quale cercherebbesi d'introdurre un principio eminentemente ri-

Yoluzionario, distruttivo dei diritti del legittimo Soyrano. Qualuncme sia-

DOSU tal puntole idee di un governo, che strettosi in allcanza con la
rivp-

luzione presta ad essa le
parti

di promotore e di condottiero
;

il principio

pero, che pretenderebbesi stabilire, riscuote una piena condanna dalle

immutabili leggi della giustizia, dalle generali niassime del dirftto delle

genii, dalle fondamentali ragioni dell'ordinc sociale e civile, e dal senti-

mento delle ben ordinate nazioni. Ed invero, postoun sistrano principio,

qua! Sovranita, tutto che forte
p!el

suo buon cliritto e della sua diuturna

esistenza, potrebbe mai vedersi sicura dal pericolo di venire arbitraria-

mente da un momento all' altro scossa e distrutla? A quali funeste incer-

tezze non resterebbero coslantemente esposti i Governi, e con essH'in~
tera civil societa, sotto la influenza di un principio si fecpndo per sua na-

tura di agitazioni, di perturbamenti e di disordini proprii a trar seco il

gene rale scompiglio?
E sulla base pertanto di tali gravissime considerazioni che il Gover-

jjo Pontiiicio trovasi nel caso di protestare contro 1'abuso opcratosi, e che

prosegue ad operarsi dal Governo usurpatore , col presunta appello al

voto delle popolazioni per decidere della sorte del loro Sovrano: abuso

equivalente alia introduzione d'un principio chetuttedisconosce, vilipen-

de, conculca le ragioni e prerogative delle Sovranita legittimamente co-

stituite; deforma e sovverte il
1

diritto che sulla base dei solenni trattati

e delle convenzioniinternazionali regola il governo degli Stati; tende a

sconvolgere le invariabili eterne massime della giustizia; induce il mo-

strupso diritto della usurpazione, ed insinua nella societa un genne di fa-

tali inquietudini e turbolenze. I sentimenti di alta riprpvazione onde si

pronunciarono gli altri Governi sulla prevaricante pplitica del Governo
Piemontese e sulla

inp1
ualificabile attitudine usurpatrice ch' esso mantie-

ne, come in altri Stati d'ltalia cosi in quello
della S. Sede, non permet-

tono dubitare che non sia per trovare in ciascun di loro una piena con-

fprmita di avviso la ulteriore protesta che or si avanzadal Governo Pon-

tificio, a tutela e difesa della Sovranita temporale del Romano Ponteti-

ce, contro il progressive oltraggipso contegno onp'e 1'usurpatore insiste a
consummare pienamente 1' ornbile ardita invasionc nelle sovraindicate

Province, siccpme gia
fece nella parte degli Stati della Chiesa anterior-

mente appropriatasi. Ed avvi pur tutta la ragione di confidarsi che ipre-
lodati Governi sieno per munire del loro efficace appoggio le giuste ri-

mostranze del Governo di Sua Santita, ed insieme il buon diritto in cui

esso si riconosce nel chiamar responsabile il Sovrano Governo di Sarde-
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gna di tutti i danni conseguenti della ostile invasione che si porto e si

mantiene nei Domini della S. Sede, e nel reclaraarne ed attenderne a suo

tempo dagli inyasori
la completa reintegrazione.

E nella qui sopra enunciata persuasipne e fiducia che il sottoscritto

Cardinale Segretario di Statodi Sua Santita porge a Vostra 1'invi-

to di far giungere a cognizione del suo Gpverno la presente Nota
,
e ca-

glie in tanto ben volentieri I'opportunita di eonfermarle i sensi ecc.

2. Abbiamo ricevute lettere
curipsissime

che ci descrivono per filo e

per segno i modi tenuti per raccogliere dal plebiscite quella portentpsa
messe di si, con cui gli spogliatori del Santo Padre pretendono giustifi-
care 1'iniquissimo latrocinio. A suo tempo codeste nefandezze saranno
messe in piena luce, a punta di document] autentici

,
che si hanno in

inion dato. Per ora basti accennare che i mezzi adoperati nelle Marche
e nell' Umbria per sospingere all' urna del suftragio le caterve de' poveri

semplici contadini, che non capivano punto nulla di quel che si
yoles-

se con tale faccenda, furono per appunto quelli stessi che gia la diedero

yinta al Pcpoli ed a' suoi complici nelle Romagne ;
e che si esprimonO

con poche parole, cioe : imppstura, calunnie, minacce.
Sottp pretesto

di segnare Yimbottac/gio, scrivono dalla proyincia di Fermo, si sparsero

per le campagne gli emissarii della rivoluzione a dispensare le schede
oel si, guardandpsi bene dal distribute qnelle del no, come ipocritamen-
te erasi annunziato nell' editto. Dando quella cartolina si vuotava im
sacco di calunnie contro il Governo del Papa e si magnilicavano le dpi-
eezze del nuovo regno ; quindi, riserbando all' ultimo gli argomenti piu
efficaci, si facevano per Jo piii suonar forte le minacce di carcere, multa,
e leva forzata contro chi rifiutasse di portare il si; e

, quel che valeva

forse di piu, 1'intimazipne
d'essere espulsi dai poderi e dalle terre dei

lorp padroni ,
i quali riceveyano da quegli emissari la patente di deyo-

tissimi a Vittorio Emmanuele. Quando poi i poveri contadini, sotto 1'im-

pressione della paura ,
e tratti anche per le braccia

,
si avvicinavano al

fuogo della votazione, il presidente con tiero cipiglio foro imponeva di

mettere la carta ricevuta pel si
;

e a chi mostrava ripugnanza : oh che?

diceva, vuoi dunque il governo austriaco ? Ti piacciono meglio i Tede-
schi che gl'Italiani? E in moltissimi casi avvenne che il padrone li pre-
sente accennasse al suo mezzaiuolo : o metti il si

,
o te ne vai. Potete

credere se a tali strette que' poverini sapessero far altro che ubbidire.

Queste scene si rinnovarpno pressoche da
pertuttp

nei luoghi di campa-

^na ;
e se ne conosce il risultato. Intanto gia cominciano cola a saggiare

i frutti del nupvo ordine di cose.

Delle ingiustizie, dice il Giornale di Roma num. 273
,
e delle yio-

lenze che il potere usurpatore ha da ultimo consumate anche nelle pro-
Tince delle Marche e dell' Umbria, non cessano d'intrattenersi i giornali

assennati non pur
d'ltalia ma d'Eurppa. Inutile sarebbe qui ridire delle

arti subdole, de' raggiri,
delle coazioni colle quali si e sorpresa la buo-

na lode delle classi ineno veggenti e costretta la volonta de' renitenti

nelle cosi dette votazioni imposte dal partito soverchiante per brutalita

di forza. Non ha guari il giornale ufficiale del signor Valerio, \Annessio-

ne Picena di Macerata ,
del 13 corrente

,
nel suo num. 37

,
narrava con

abbominevole cinismo, come erasi rinvenuto morto miseramente sotto la

neve uno de' 17 che votarono cola per il No ; aggiungendo a terrore :
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Arviso agli altri di aversi cura dal freddo
,
e Irascriyendo un canto

di plehe che purtroppo pel concetto e per la forma ci richiama al pensie-
ro scene di sangue. Lungamente una nostra corrispondenza deH'Umbria

discorre intorno al subietto delle votazioni e lungo sarebbe il qui ripro-

durne tutte le particolarita. Essa pero tocca ad altri argomenti egual-
mente gravi che qui rechiamo in compendio. Indipendentemente dalle

vessazioni che sotto diversi pretesti soffrono 1'Episcopato ed il Clero ,

specialmente nelle Marche, il commissario Pepoli nell' Umbria pubblico
in data del 7 e del 9 decreti in forza dei quali una tassa gravosissima del

2 per cento e imposta sull' estimo censuario di tutti i beni ecclesiastic! ,

posseduti da titolari
,
case e corporazioni religiose ,

da pagarsi entro ii

corrente anno, e cio
pltre 1'aumentq del decimo della dativa realemesso

a carico di tutti i beni urbani e rustici di cjualsiasi proprietario. L' occu-

pazione militare, e il mantenimento di tutli gli avventurieri emigrati dal-

Ja patria loro, sono poi messi a carico esclusivo dei vari conventi di re-

ligiosi ,
cui si comanda di somministrare ai suddetti

,
senza compenso r

vitto, alloggio, biancherie, lumi, e fuoco. E per queste disposizioni so-

no animati dai faziosi gli av\enturieri a cui, nelle loro aspirazioni coinu-

nistiche, dicono : Mangiate ,
bevete e fateyi provyedere d'ogni cosa

da questi frati
,
mentr' e tutta roba npstra . Spingeyansi queste esi-

genze Hno alia impudenza di non risparmiare le foresterie de' conyenti

di monache e con molta difficolta si e riusciti per ora a sospendere que-
sto biasimevole divisamento. I militari pontificii reduci da Alessandria

,

con fogli di yia per Roma, non ebbero se non pochi paoli pel yiaggio r

sicche giunli a Terni in drappelli ,
erano estenuati

,
laceri ed in istato

compassioneyole. Quivi mano mano che arrivavano erano arrestati e
tradotti nella rocca di Spoleto ,

dove \engono anche di presente trattati

con
mplta durezza e \annp soggetti a patimenti ed oltraggi d'ogni sorta,

perche, da militari fedeli
, ricusano di arruolarsi nell' armata sarda e

persistono nel volersi ricondurre a Roma. 11 loro numero somma circa
400. Tra il 16 e il 17 corrente fu data la liberta a un forse 80 di questi,
alia condizione di ritornare alle proprie case e colla inibizione asspluta
di

riparare
a Roma. Questo atto di mala fede e contrario ad ogni princi-

pio d'onor militare ha indignato generalmente tutti i cittadini .

Ognuno poi intende da se come la piii larga parte delle vessazioni
debba cadere sugli ecclesiastici fedeli al loro dovere ^

. Lasciando di dire
dei molti sacerdoti e parrochi gia carcerati o sottoposti a processo, ac-
cenniamo solo che continua la prigionia dell' Em. Card. Arcivescovo di

Fermo, e che alii 9 del Novembre fu arrestato pure e condotto a Pesaro
1'Arcivescovo di Urbino, per ordine del Commissario generale delle Mar-
che sig. Valerio. II pretesto fu tratto dalla supposta violazione delle leg-
gi arbitrage con le quali codesto Proconsole Cavouriano da Ancona

\ Per contro gli apostati c spcrgiuri, quantanque preti, sono accarezzati e coraprati a moneta
Bonante. Sci o scttc tlisgraziati, i quali a suon di musica e con Landiera spiegata avcano con-

dotto, con bruttissimo tradimento, i proprii parrocchiani a deporrc il si nell'urna del ple-
biseito, fureno senza piii sospesi a divinis dal proprio Vescovo. Ma il proconsole delle Marche
loro fece sobito decretare, a titolo di sussidio, lire tessanta mensili per compenso del loro
Lei fatto. Affe che codesti scomunicati dcLLono rcputar se stessi per la vilissima cosa del
mondo ! Farsi fclloni a Santa Chirsa e al Papa per due lire al gioriio, e un venders! a troppe
boon

nicrcato, che si puo fare sol da clii scntosi abbictto oltre inisura. Poicho dopo le solenni
dichiarazioni del Papa e dell' Episcopate, non li puo scusare Pignoranza.
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tiranneggia le Marche e manomette i piu sacri diritti della Chiesa. Ivi e
delitto 1'esercizio della spiritnale giurisdizione, se non si fa a puntino se-

condo il prescritto del
npvelli legislator!.

3. Oltrealle contribuzioni legali, con cui si taglieggiano i fortunalissi-

mi popoli che godono 1'onore d'essere governati dal suddetto avvocato
Yalerio e dal sig. Peppli , deyesi anche tener conto delle munificenze,
con cui i Corpi municipali ,

si sa da chi e con qual diritto cosiituiti ,

s' incaricano di mostrare la loro gratitudine ai liberatori
,
e guadagnansi

titolo ed onoranza di benemeriti della patria. Per dame un' idea e pih
che bastevole I'accennare che il Municipio di Ancona ha decretato di

prendere dalla borsa de' cittadini e mettere nelle mani di una Commis-
sione niente meno che Lire italiane centocinquanta mila; le quali sono

destinate a contribute per la costruzione di una nave da guerra che

vuolsi regalare, per libere soscrizioni
,

alia Marina railitare, in testimp-
monianza di gratitudine al Re

Vittqrio
Emmanuele che accetto la dedi-

zione de' popoli delle Marche ,
e di gratitudine alia Marina stessa che

espugno Ancona. I Municipii decretarono
; gli esattori riscuotonp ;

i cit-

tadini
, vogliano davvero o no, pagano ;

ed ecco sempre piu stringersi i

Tincoli di mutuo affetto fra liberati e liberatori.

4. Una deputazione deirArciconfraternita di S. Pietro in Roma ,
for-

matasi per sovvenire ai bisogni della S. Sede, aveva 1'pnore d'esser ri-

ceyuta alii 23 Novembre dal S. Padre. Essa era composta del Principe

Chigi Albani Vice-presidente dell'Arciconfraternita, del raarchese Patrizi

Montoro Tesoriere
,
di Monsig. Nardi Consigliere ,

del conte Alessandro

Cardelli e sig. Francesco Ceccarelli Raccoglitori ,
i

quali depositarono
nelle mani del S. Padre la somma di sc. 4,024 raccolti nell' ultimo mese

dalla oblazione dei fedeli. Aggiungendovi le somme dei due niesi prece^

denti, si hanno 11,500 scudi offerti al coraun Padre e Signore dai buoni

Romani. L'Arciconfraternita gia va diramandosi tra le varie nazioni e

aggregando altre Confraternite erette allo stesso scopo tra loro col con-

senso degli Ordinarii ,
le quali pero conservano intera la loro autono-

mia. La preghiera e qualche piccola offerta al comun Padre sono i soli

mezzi che essa conosce ed impiega a proteggere la piii santa (teller

cause.

5. Venne riferito dal Giornale di Roma, n.
6 239

,
il seguente Invito^

pubblicato per cura di ragguardevoli personaggi, i quali sogliousi Tedere
a capo di tutte le nobili e virtuose imprese in ossequio della Chiesa e de\
Santo Padre. APesaro, a Perugia, a Spoleto, a Casteltidardo, in Anco-
na molti generosi di ogni terra cattolica profusero il sangue per la veri-

ta, la giustizia, e la Chiesa Cattolica. Colti all' improwisp, pur lottarono

fortemente unp contro sette, sinche basto la vita. La storia dira di essi e
dei loro nemici,manoi cpntemporanei non dobbiamoperquesto rimaner-

ciinoperosi.Romapienadimonumenti consacrati ad ogni specie di gloria,
non puo lasciar passare tal fatto senza innalzarneunochelpricordi. Inyi-
tando ogni anima

generpsa
di tutto 1'orbe

cattplico, npi diriggiamo pid
fervente la preghiera e reccitamento ai Romani, perche speciale e ma^-
giore e l'obbligo della loro riconoscenza. II Santo Padre ha approvato il

pensierp, e alcuno dei nostri celebri artisti 1'eseguira. L'arte tradurra, ne
siamo sicuri, degnamente pel marmp ^li

affetti da cui siamo commossi,
Roma 3 Ottobre 1860. Principe Orsim, Marchese Patrizi Montoro, Duca
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Salviati, Monsignor Nardi. Le offerte potranno rcgolarmeute deposi tarsi

nelle mani di uno del qualtro Promoter!'. 11 gencroso e santo discgno
non pure ottcnne pienissima approvazionc dal Santo Padre, ma ne presc
oltinio incominciamento ad eflettuarsi colla cospicua somma di 'sc. 1000

che Sua Santita voile percio contribute del suo private peculio. Le sot-

toscrizioni vennero prontamente crescendo, e 1' incarico di condurre il

diyisato monumentp fa commesso al Tenerani; il qualc senza dubbio, in-

spirandosi alia sublimita del concetto che vuolsi tradurre in marmo e

cpllocare
nella Basilica Lateranense, fara opera non pure degna della sua

rinomanza, ma tale che ritragga i sensi del Santo Padre e della Chiesa

Romana verso i beneineriti e gloriosi campioni morti per la giustizia.

Ma a tanto non si stette
paga

la esimia pieta di Nostro Signore Papa
Pio IX

;
il quale appena ebne notizia dell' essere caduti in battaglia non

pochi de'suoi difensori e
figliuoli,tostpferm6

di islituire suffragii perpetui

per le anime loro Pertanto di suo privato peculio costitui e fondo una

Cappellania perpetuanel Santuario della Scala Santa, all'aHare di S.Lo-

renzo, per 1'annua celebrazione di cento Messe, commettendoai religiosi

Passionisti Tadempimento di qnesto pietoso ufficio. L'erezione della Cap-

pellania ,
intitolata da Castelfidardo ,

fu compiuta per la Sacra Congre-
gazione della Visita Apostolica in

apppsito Decreto; e il fondo per la ren-

dita perpetua assicurato nelle mighori forme. Di che sentiranno certa-

rnente non
lieye cpnforto

i parenti e gli amici di quei prodi, vedendoche
oltre alia gloria, di cui rifulgera la memoria loro negli annali di santa

Chiesa, ealtresi provveduto adaffrettare loro Timmortale e celeste, pre-
mio condegno di tanta virtii.

RIGNO DELLE DUE SiciuE 1. CoRdizioni del Regno-descritte nel giornale del
Debats 2. Eccidii e sevizie per impedire la reazione 3. Nota del

Ministro degli affari esterni di S. M. il Re Francesco II intorno al pl&-
biscito 4. Turbolenze garibaldine S. Scioglimento delle bande di

vplpntarii
6. Feste fallile 7. Largizioni e confische 8. Nola del

Ministro Gen. Casella intorno al decreto che assegua ai cospiratori e ban-
dili i beni confiscati della casa reale 9. Fatti guerreschi. Nota intor-
no al bombardamento di Mola 10. Licenza data dal Re al Corpo di-

plomatico di ritirarsi da Gaela. Mirabile fedelta del presidio di Messina.

1. Quelli che hanno chiamato i Piemoritesi e che hanno loro conse-

gnato il regno delle Due Sicilie, sono una impercettibile minpranza. I sin-

tomi di reazione si trovano dovunque. Ebbero luogo dei disordini nella

Basilicata, a Potenza, Montebelloso, Grazzano e Gravina, nella pnrvincia
di Lecce, nelle montagne delle Calabrie, a Lagonegro, MontenuoTO e

Pizzo; nei dintorni di
Nappli, alia Cava, a Vico, ad Amalfi, ad Ischia e

in molte altre piccole localita che sarebbc troppp lungp numerare. Quasi
dappertatlo la guardia nazionale ha potato reprirnere il disordine; tutta-

via si assicura che in parecchi luoghi essa ha dovnlo cedere c perdere le

sue armi. Ad Avezzano, negli Abruzzi, gli impiegati furono scacciati. Si

racconta pure che innumerevoli insorti si sono
rifu^iati

al promontorip
Gargano sull' Adriatico . Queste non sono chiacchiere di reazionarii,
ma informazioni scritte da Napoli al Debats; il

quale nel N. del 23 No-
Teinbre riferisce altrc lunghissime Icttere, di cui giova recare qui alcuni
brani. Era pure uno strano esercito quello del Garibaldi ! Tutti ne
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faceano parte nei giorni di paga; ma nei

giqrni
di pericolo restavano po-

chissimi. . . La cassa e vuota
;
tin qui si e yissuto di spedienti pessimi. Si

son messi fuora buoni del lesoro, tiloli di rendite, ed i d.epositi della

Banca. Insomnia si campo di carta. ... II contrabbando e diventato uno
dei diritti delf uomo del popolo napolitano. I contrabbandieri aveyano
fatto lega o liens iva e difensiva coi Camorristi, che sono una specie di

brigand civili
, capi per lo piii delle prigioni e delle galere, ai quali gli

abitanti di questi luoghi pagavano una specie di tribute per aver sicura

la
yita dagli assassini. La polizia avea tratto dalle galere (juesti malfat-

tori per iscovare con 1'aiuto loro i ladri, e ne avea falto birri e spie. E
questi spartivano coi ladri e prendevano il salario della polizia. Cosi

mangiavano a doppio tagliere. . . leri mattina ho udito il sig. Farini do-

lersi molto che codesta rupe di Gaeta intrattenga occupati un trenta mila

uomini, i quali dovrebbero impiegarsi in mantenere la tranquillita pub-
blica nei Regno. 1 Consiglieri di luogotenenza si sono chiusi nei loro uf-

fizi; il pubblico ne e respintocolle Ijaionette daicarabinieri. Bisogriacon-
fessare che cotesti signqri non ispirano yeruna coniidenza. . . iT Farini

soecqmbe sotto il peso di 6,000 petizioni indirizzate a lui, e di 54,000
indirizzate al Re, doyendosi pur dare qualche riscontro a questi mendi-
canti di impieghi e di stipendii . Quindi si spiega lo scoramento profon-
do con cui il corrispondente della Nazione (n. 335) scrive da Napoli
sotto il 27 Novembre : Lo stato del nostro paese, a parlar candidamente,
non e troppo Ipdevole . E sponendone le yarie cagioni, tinisce con dire :

Nove decimi adunque sono sempre in istato di aperla opposizione al

Governo soltanto per private utile . E la Nazione stessa nei n. 336 in-

comincia ex abrupto un suo articolo con dire che :
,

i prigionieri na-

poletani sono un vero imbarazzo pel nostro Governo. E difficile incorpo-
rarli nell' esercito

,
in parte perche si dimostrano renitenti

,
in parte per

le qualita loro die si oppongono ad un amalgama ,
dal quale potrebbe

scapitare la bonta delle nostre forze . II che vuol dire che ne popolo, ne
soldati napoletani non istanno pel nuovo ordine di cose. I preti son trat-

tati come reazionarii. Chi dunque liene pel Piemonte? E di cio bastino

questi pochi cenni. Veniamo ad altro assai piu grave.
2. Tutti sanno quali e quanti clamori siansi levati contro i legittimi

Sovrani che
,
a prevenire sanguinose rivolture e tutelare la quiete pub-

hlica, bandirono in qualche citta o proyincia lo stato d'assedio. Or bene:

gli usurpatori del Regno delle Due Sicilie, temendo di vedersi sfuggir
di mano la preda afYerratacon tanto dispendio di-pertidie e di tradimenti,

vedendo pronti ad insorgere da ogni parte i popoli per essi tiranneggia-

ti, largheggiano in applicare spietatamente lo stato d'assedio e le sevizie

delle Corti marziali al menomo indizio di prossime rivolture. Delle 15

province del Regno non menq di 5 gia ne furono regalate ;
e la Patrie

pochi giorni addietro annnnziava essere omai il Governo intruso sul

punto di stendere a tutto il Regno il rnedesimo provvedimento. Le fuck-

Jazioni del Cialdini non bastano
;

le
atrqcita

del De Yirgilii non fan-

no che vieppiu inasprire ed infuocare 1'ira degli oppressi. II liberal isr

simo Ferdinando Pinelli
, Maggior generale piemontese, ha creduto di

dover fare uso di tutta la severita militare nella provincia diAquila;
nella quale lo stato d'assedio fu attuato in tutto il distretto di Avezzano ,

e nei Conmni di Arischia ,
Pizzoli

,
Barete , Cagnano ,

Montereale e suo
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Circondario, Lucpli, Pretaro, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ocre e

S. Demetrio ; poi anche in Civita Ducale, nell' intero circondario di Fa-

mignano o. di Rorgo Colle Fegato. Perche si possa giudicare della mi-

tezza con cui si procede da colesti conquistatori o liberator! che si \o-

glian dire, leggansi 1'art. 3. e 4. del bandp sppra cio firmato dall'ita-

iianissimo Generale Pinelli. 3. Yiene istituita una corte marziale,

coniposla dei niembri qui infrascritti ,
la cjuale dovra prendere cognizio-

ne di tutti i delitti commess! dagli individui appartenenti alle sedicenti

bande borboniche, e giudicare tutti coloro che a causa di reazione trovansi

o verranno tenuti ed accusati di ayere attentato e cospirato contro il Go-
verno e 1'ordine

stabilitp;
di a\? ere illegittimamente riunitaedusatala ibr-

za armata
;
di avere scientemente e con volonta somministrati mezzi, od

altrinienti cooperate; di averne taciuta la rivelazione, di avere distrutto,

abbattuto, od in altro modo sfregiato lo stemraa sabaudo, rimmagine o

Ja stalua del Re Yittorio Emanuele II ,
o la bandiera nazionale italiana

;

di aveie portato le armi contro le truppe del Re Yittorio Emmanuele II,
od i rappresentanti e partigiani della causa nazionale

;
o di aver com-

messo violeuze e rapine nei Comuni della provincia ;
o di essere stati

fautpri
o promotoii dei disordini che hanno perturbato il terrilorio di es-

sa in quest' ultimi giorni. 4.* I colpevoli saranno giudicati colle pene
pcrtate dallo Statuto penale militare per il Regno delle Due Sicilie .

N'el giornale la Nazione, organp del sig. Cavour a Firenze, n. 330, e

recato per disteso un lungo articolo della Sentinella Abbruzzese, altro

diario Ca\uoriano, intorno alia reazione sierratasi nella pro\'incia di Te-

ramo, ed appena repressa a furia di fucilazioni e di macelli
;

e vi si leg-

gono i noiui di 10 p 12 tra citla e Comuni che si levarono a furore, at-

terrarono gli slemmi sabaudi
,
lacerarono le bandiere tricolori

, 1'ugarono

gli ufliciali
pp*tivi dalla rholuzione, e al.tamente proclamarono di -voler

restare fedeli al loro legittimo Re. Naturalmente a costoro si da nome,
quindi pena di assassini e briganti ;

e si guarda come atto di patria ca-

nta lo sterminare con incrediuile ferocia quanli hanno cuore di dichia-

rarsi contrarii all' usurpazione ;
e si trattano come rei di alto tradimento

quelli che, credendo alia sincerita del libero suflragio, parteggianp per la

causa della giustizia iniquamente oppressa nella persona e nei dmtti di

Francesco 11. Parecchi giornali rifcriscpno che il Pinelli sopramentOYalo
fece impeudere alle forche, e morire di capestro, 154 reazionarii della
sola provincia d'Aquila, c molti parlano di tre grosse borgatc mandate a
sacco e messe in sangue con uccisione di moltissimi. Tulli benefizii della

rigenerazione ilaliaua.

3. Dopo cio Tede ognuno in qual cpnto,
da ogni uomo che non abbia

smesso qualunque seutimento di oncsla e di reltiludine, dehba lenersi il

famoso plebiscite, che costituisce tullo il diritto degli usurpatori del Re-
gno. Se ma'i \'ebbe al mondo impostura SYclata dai fatti per quello che
&, certo dee dirsi tale la volonta popolare di darsi al Piemonte, espressa
Del modo che tulti sanno, per opera del Pallavicino Trivulzio e delI Mordini
assisliti dalle daghe dei Garibaldini , e dalle mazze del

lazzarpni prezzo-
lati. Importava tuttavia che anche diplomaticamente fosse annientata con
solenne protestazione quell' appareuza di dedizione spontanea ,

a cui il

codice del nuovo diritto pubblico, proclamato e manlenuto a punta di
baionette dalla Francia e dali' Inghilterra , prelende dare qualche \alore.
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Ecco pertanto la Nota che il sig. Generate Casella, Ministro Segretario di

Stato degli Affari esterni di S. M. il Re Francesco 11, indirizzo a tutti i

rappresentanti del Re stesso presso le Potenze straniere, quale si legge
nella Gazzetta di Gaeta del 14 Novembre.

Tutti i giornali hanno pprtato alia di lei conoscenza che contempora-
neamente alia ingiustificata invasione delle Truppe Sarde nel Territorio

del Regno , il governo riyoluzionario di Napoli decreto im plebiscite ,

secondo il quale il popolo riunito in Comizi dovea vuotare per suiTragio
universale i' assorbimento della Monarchia, e la decadenza della dinastia

che la regge da pin d'un secolo, col
trasferimentp della Corona al Re di

Sardegna. In Sicilia dove la rivoluzione aveva disposta la convocazione
di un parlamento per deciders questa quistione, si rivoco siiTatta misura,
e uniformandosi

ajle
istruzioni date da Napoli ,

si decreto lo stesso
plebi-

scite con la medesima formola. II popolo vuole I'Italia una ed indivmbile
con Vittorio Emanuele Re costituzionale ed i suoi leyittimi discendenti.

II plebiscite fu votato ,
ed il risultato fu quello che le circostanze dove-

yano dare. II popolo intiero parve accettare senza discussione, senza

ostacolp, e senza differenza di opinioni un cangiamento tanto radicale

de' suoi destini. Appena , per rendere piu verosimile questa cominedia

rivoluzionaria, si e fatto figurare un numero insigniticante di voti nega-
tivi. Benche le circostanze che hanno preceduto ed acconipagnato questo
atto singolare non possano permettere errore alcuno sull'assoluta man-
canza di sincerita in questa votazione

,
e pero volonla di Sua Maesta il

Re N S. che io mi diriga a Lei per interessarla a protestare nel suo

Real Nome contro questa nuova usiirpazione de' suoi diritti , e spiegare
al Gabinetto presso il quale e Ella accreditata

,
le ragioni che agli occhi

di tutti i Governi rendono illegittima e nulla la cennata decisione.

Che un popolo , qnando sia vacante il trono
, possa scegliere una

nuova dinastia
;
che possa stabilire le condizioni del suo futuro governo ;

che si sottometta la forma
,
che deye reggerlo ,

al sufTragio universale ,

cio puo farsi senza offendere i diritti di nessuno
,
e senza mettere in pe-

ricolo la tranquillita di Europa. Ma qnando si tratti d'un popolo trava-

gliato dalla rivoluzione
,
dominato da quantita di avventurieri che 1'as-

sorbiscono e non riconoscono altra legge per la loro sfrenata dominazione
se non la piu smisurata Dittatura; quando, non bastando, entra nel ter-

ritorio con un pptente
esercito il Sovrano che domanda la Corona , e

quando il Re legittimo occupa ancora una parte del suo Regno , e questa
una manifesta .violazione di tutti i diritti riconpsciuti dalle leggi e dai

trattati
, la quale pup neanche giustiticarsi con la volonta popolare , per-

che imposta dalla violenza della rivoluzione interna e dalla forza delle

armi straniere. Anche accettando per un momento in tutta la sua esten-

sione la dottrina della Sovranita nazionale, ed ammettendo che sia lecitp
ad un popolo cangiare non solo la forma del suo Governo ed espellere il

suo Sovrano
,
ma alterare ancora per un atto di sua volonla le circoscri-

zioni territoriali di Europa, la prima condizione almeno per la legalita di

questo atto sarebbe che la volonta popolare fosse libera. Ma nel Regnq
delle Due Sicilie non si e conservato neppure il minimo sembiante di

liberta. Tranne qualche sommossa in Sicilia
prodotta

da straniere e,

sempre crescenti provocazioni e per confessione degli stessi rivoluzionarii

gia presso che sedate
,

il Regno intero era perfettamente tranquillo ,
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quando sbarco con la bandiera di Sardegna Garibaldi. I suoi pochi ay-
venturieri , ingrossati continuamente dalle spedizioni del Piemontc

,
di-

vennero ben presto un vero esercito
,

in cui figuravano avventurieri di

tutte le nazioni.

La forma di Governo che stabilirono in Sicilia non fu la liberta
,
ma

la dittatura, cioe a dire la istituzione che contisca senza eccezione tutti i

diritti di uu popplo per concentrarli nelle mani del governo. E quando le

sventure militari, il cui secreto verra un giorno conosciuto dall' Europa,

permisero all'esercito rivoluzionario di traversare il Faro, di dominare le

Calabrie
,
e di occupare in {ine la cap! tale del Regno ,

il Governo creato

nel continence
fu pure la Dittatura, e Garibaldi yenne proclamato dittatore

delle Due Sicilie. Allora si comincio a yedere un singolare spettacolo.
Nessuna legge fu piu rispettata. Finanza

,
amministrazione

,
sentenze

giudiziarie ,
diritti della Cbiesa e suoi rapporti con lo Stato

,
tutto con

contradizioni e ripetute volte yenne rimescolato, onde comprendessero i

popoli che non ci sono dritti ne leggi al di sopra della Dittatura. Nondi-
meno tuttocio non sembraya bastevole a render sicuro il successo della

rivoluzione. La Sardegna che aveva procurato nascondere insino allora

la sua potente azione, ad un tratto si determine ad assumere con impu-
dente audacia la direzione del movimento. L' Ammiraglio Sardo si impa-
droni della flotta Napolitana e sbarco truppe , artiglierie c munizioni per
combattere 1'esercito del Re e costrinsero ancora piii la yolonta dei popoli.
Ma non basto neanclie questo passo a dare i popoli al Re di Sardegna, e

quando si tratto del plebiscite , quel Soyrano a capo delle sue rcgolari
milizie yenne in persona a richiedere, sotto 1'impero delle baionette, i voti

dei paciKci abitanti del Regno , ed a giltare la sua spada nella bilancia

della yotazione.

Alia vista di quest! fatti pubblici e patenti niuno al certo non yi ha
che osi dire, non pure essersi lasciata la liberta al popolo di manifestare

sua opinione, ma neanche aver 1'artificio rivoluzionario serbate appena
le apparenze. E per aprire gli occhi ai piu delusi sul grado di liberta

,

che pensava il governo rivoluzionario concedere alia votazione, il Ditta-

tore Garibaldi, per decreto dei IS del mese
scorsq, cioe sei giorni pri-

ma della convocazione dei
cpmizi, andando innanzi alia volonta popolare

e decidendo egli medesimo in nome del popolo, decretava solennemente,
in virtu della sua autorita dittatoriale, che le due Sicilie fan-no parte in-

tegrante dvlla Italia una e indivisibile col suo Re costituzionale Yitfo-

rio Emamiele e suoi discendenti. Tali sono i termini del decreto di Sant'

Angelo che precedeva di sei giorni la yotazione. Sotto quest! auspizii, e

senza garentia di nessuna sorta, si e convocalo il popolo a
yotare.

Ed
affinche niuna minutezza non mancasse a dimostrare il costringimento che
si esercitava, gli elettori furon tenuti di deporre il loro bollettino publi-

camente, innanzi alle autorita rivoluzionarie ed alia guardia nazionale
,

in nrne separate, onde si vedesse chiaramente chi erano quelli che sotto

tal cunmlo di violenze osassero stidare in un sol tempo la rivoluzione in-

terna e la pressione straniera. Cosi si e presentato agli occhi del mondo
il risultato del

plebiscite ;
e nessun uomo di buona fcde potra accettare

tin momento che sia quesla espressione sincera della volonla naziona-
le. Comunicandole queste considerazioni, onde colla sua nota lealla e pe-
rizia Ella le faccia valere presso cotesto Governo

,
e mio dovere di
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aggitmgere che S. M. il Re non vede nella
vptazione

del 21 Ottobre che
un nuovo atto di violenza commesso dalla forza straniera contro il suo

popolo, ritenendo che un tale alto non potra mai invalidare i diritti della

sua corona, ne distruggere 1'indipendenza e 1'autonornia del Regno delle

due Sicilie. Ella e autorizzala signer ecc. ecc. a dare lettura ed a rila-

sciare copia di qu.esto dispaccio a cotesto ministro degli affari esteri.

Firmato Casella .

m
4. Abbiamo accennato nel quaderno precedente la diparlita del Ga-

ribaldi da Napoli ,
e il suo rilirarsi alia Caprera. Pare altutto certo che

,

oltre ai motivi da noi indicati di codesto fat to
,

contribuisse pure a cre-

scere veramente il corruccio del venturiere contro i Cavouriani il vedersi
riiiutata una sua domanda. Indispettito del

lorgli
clie faceasi di mano la

cpndotta suprema delle cose pqliticbe e militan ncl Regno ,
il Garibaldi

rifiuto seccamente i larghi doni e le onoriticenze onde volcano colmarlo.

Rifiuto il Gran Collare della Annunziata
;

rifiuto le castella reali che gli
si volcano regalare; ritiuto la dote oflerta alia figlia ;

rifiuto la promozione
del figlio suo ad alto grado militare. Ma chiese invece

,
e pose per con-

diziooe del suo rimanere, che gli si conferisse la Luogotenenza Generale
delle Due Sicilie con pieni poteri civili c militari per un iiitiero anno. II

ghiotto boccone piaceva al Farini, che non voile cederlo, ;
e 1' Opinione,

n. 321
, ci fa sapere che Yittori Emmanuele rifiuto di aderire alle esi-

genze del Garibaldi pel prpfondo rispetto che il Re in ogni occasione

conserva agli ordini costituzionali, a' quali partccipano anche ora le pro-
vince meridional}. 11 Garibaldi avea preso gusto alia Dittatura; 1'avea

smessa per necessita, onde aver in aiuto le arrai piemontesi ;
che altri-

menti non sarebbe sfuggito alia corapiuta disfatta che gia gli sovrastava
sotto Capua; ma avrebbe voluto cheilRe, cambiatone il nome

, gli
avesse conservato la sostanza di quella suprema autorita. Dove questo si

fosse potuto oltenere
,

il Mazzini sarebbe poi salito su alia sua volta e il

Cavour probabilmente precipilato. II Farini tenne saldo il Re sul niego e

impedi il tracollo che ne sarebbe venuto all'impresa dell'iinita italiana.

Ma gli unitari puri non seppero darsene pace ,
e cominciarono a tumul^

tuare in Napoli stessa. Crebbero i dissidii quando la guardia dei forti fu

commessa a truppe regolari piemontesi ;
e a sedare il sobbollimento della

fazione repubblicana si dovette ridonare alia milizia nazionale quella
parte del presidio , facendone di bel nupvo sgombrare i Pieraontesi. Pa-

recchie dimostrazioni si fecero in Napoli colle grida vogliamo Garibaldi,
e peggio. I tumultuanti . furono rimessi a segno con esortazioni-avvalp-
rate dalla prospcttiva di buone cariche alia baionetta; ma il male, anzi-

che scemare, peggioro ;
e si capi il bisogno di venire a riniedii piu radi-

cali. Quindi le centinaia di carcerazioni.

5. Pertogliere esca al fuoco, elevare ai sommovitori ogni speranza, si

fermo il partito.di disfare le hande Garibaldine. Gli amici e luogotenenti
del Garibaldi, cioeil Rixio, il Cosenz, il Sirtori, il Turr e il Medici, per
cessare il temuto scioglimento, proposero di trasferirsi coi loro seguaci
in Lombardia e nei Ducati, ed

iyi
riordinarsi in forma regplare. Questo

disegno fu rei.et,to. Uu decreto di
Vittprio

Emmanuele scoppio come fol-,

gore sul capo ai conquistatori in camiciotto rosso, intimando lorpdi scip-
gliersi. Per mitigare Tacerbita del provvcdimento fu data a tutti facolta,

o di tornare alle case loro, col regalo di tre mesidi soldo, che fu poi ere-
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sciuto al doppio e col viaggio pagalo; oyvero di arrolarsi nell' esercito

regolare per due anni. 1 piii preferirono di andarsene, e della legioue in-

glese, che contava circa millc uomini ed avea costato un 20 mila lire ster-

line, oltre a 900 abbandonarono le insegne. Quantq agli uffiziali, per la

conferma dei loro gradi, se yolesserp rimanere, fu istituita una commis-
sione di esame dei loro titoli e meriti

;
il che li offese altamente

;
onde

piii
di 700 accettarono 1'ofTerta loro fatta di un semestre di stipendio e

le spese di viaggio. Quindi e da Napoli una continua migrazione di ca-

micie rosse, che vanno a beare di loro presenza i Ducati e la Lombardia;
e ben sanno il perche. II Corrispondente del Debats parla del corruccio

prolbndo con cui quesli venturieri partono dall' occupato reame
,
in cui

pensavano formare il quartier generate della democrazia europea, per
indi spingersi ad altre e

piii
Taste imprese. Ma niuno dubita che ad un

cenno del Garibaldi non siano pronti a rannodarsi
;
ed allora chi ora sfrut-

ta la rivoluzione s'accprgera esser facile scatenare una tiera, ma diffici-

lissimo il rimetterle poi la muserupla.
6. 11 tempo piovoso congiurp

coi Garibaldini a tenere di mal uniore la

plebe napolitana, che non pote gpdere punto nulla delle feste ordinate e

pagate dal Mimicipio, a spese, cio s'intende, del popplo a cui si ordina-

va di festeggiare /' annessione. Cessata la pioggia, si voile pure yedere

(jualche
cosa dei fatti apparecchi ;

ma 1'effetto rispose pessimamente al-

1
espettazione, e lo confessa a malincuore anche il corrisppndente della

mimsteriale Nazione di Firenze. La Gazzetta di Genova poi, del 26 Np-
vembre

stampp
le notizie avute sotto il di 20 da Napoli ,

e disse
cpsi

:

o Finalmente 1'altra sera vi furono le luminarie tanto desiderate. S'era

allegato il catlivo tempo, la pioggia dirotta; ma il tempo serenissimo del-

1'altra sera mostro che pregio avessero le scuse apportate da coloro che
furono preposti alle fesle : 1'effetto fu molto minore delle promesse. Scarsi

e poveri i lumi ed in gran parte spenti. Di tanta incuria non sappiamo chi

iucolpare. II cielo era limpido e pure un'aura di vento non spirava.
Cos! andarono perdute tutte le spese ed anche le sollecitazioni suppli-

chevoli del Sindaco, che scongiurava il popolo ad illuminare almeno To-
ledo e qualche altro tratto di via tino al palazzo reale. II popolo non fece

quasi nulla. Si vede proprio che la felice sua redenzione dal dominio del

legittimo Re e giunta al colmo, sicche ne rimane istupidito !

7. E si che niun mezzo erasi trasandato
per

allietare il popolo napoli-
tano gia per indole si inchinato e pronto a darsi spasso ed allegria. Lar-

gizioni ahbondanti
;
alleviamento di parecchi balzelli; abolizione delda-

2io di consumo sopra molte derrate, cioegrano, granone, farine, semola,

pane e biscotto, paste lavorate, riso, farro, spelta, ceci e fave; istituzip-
ne di scuole gratuite, e di casse di risparmio; aprimento di asili infanti-

li, ed altrettali spedienti da gratificarsi le moltitudini, furono posti in

opera con molta generosita (a spese, s'intende, dei beneticati) econ mol-
ta pompa; ma tutto

indarnp.
Forse perche il buon senso del popolo era,

vogliam supporre, ancora indegnato della turpitudine di alcuni decreti

che sanno propriamente di ladro e d'assassino. Tale senzadubbio e quel-
lo, con cui le proprieta della casa Reale furono confiscate a bcneticio di

cospiralori o banditi o profughi dal Regno per delitto d'alto tradimerito,
o colpiti di pena legale per reati di lesa Maesta. Ecco il testo del mentp-
valo decreto, pubblicato nel Giornale Ufficiale ed in nome di Yittorio
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Emmanuele. Dal valore delle rendite inscritte confiscate ai Borboni, e

poste a beneticio dello stato per antecedente disposizione, si distacchera
la somma

effettiya
di sei milioni di ducati, i quali con equa estimazione

saranno distribuiti alle vittime politiche dal 15 maggio 1848 in poi, di

queste provincie continental!. Sara nominata a tal uopo dal governo una

giunta a integerrimi cittadini, i
quali

faranno la distribuzione dell'accen-

nata somma a vantaggio di quelli che soffrirono saccheggi nel 15 mag-
gio 1848; di

quelli
che

furonp incarcerati o condannati per causa politi-

ca; di quelli che emigrarpno in cpnseguenza di arresto sia per autorita

giudiziaria, sia dell'autorita politica; di quelli che vennero violentemen-
te espulsi dallo stato per causa politica; di coloro che furono costretti per
causa politica a dimorare in Comune diverse da quello oveavevano sta-

bilito il loro domicilio. Finalmente di quelli che si resero latitanti in con-

seguenza di un mandate di arresto per causa politica. La giunta medesi-
ma nel determinare la misura , valutera nella sua prudenza il compenso
che a ciascuno deve essere attribuito per i danni solferti. II diritto al

rifacimento si puo anche esercitare dagli ascendenti e discendenti di

coloro che vanno inclusi in alcuna delle accennate categoric. Le di-

mande dei danneggiati debbono presentarsi alia giunta nello spazio
di

quattro mesi dopo che i component! la medesima saranao pubbhcati nel

giornale ufficiale. II termine di quattro mesi sara improrogabile.
Questo fatto npn sarebbe forse tollerabile fra Turchi

;
ma anche nel

presente pervertimento di principii parye al tutto stomachevole a buona

parte di quelli stessi che ne dpveano rica^7 are profitto; i quali, dobbia-

mo rendere giustizia alia verita, si aft'rettarono dipubblicare per le stam-

pe una protestazione, che sarebbe stata piu npbile se meno orgogliosa;
e piu giusta se non fosse fondata solo nel motivo di non voler messi a

prezzo i sacrift^i fatli per lapatria.
8. Codesta nuova infamia

perpetrata in nome di Vittorio Emmanuele
sara tramandata alia memoria dei posteri, come un documento della gra-

titudine, con cui i settarii seppero compensare la clemenza di un Sovrano;
il quale avendo diritto di trattarli, per 16 meno, come il Cialdini tratta i

fedeli sudditi del Re Francesco II, si era contentato di allontanarli da una

palria che essi volevano mettere in rovina e a sangue per intendimenti

faziosi. II Ministro segretario di Stato di Re Francesco II spedi a tutti i

rappresentanti del suo Sovrano presso le corti straniere la seguente pro-
testa.

Nel mio dispaccio del 6 del mese scorso la informava dello scandaloso

fatto, con che, per ispogliare il Re (N. S.) e tutta la real famiglia della

loro privata fortuna, il governo rivoluzipnario di Napoli aggiungeva la

calunnia alia rivoluzione di tutte le leggi. Ma non bastaya a.quel gover-
no essersi impadronito delle inestimabili ricchezze artistiche, che, quan-

tunque fossero eredita perspnale del Re, S. M. ha voluto sempre che

fbssero inseparabili dai suoi popoli ,
continuando esse ad attirare sulla

8ua diletta Capitale 1'afHuenza degli uomini intelligenti di tulti i paesi :

non gli bastaya neanche contiscare nel modo il piu arbitrario i maggio-
rati de' Principi, le

dqti
delle Principesse, le risorse delle Orfane minac-

-ciate di esilio, i legati lasciati ai poveri del defunto Monarca ,
la santa

eredita della Principessa di Sayoia, madre venerata del nostro Augusto
Sovrano. Gli odi della rivoluzione non potevano contentarsi della confi-
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sea ;
secondo la logica dell' anarchia doveasi distribute la fprtuna pri-

yata della famiglia Reale a tutti coloro die da dodici anni in poi noa
hanno mai ccssato di cospirare contro la Dinastia, contro il Trono, con-

tro 1 ordine sociale, e contro tutti i principii che formano la base del di-

ritto universalmente ricpnosciuto.
Non sono

,
come Ella il comprende ,

gli uomini di opinioni sincere chc hanno combattulo e sofferto nella lotta

cpntro il Governo stabilito, quelli che profitteranno di questa spvvcrsiva

disppsizione.
Gli onesti, qualunque sia la

Iprp opinione, respingeranno
con isdegno ogni partecipazione a questo criminoso spoglio. Le elcraosi-

ne della rivoluzione
tripnfante deggiono versarsi a piene inani sugli in-

domiti rivoluzionarii, i quali hauno fatto fermo proposito di cospirare

perpetuamente. Dopo la gloritkazione e la rimunerazione del rcgicidio ,

quei che si vantano di aver giurato ripetute volte lo sterminio del defun-

to Re debbono avere una parte preponplerante del bottino che ora si fa

della fprtuna particolare della sua famiglia ;
ed e secondo la giustizia

della rivoluzione di Napoli, che i figli sieno costretti a rimunerare gli at-

tentati comuiessi contro i loro genitori. Nel decreto che per ordine di S.

M. ho 1'onore di accompagnarle qui accluso, Ella notera due circostanze

cioe il considerando che lo motiva, e la data che porta. Si da come pre-
testo che il 15 Maggio 1848, il Gpverno di S. M. Ferdinando II rup-

pe il patto giurato, riempi la citta di terrore e di sangue, ed all' autorila

della legge sostitui 1'arbitrip e la yiolenza ,
onde vennerp poi le perse-

cuzioni politiche . Se mai ha avutp un governo ragione di resistere, fu

in quel nefasto giorno, in cui riuniti per la prima volta i rappresentanti
del popolo secondo la costituzione giurata dal monarca e dai popoli ,

Scorpio la piii \iplentaedingiusliticata rivoluzione, onde impedire la

pacitica inaugurazione dei lavori parlamentari. II mondo intero sa che
il Governo esauri tutti i mezzi di conciliazione prima di comprimere con
le arrBi, e che dopo la repressione e la vittoria si aft'retto a termini della

Costituzione stessa a convpcare una nuova Camera. Potranno giudicare
come vorranno gli avvenimenli posteriori ;

ma e innegabile che nella

deplorabile battaglia di quel giorno ,
la ragione tulta stava dalla parte

delGoverno.
II decreto a cui mi riferisco e intestato, come tutti gli atti, in npme

del Re Vittorio Emmanuele; e porla la data p
1

el 23 Ottobre, di due
gipr-

ni posteriory all' arbitrario plebiscite della rivoluzione che ha attribuilo

al Re Vittorio Emmanuele la Spvranita delle due Sicilie. Questo decrelp
inoltre, vien fuori undici giorni dopo la determinazione presa dal Re di

Sardegua di non attendere neanche il fatto arbitrario del plebiscite e di

Tarcar con numerose truppe la frontiera al Regno, per impadrpnirsi coa
la legge della forza degli Stati posseduti dalla casa di Borbone in questa

parte d'ltalia. Non ho d'uopo di aggiungere altre considerazioni per farle

intendere la tracotanza di questi alti. Ppiche il Re di Sardegna ha co-

spirato contro il trono del Re (N. S.) e violando tutte le leggi plivine
ed

umane e yenuto di persona a consummare una aggressipne ingiusta; ed
ora presta il suo norne, la sua autorita ed i suoi eserciti alia esecuzione
di simili decreti. Che osi almeno preuderne la responsabilita innauzi

alia posterita, ed alia Europa ! Laonde ho creduto uno stretto dovere

dirigermi a lei, onde faccia conoscere al Gabinetto presso il quale e ac-

credilala, come il Governo di S. M. riguardi la cosa, e nel medesioio
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tempo si faccia Ella
1'organp

della formale e solenne protesta che il go-
verno del Re (S. N.) e nell' obbligo di fare contro il decreto rivoluzio-

nario de' 23 Ottobre. EHa signer si compiacera lasciare copia di

questo dispaccio a colesto Ministro degli affari Esteri e accusarmene la

rieevuta. Firmato Casella .

9. I giornali del partito liberate moderate a piii riprese fecero sentire

quanto tbssero nauseati di cotesti ladronecci e di coteste infamie;espac-
ciavano che uno dei prirai atti di Vittorio Emmanuele, ossia del Farini
suo Luogotenente, sarebbe il rivocare due abbominevoli decreti

;
1' uno

della ricompensa nazionak, con cui yenne celebrata la memoria e rimeri-

tato il fatto del regicida Agesilao Milano; e 1'altro dello spartimento dei

beni della famiglia reale fra i banditi politici che ne procurarono i pre-
senti infortunii. Ma finora 1'espettazioue fu defraudata. II Farini ha trop-

po che fare pel rimpasto quotidiano dei Ministeri e della Consulta di Sta-

to; di che remitiamo inutile dir parola, tanto sono frequenti le mutazioni
di persone, duffizii e soprattutto di stipendii. II He Vittorio Emmanuele

poi, fuori di qualche rassegna di milizie e qualche amena caccia, non.

sembra molto YOglioso di esercitare la Sovranita strappata di viva forza al

sno cugino e data a lui dalla rivoluzione. Nel suo famoso Ordine del yior-
no dato in 4ncona il 4 di Ottobre egli disse: Soldati, lo piglio il co-

mando. Mi costava troppo non trovarmi la dove puo essere il pericolo .

Ma pare che il pericolo o non sia venuto mai o sia cessato di botto. la

effetto egli assistette al passaggio del Garigliano ed al bombardamento
di Capua; ma, per quanto si sa, non si trovo ad alcun'altra fazione mill-

tare. Forse appunto perche non c'era pericolo. E di vero qual pericolo, a

cagion d'esempio, potea aversi nel bombardamento di Mola? Come sia

avvenuto questo fatto, che cagiono la ritirata e la disfatta dell' esercito

napolitano, meglio che dalle descrizioni dei giornali, si intendera dalla

nota seguente, pubblicata dal Giornale di Gaeta sotto il di 5 Novembre
e gia indirizzata a tutte le Potenze dal Generale Casella in nome del Re
Francesco II; a cui I'ammiraglio francese Le Barbier de Tinan, per ordi-

ne del suo governo, avea date le piii esplicite e solenni assicurazioni da

ogni attacco dalla parte del mare contro le truppe di S. M.
II

|

sottoscritto presidente del Consiglio dei Ministri incaricato del por-

tafoglio degli afTari esteri
,

si fa un pregio di partecipare a S. E. . . . che

miovi atti riprovevoli commessi dall' esercito d'invasione sono venuti a

confermare la giusta doglianza che contenevansi nella sua Nota dei 2&
Ottobre ultimo. Onde sottrarre le truppe accampate sul Garigliano-al bom-
bardamento che la squadra piempntese aveva preso a fare contro il cam-

po, fu necessita disporre un movimento di ritirata, che fu rncominciato la

sera del 1. Novembre. Immediatamente mosse la squadra piemontese,
d avendo prese le sue posizioni lungo la marina che costeggia la strada,

si dette a far fuoco sulle regie truppe, le quali, con 1'arma al braccio ed

ordinatamente eseguivano il movimento prescritto. Non cesso il nemico

'di trarre il cannone durante tutta la nolle e per buona parte del giorno

seguente ,
sino a che non vide compita la ritirata di quelle truppe senza

difesa, che di altro non potevansi accagionare, se non di aver troppo ,

contato sulla forrnale assicurazione a loro fatta che non sarebbero aggre-
dite dalla parte del mare. Ridottosi in tal modo tutto 1' esercito del Re fra

Mola di Gaeta, e la frontiera del regno, lamedesima squadra piemontese
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fermossi, nella notte.del 3 al 4, innanzi a Mola ,
e per circa 6 ore di se-

guito sino alle ore pomeridiane del 4 non cesso mai di lanciare, su quella
sventurala citta, bombe, granate ed altri proiettili, di cui tuttora si scor-

gono le tracce sanguinose e devastatrici nelle proprieta private, negH
ospedali ,

e fra quegl' innocenti e pacifici abitatori.

Nei tempi trascorsi , ogni qualvolta il legittimo Sovrano delle Due
Sicilie si vide

,
con suo sqmmo dolore

, costretto a ricorrere alia triste

necessita della guerra per ridurre all'obbedienza qualche citta ribelle, non
mancarono mai difensori officiosi de' sudditi insorti

,
i quali contrastaro-

no, con ogni mapiera di oltraggi ,
al reale Governo il primo diritto di

ogni Governo, cioe quello di mantenere la propria autorita e di tutelare

1'ordine pubblico. Ora gli eserciti e le squadre di un Governo, che di-

cesi regolato e civile, disccndonp , senza dichiarazione di guerra, ad
invadere uno Stato yicino

ed amicq, ne combattonq le truppe con mezzi
disleali ed ingenerosi, (juando non gitingono con arti indegne a

scrpllarne
la fedelta e 1'onore; si affaticano a distruggere ogni elemento di forza

e di prosperita di un
popolo

che pur osa nomare ancora fratello
;
ed

inline se ne bombardano le pacifiche ed inermi popolazioni ,
senza che

una sola voce s* innalzi in Europa contro una serie di enormita che non
hanno esenipi nella storia. E tempo ormai che le ipocrisie e le astuzie

della politica piemontese siano svelate all' Europa nel loro vero aspetto ;

ed il Governo del Re deciso di compiere, sino all' estremo ,
il doyere di

combattere, con le armi della pubblicita, i propugnatori del disordine mo-
rale e della rivoluzione sociale ,

ha incaricato chi scrive d' instruirne

S. E. . . . onde il Governo ne abbia conqscenza. Affrettandosi ad adempire
1' incarico ricevuto il sottoscritto profitta dell' occasione per rinnovarle

gli attestati della sua piu distinta considerazione Firmato Casella .

10. 11 quasi subitaneo ritirarsi dell'armata francese dal Gariglianq, e

1'impeto dei Piemontesi
,
costrinse

,
come fu detto altra volta

,
i Regii ,

a
chiudersi in Gaeta, sqttq

le cui mura avvennero gia piu scontri ed avvi-

saglie e attacchi d'artiglierie, per impedire da una parte, per assicurare

dall'altra le opere e le munizioni d'attaccq
e d'assedio. Se qualche nuova

mutazione non sopraggiunge negli ordini dati all' ammiraglio francese r

per cui, come gia fanno presentire le corrispondenze parigine dell' Inde-

pendance Beige ,
Gaeta possa essere assalita anche dal Jato di mare r

tutto fa presagire che la lotta sara
dalj'

una e dall' altra parte lunga ed

ostinata. Ed appuntp perche aveasi ragiqne di prevedere bombardamenti
micidiali e lo scempio crudele d'un assedio sanguinoso, il Re Francesco II,

fermo sul
proposito di difendere fino all' ultimo estremo i suoi diritti r

non voile percio che dovessero pcricolare i membri del Corpo diploma-
tico presso lui tenuti dalle Potenze Europee ;

e li licenzio a ritirarsi in

Roma. Intorno a che la Gazzetta di Gaeta del 20 di Novembre reco la

nota seguente. Quantunque i rappresentanti delle Potenze Estere i

quali hanno seguita in Gaeta la maesta del Re S. N. avessero costante-

mente dichiarato di voler compiere in ogni evento il loro alto mandate
rimanendo fermi al loro posto , pure la M. S. ponendo mente ai disagi e

Dericoli cui li avrebbe esposti un piu lungo soggiornq nella fortezza, li ha

formalmente invitati a ritirarsi in Roma, dove continueranno ad essere

considerati come accreditati presso la nostra real corte .

Qui e pur degnissima d'essere porpetuata la ricordanza della incrollabile

fedelta, con cui il presidio della cittadella di Messina tiene le parti del
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suo legittimo Re. E meglio d' ogni altra cosa
seryirannp a meltere m.

chiaro il merito di que'bravi soldati i due seguenti ordinidelgiorno, da-
ti in Gaeta sotto i giorni 2 e 4 Novembre.

1. Corre il quarto mesc ed il presidio di Messina, chiuso Torecchia
ad pgni insidia e minaccia, respinge le offese nemiche, e non lascia oc-
casione di dimostrarsi fermo e deciso a sostenere la causa dell' Augusta
Re Francesco II. Ma non ha guari dava ben' anche manifesta prova di

anteporre le istesse sofferenze, le fatiche ed i
pericqli

della guerra alle

dolcezze di farniglia ed alle domestiche cure. Quanti sono soldati e sot-

t'ufficiali, che per compiuto impegno hanno diritto al definitivo conge-
do, unanimemente sonp venuti nell'onoreyole e bella determinazione di

riraanere sotto le bandiere linche perduri la guerra. E S. M. (D. G.)

volendq rendere duraturo il ricordo di un tal generpso sentimento, e per-
che gfindividui pptessero dimostrarsi orgogliosi di cosi bella e militare

risoluzione, ha ordinato che vengano tutti. fregiati della raedaglia d' ar-

gento dell' ordine di Francesco I.

2. Non e molto, il maresciallo di Campo Fergola, comandante la cit-

tadella di Messina, fatto aperto
a quel presidio,

come la cassa di campa-
gna si vedesse ristretta nei mezzi, tutti proporzionatamente dal capo al-

1'ultimo soldato offrirono il
lorp soccorso, e fu raccolta la non lieve soni-

ma di oltre a ducati quattordici mila. Tale spontaneo ed Onorevole disin-

teresse non cornune nelle storie militari
,

basterebbe da se solo per
dimostrare di qua! generoso sentimento si trovi animate quel pugno di

bravi che, tra le yicende di ima guerra inaudita, insidiosa ed irregolarer
si e deciso di sostenere con ogni mezzo le ragioni dell' augusto France-
sco II e di pugnare per la giustizia ed il diritto senza por mente alia na-
tura del sagriticii che lanecessita loro imponesse.

STATI SARDI (Nostra Corrispondenza) I.Torino in pace ed in silenzio

2. La Guardia nazionale mobile 3. La commissione di vigilanza so.-

pra la Cassa Ecclesiastica 4. Messa protestante in Piemonte 5. Ga-
ribaldi alia Caprera, e disegni sopra la Sardegna 6. Infermita del Con-
teCavour 7. (Giunta deiCompilatori). Nota e protesta del Governo dt"

S. M. la Regina di Spagna contro le usurpazioni del Piemonte nel Re-

gno di Napoli.

1. Questa yolta non ho ne molte ne grandi cose da
scriveryi, imperoe-

che la rivoluzione essendosi \ersata nell' Italia .del mezzodi, si e di la che
debbono venire le grandi notizie, e npi pure di la le aspettiamo.~ Quanda
il Parlamento e aperto allpra

la materia non manca, perche trecento per-

spne che parlano tutti i giorni ne somministrano in abbondanza. Ma og-
gidi le camere sono chiuse, e non si sa se si riapriranno in Torino. II

conte di Cavour per tener di buon animo i Piemontesi dice di si, ed anzi

fa lavorare ad una specie di palazzo di cristallo, dove mettere i deputati
che rappresenteranno la fragile Italia fabbricata dalla rivoluzione. Ma i

diarii di Napoli scrivono inyece che il Parlamento verra aperto in quella

citta, e i giornali di Milano incominciano a protestare che Torino non pua
essere la capitale. I Torinesi per una partc sono contenti di nn po'di pace
e sicurezza che godono oggidi, perche la citta nostra in confrontp delle

altre principali citta d' Italia e un paradiso terrestre. Ma dall'aUra il pen-
siero che noi siamo stati squattrinati per dodici anni, affine di riuscire ia
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ultimo una meschina citta di confine, e cosa che ci va all' anima e ci fa

piangcre caldamente la nostra cecita. Arrpge 1'incerto avvenire, la guer-
ra riconosciuta inevitable, i debit! enormi che facciamo e dovremo pagar
noi, il commercio cessato del tutto, il danaro che va mancando, e tuttc

le altre conseguenze di unp Stato, com'e il nostro, senza principii di diritto

di morale, nato dalla violenza ed appoggiatp unicamente su questa !

Oh se i Piemontesi dovessero dire il loro si, o il loro no, e potessero dire

Jiberamente quello che hanno nel cqore, y' acccrto io che deporrebbero
nellc urne i no a milioni! Basta lasciamo da parte queste generalita per
venire a'fatti.

2. Ai pesi della leva militarc e delle imposte si aggiunge oggidi un
nuovo peso colla mobilizzazione della guardia Nazionale

,
che si manda

a presidiare ora questa ed ora quella citta. Ma siccome temesi che la

guardia Nazionale di Bologna tenga pel Papa, cosi chiamasi in Alessan-

dria; e si fanno venire in Torino i militi Toscani, perche un bel giorno
non proclamino il Granduca. Siccome si pensa a far la gnerra nella pros-
sima primavera, cosi vuolsi formare dalla guardia Nazionale una riserva

di cento dicci baltaglioni, e tuttele citta verrannochiamatepercio asom-
ministrare venticinque uomini per ogni popolazione di dieci mila anime.
E questa seconda cerna volendosi fare su venticlue milioni d'italiani se

ne ripromettono una forza di cinquantacinque mila uomini. Staremo a ve-
dere dove anderanno a tinire tutti questi disegni !

m
3. Venne in luce la Relazione rasseqnata a S. M. il Re dalla Commis-

sione di
soryeglianza della Cassa Ecclesiastica. Questa Cassa eun sacco

traforato. Piu vi si meltono dentro i beni della Chiesa, e meno ve ne re-

stano. \
r

oi sapete che s'erano
spogliati

i conventi e soppresse le Colle-

giate per migliorare la sorte dei parrochi poyeri, e diminuirc le imposte.
Or bene le

imposte crebbero, i

parrochi divennero ancora piii poveri, e
le rendite delle collegiate e dei Conventi andarono in fumo. La Com-
missione di

sorveylianza conchiude la sua relazione cosi: Le condizioni

jfinanziarie in cm trovavasi la cassa Ecclesiastica al termine dell' anno

1859, non concedendole a gran pezza di sopperire al pagamento delle

soinme necessarie pel Clerp dell'Isoladi Sardegna, non permetterebbero
di

concepire la speranza di poter in tempo prossimo applicare le sueren-
dile a migliorare la sorte di quella piu benemerita parte del Clero, che
tanto sta a

cupre
di V. M. Del resto vi diro che questa Commissione di

-sorveylianza e una pura cerimonia, e nei conti che avea
rivistp

1'anno

passato si trovarorio immense contraddizioni, ed enormi sbagli di calco-

Io, intorno a quali il giornalismo conservatore domando spiegazioni che
si

aspettanp ancora presentemente.
i. Compiuta omai in Italia la scellerata impresa di violare ogni diritto,
di atterrare i troni piu legittimi, si attende oggidi a distruggere gli al-

tari e a spiantare dal cuore del nostro popolo ogni principio di religione.
I protestanti si adoprano in tutte le guise per iscreditare il Cattolicismo,
d a tal tine

cpmpilarono e stamparono in Torino un certo loro Almanac-
co intitolato L" Amico di Casa, che spandono dapertutto, e vendono, se

possono, e sc no, regalano ai popolani per istillare nel loro cuore odio al

Papa, a Maria SS., alle pratiche religiose. Inoltre parecchi preti sospesi
fecero comunella cogli eretici, e avuto da questi il danaro fondarono una
chiesa che dicono nazionale

,
nella quale si recita una Messa di loro
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hrvenzione, e tutta in lingua volgare, con un messale stampato apposita-
mente. Finalmente apparve in Torino il programme di un nuovo giorna-
le che s'intilola il Rivelatore, e proaiette di far conoscere orizzonti inco-

gniti e di
syelare cio che finora non si e detto del Cielo dei Cieli, del

mondi inferiori originati dalla caduta angelica, della vita cdennale, del-

I'lmpero del primo uomq, ecc.ecc. II Ilivelatore vuole scoprire nei sacri
libri un infinita di lumi ancora inosservati e dichiarasi pronto a scio-

gliere le difficolta di diritto che i signori associati avranno a sottomet-

tergli, concernenti il loro Ministero. Intanto riceviamp da Lpudra 1'av-

yiso che i Canonici Anglicani di Westminster mandano in Italia unamis-
sione presieduta dal Reverendo Camirelli educato nel collegio anglica-
no di Malta, affine di persuadere gli Italian! della possibiliia di rifor-

marsi e di rimanere nel medcsimo tempo Cattolici e protestaiiti. Che
bel tema pel Conciliatore di Milano 1

5. Garibaldi, come
saprete,

s' e ritirato nell'isola di Gaprera. Egli do-
niando per un anno pieni poteri nel regno delle due Sicilie, e gli \enne-
ro rifiulati, e Garibaldi alia sua Yolta riliuto il Collare della SS. Annun-
ziata e tesori per lui e pei membri della sua famiglia otlertigli da Re Yit-

tprio Enunanuele II.
e Giunto Garibaldi a Caprera taluno de'nostri giorua-

li disse che y'aye^a rilrpvato
un bellissirao palazzo fabbricatovi, durante

la sua assenza, per ordine del Re
;
ma altri giornali in\ece afferraaronp

che Garibaldi trovo la casa sua come aveala lasciata, e inoltre pareccbi
ayvisi di pagare le imposte, cplla

minaccia di metterne all'incanto le

inasserizie. Yenne smentita la priroa nuova del palazzo costrutto iniprov-
Yisaraente a Caprera, ma la seconda del pagamento d' imposte, non an-

cora. Intanto del nome di Garibaldi si serve la riyoluzione per dar noia

al Governo, accusandolo della pju nera ingratitudine. Yenne aperta una
sottoscrizione particolaFe per pfferire

al Nizzardo un dono nazionale, e

chi proponeva una goletta, chi una spada, chi
altrp.

Salto fuori il Dirit-

/o, e disse che il meglio sarebbe di restituire a Garibaldi la sua patria, e

di rendere Nizza all'ltalia. Ala a questa proposta si fe il nilfolo dai Mini-

sterial!, i quali invece pensano ad alienare anche 1'isola di Sardegna.
li'Unitd Italiana di Genova nel suo N. 239 del 2.8 di Novembre pubbli-
ca-va una lettera di Cagliari, di cui eccoyi 1'esordio: La stampa europea
ditanto in tantomemora le intenzioni di cedere la SardegnaallaFrancia.
Motive a creder vero il segreto disegno e per noi la ripetuta negazione
officiale del Conte Ca\pur in ambe le Camere. del Parlamento. Egli con

una serie di atti opposti alle sue parole, ci abituo a temere, anzi a cre-

dere il contrario di cio che dice. In Torino non vi sarebbe cordoglio per
1'alienazione della Sardegna. Udimmo testimoni degni di piena fede rac-

contarci come Amadeo Rayina, notp fra i piii avanzati di Piemonte nelle

idee liberali, manifestasse il desiderio che la nostra isola fosse venduta

per pagare i debiti. E la corrispondefiza tira innanzi, e prova che il

Conte di.CaYOiir e i suoi trattarono 1'Isola di Sardegna in modo, che non

sarebbe da stupire se coronassero 1'opera, dandola come prezzo di altre

annessioni.

6. 11 Conte di Cavour e da qualche tempe malaticcip, e soffre fre-

quenti accessi sanguigni che lo fanno talvolta uscire di se e parlare a

sproposito. Egli si cura con qualche gita alia sua villa di Led, ma non

ne risente fin qui gran giovamento. Correya voce ch'egli volesse abbau-



764 CRONACA

donare il Ministero ;
chi lo conosce pero assicura ch' ei lasciera prima

ia vita che il portafoglio. La malattia del Conte di Cavour e prodotta dal

suo soverchio lavprare ; imperocche bisogna ricpnoscere
in lui un'attivi-

ta prodigiosa. Egli incpmincia a ricevere visile tin dalle sei del mattino,

appena aperti gli pcchi ,
e restando ancora in letto

;
e da quell'ora fmo

alle sei della sera e in continue occupazioni. E spno dieci anni che rae-

ua questa vita, e Brofferio nelle sue Memorie vi (lira quanlo il povero
donte dovesse affaccendarsi per radunare i

vpti dei Deputati, e tnonfare

nelle diverse discussioni del Parlamento, accipcche qualche sfavorevole

Tptazione non gli guaslasse le uova nel paniere. A tutto cjuesto si ag-

giunge oggidi un certo timore gravissimo e ragiorievolissimo che tor-

menta il Conte di Cavour sul risultato finale della sua intrapresa. Egli
Tede e riconosce d'essersi gettato troppp presto in alto mare, e se gli da
molto da dire il

brpncio della diplomazia , lo tormenta assai piu la con-

tiizione degli spiriti in Italia, e 1'estrema difficolta di dominarne le rivol-

lure. Inollre il Conte di Cavour trovasi isolate ,
e non v' ha in Piemonte

noino di senno, sebbene divotissimo alle idee rivoluzipnarie ,
che voglia

accettare una parte sola della risponsabilita della politica italianissima.

Ho di bupn luogo che essendosi il Cavour presentato ad un Senatpre del

Regno, richiedendolo de'supi servigi nelFItalia meridionale, questi ritiu-

tp,
e rifiutando disse: Voi, signor Conte, ed i vostri fpste capaci a disor-

dinare, e disfare I' Italia, ma non siete da tanto per rifarla e riordinarla.

E vicino il momento in cui sentirete tutto il peso dell'ppera yostra. Ip
vi compiango, ma non ho ne il coraggio ne la forza per aiutarvi. Le quali
tiose molti altri sottosopra fanno intendere al Conte di Cavour, ed egli
dee vedere ogni giorno i suoi conciltadini andare a testa bassa, e sen-

tirli ripetere questo dilemma che omai e sulle bocche di tutti i Piemon-
tesi: o la politica del Conte di Cavour trionfa, ed il Piemonte e morto, e

Torino resla una meschina cilta di confine
;
ovvero il Conte e vinto, e si

Tende a Principi italiani cio che
lorp appartiene ,

ed
allpra peggio : toc-

chera al Piemonte pagare le indennita, e gli resteranno i suoi debiti e le

sue imposte che spno tali da immiserirlo eternamente. Queste conside-
razioni

, rimprpveri ,
timori

,
e non so se debba aggiungere anche qual-

'Che rimorso di coscienza
, congiunto coll'abbandono, col lavoro assiduo

ed improbo, dovevano necessariamente influire sulla salute del nostro

presidente dei Ministero. Quando il dottore Farini troyavasi in Torino
'era suo medico, e gli ordinava frequentemente I* uso dei bagni : ora non
so se abbia

ricprso
ad altri

,
o se lo stesso Farini dalla Luogotenenza di

Napoli cpntinui le sue ordinazioni.

7. (Giwta dei Compilatori) . Per compiere la
raccplta

delle Note di-

plomatiche piiirilevanti e delle proteste ufficiali indirizzate al Gpvernp
piemontese intorno alle invasion! ed usurpazioni degli Stati italiani teste

occupati col tradiraento e colle armi, crediamo di dover qui riferire di-

stesamente la nrotesta che in nome del Governo di S. M. la Regina di

Spagna fu spedita al sig. Conte di Cavour.
A Sua Ecc. il ministro degli affari esterni di S. M. il Re di Sardeyna.^.!_ A f\.<l * r\ n f\ -r^ li iTi i * n i

" _ 1 * LI _

. 3gli

Francesco II alia monarchia d'i S^M. il Re di Sardegna, Finche idolorosi
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avvenimenti, di cui e teatro 1' Italia meridionale, hanno potuto sem-
brare opera eselusiva della rivoluzione, la Spagna prestando fede com-

piuta alle proteste reiterate del gabinetto sardo, (juando esso assicurava
di non partecipare in modo alcuno agli atti che si compivano in contrad-
dizione con ogni diritto internazionale, ha dovuto limitarsi a condannare

quegli attentati in accordo con tutte le potenze eurqpee; a chiedere al go-
Yerno di S. M. il Re di Sardegna di mettere rimedio ad uno stato di co-

se che egli stesso riprovava; ed a dimostrargli le funeste consegaenze
che fatti di tal natura non potevano mancar di produrreper la causa d'l-

talia e per il riposo d'Europa. Questa condotta moderata del governo spa-

gnuqlo dava una prova novella del suo vivo desiderio di conservare le

cordiali relazioni che esso mantieoe col governo di S. M. il re di Sarde-

gna e rairava a fortiticare I'azione moderatrice dei ministri di Sua Maesta
dinanzi al turbine della rivoluzione. Ma in onta a questi fatti official! e

pubblici che 1'Europa contempla con dolorosa sorpresa, il silenzio della

Spagna equivarrebbe ad tn'abdicazione del diritto che le compete e del

doyere che le incoinbe di difendere 1'esistenza legittima di una dinastia

unita a quella di S. M. la regina Isabella dai piu sacri legami, e di man-
tenere at temoo stesso i diritti che i trattati del 1759, riconosciiiti dalla

Spagna e dall'Europa intera, guarentiti e ratificati da stipulazioni poste-
riori, assicurano a S. M. cattolica sul regno delle Due Sicilie.

I trattati che costituiscono il diritto pubblico, su cui riposano la pace
e 1'equilibrio d'Europa, non possono essere lacerati dal suffragio univer-

sale praticato nelle circostanze e nella forma che lo sara ncll' Italia meri-

dionale. L'Europa non ammettera mai nei suoi rappprti da nazione a na-

zione un criterio politico che rovescierebbe ogni diritto legittimo ed ogni

patto internazionale. Per condannare la serie dei fatti che hanno ridolto

il regno delle Due Sicilie allo stato in cui esso si trova oggigiorno, il sot-

toscritto non ha bisogno di appeliarsi ne alle piu semplici nozioni del di-

ritto, ne
all'opiniqne

di Europa, ne ai principii dell'alta morale; gli basta

riprodurre il giudizio severo, ma giusto, che il governo sardo ha emesso
sulle inyasioni armate di Sicilia e di Napoli e di richiamarela riprovazio-
ne esplicita e solennc che fu inflitta a nome di S. M. il Re Vittorro -Ema-

nuele, con documenti ufiiciali, a chi
yiolaya

il territorio d' una potenza
arnica ed apportava guerra a una nazione in plena pace colla Sardegna.

Si pretenderebbe invano di giustificare questo intervento ostile al

re delle Due Sicilie col desiderio di metter termine all'anarchia jiata da

aggressioni volontarie, e coll'intenzione di impedire che la rivoluzione

demagogica si costituisca padrona dell'Italia meridionale. Gli uomini giu-
sti e i goyerni yeramente conservatori sosterrannq con ragionechelavio-

lazipne di tutti i principii internazionali e 1'ostracismo delle dinastie le-

gittime non potrebbero essere mai un mezzo efficace d'arrestare lo svi-

luppo degli elementi rivoluzionarii in Italia ed in Europa. II governo di

S. M., la regina di Spagna, che non ha ommesso alcuno
sfprzo,

nella

sfera della sua influenza, per ottenere una stretta alleanza fra i due prin-

cipali Stati della penisola italiana, e che ha sempre assecondato ogni ten-

denza diretta a legare gl'interessi dei
principi

a quei dei lorq pqpoli,
cou-'

terapla con profondp dolore la serie d'avvenimenti, checominciando dal-

1'attacco fatto al diritto legittimo di un orfanello innocente nella persona
di Roberto I e continuando coH'invasione degli Stati della Chiesa, tinisce
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colla conquista del regno delle Due Sicilie e 1'annessione dell' Italia me-
ridionale ai possess! erediiari di S. M. il re di Sardegna. Nel vivissirm>

desiderio di yeder consolidala la pace del Continente, allontanala ogni
causa di lorbidi futuri e chiusa in Italia I'era delle rivoluzioni che Thau-

no cosi profondamente turbata, il govemodi S. M. la regina di Spagna r

astraendo dai diritti legittimi che non possono essere distrutti da Ibrza o

da violenza, spera ancora che la Sardegna fara sosta su di un pendio fu-

nesto; e riraettendo al futuro soluzioni che non potranno giammai essere

definitive, essa lasciera all'Eurppa 1'alta missione di mettere terming

alle lotte d'ltalia e alia profonda inquietudine delle nazioni eurppee con-

sultandq i veri voti dei popoli italiani e tenendo conto di diritti senipre

de^ni di rispetto. Colgo tjuesta occasione, quantuncjue penosa, per rinap-
Tare a Yostra Eccellenza i sensi della mia alta considerazione. Sottoscrit-

to DIEGO COELLO DE PORTUAL.

II.

COSE STBANIERE.

FRANCIA 1. Circolare del si^. Billault sopra la pubblicazione delle Pastoral!

e dei Mandamenti dei Vescovi 2. Hifprme parlamentari decretate da

Napoleone III 3. Cangiamenti di Ministri ed Ambasciadori 4. Viag-
gio delflmperatrice.

1. Abbiarao riferita nel quaderno precedente
* la Circolare, con cui il

sig. Billault, Ministro degli affari interni in Francia, applicava ai Comitati

istituiti per la pia opera del denaro di S. Pielro la severita delle leggi

sapientemente promulgate contro le societa segrete; dichiarando che
con

cip
volevasi impedire che sotto colore di religione si promovessero

intendimenti faziosi. Quale risultato praticp abbiauo avuto cotali manife-

atazioni della yolonta che ora regge i destini di quella cattolica nazione

che e la Francia, finpra
non sappiamo. Certp e che a molti parve di VG-

derle indirizzate ad impedire efficacemente i soccorsi che la pieta dei fe-

deli disponevasi a porgere al Santo Padre nelle angustie, in che fu ridot-

to da vicende, da guerre, da trattati diplomatici, da cospirazioni di setta,

da alleanze e da congiunture politiche, in cui tutti sanno qual sia la parte
sostenuta dal Governo francese. Le solenni dichiarazioni e le promesse
del 1859, checche fosse della

lorp sincerita, nel fattonon hanno
altrp

ris-

contro che lo spogliamentp quasi cpmpiuto del Santo Padre, ecostringo-
no a vedere, neH'eti'ettuazione del disegno proposto nell'opuscolo Le Pape
et le Congres, una prova Ae\Yimpotenza, onde la Francia si spesso prote-
sto d'essere

cpstretta
a tollerare che

fosserp negletti i suoi consigli, ma-
noraessi i

supi diritti di tigliuola primogenita della Chiesa, e st'acciata-

mente yiolati i suoi divieti, tuttocche espressi in quella forma imperiosa
che vedesi nel notissimo dispaccio del sig. Duca di Gramont al Console

Francese in Ancona. E probabile tultavia che in Francia gli ordini so-

yrani debbano essere piu rispettati, che uon furono in Italia dal Cialdini e

^ Pag. 468.
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dal Persano
;
e teniamo per fermo che i Comitati del denaro di S. Metro

non.darannp mai verun fastidio a chi continua a coprire con la efficace
*sua protezione, come dice il Constitutionnel, non solo il Vaticano e la

persona del Santo Padre, ma
eziandip una parte dell' antico Patrimpnio

ui S. Pietro. A viemeglio guarentire i diritti del Governo contro ogni in-

tendimento fazioso mascherato in apparenze di religione, il sig. Billault,
10

stessp giorno, in cui ruppe a mezzo le pratiche pei Comitati del denaro
di S. Pietro, mando fuori un'altra Circplare sopra la pubblicazione delle

Pastorali e dei Mandamenti dei Vescovi. Essa e del tcnore seguente.

Parigi, 10 novembre \8ftti. Signer Prefetto. La legge generale che

prcscrive, pegli stampali, la doppia formal ila della dicbiarazione e del

deposito, ed in certi casi 1'obbligo della bollatura, e stata derogata, in -via

di eccezione, a favore delle Letters pastorali; con uno spirito di benevo-
la fiducia verso 1'autorita ecclesiaslica, la pubblicazione degliatti di essa

e stata, in fatti, per tolleranza dell'amministrazione, sciolta clalla sorve-

glianza inerente al deposito, e dalla spesa che poteva portare
il bollo. Ma

da qualche tempo scritti abbastanza numerosi, sotto il titolo di Lettere

pastorali, trattanp
le quistioni le piu estranee agl'interessi spirituali: YC-

ri opuscoli politici, in cui gli ayyenimenti che si compiono in Europa so-

no giudicati, e in cui gli atti dei governi sono discussi e
talyolla

attacca-

ti con una cstrema "vivacita, usurpando le immunita esclusivamente ac-

cordate agli atti speciali della giurisdizione vescovile. Quest'abusiva con-

fusione ha provocato 1'atlenzioue del Governo. Per rimcdiarvi, la dispp-
sizione piu scmplice e piu facile sarebbe stata senza dubbio, quella di ri-

tirare il favore accordato e di restituire, indistintamente, tutta la sua

estensione al diritto comune; ma sinceramente desideroso di non attra-

versare in alcun modo, nella sua sfera legitlima, 1'azione deH'autprita
ecclesiastica, il Governo non ha creduto che fosse, per ora, necessario ri-

correre a questa radicale misura. Le lettere pastorali che, non uscendo

dal dominio spirituale, si stampano in fogli da essere aiFissi o letti nelle

hiese, continueranno duntjiie ad essere esenti dal bollo e dal deposito.
Ma gli scritti che, sotto qualuncme titolo e per oltrepassare il ricinto del

santuario, prendono il formato deH'opuscolo, ed invadono troppo spesso
la politica temporale, non devono

apprptittare
d'una dispensa cne non ^

loro accordata. Godendo pure d'una piena liberta di pubblicazione, essi

saranno sottoposti alle cpndizioni
della legge comune. Yoi farete notare,

ig. Prefetto, questa distinzione agli stampatori del vostro dipartimento;
ad essi spetta 1'pbbligo

del deposito e della bollatura, ed essi saranno pu-
nibili, se non vi siassoggettassero. Gonservando alle pubblicazioni del-

1'ordine spirituale una benevola esenzione, ma opponendosi con tutti i

mezzi a che si confondano le pastorali e gli opuscoli, la religione ela po-

litica, le decisioni aile quali il cattolico deve obbediree le opinioni che

11 cittadino puo ribattere, il governo ha la coscienza di mantenere ogni
cosa al suo posto, senza nuocere ai diritti ne alia liberta di alcuno. Rice-

vete, sig. Prefetto, le assicurazioni della raia considerazione distinta. II

ministro segretario di Stato al dipartimento dell'interno BILLAULT.

Egli e qui
da ricordare che, dopo il famoso DueDicembre, eransi messi

gravissimi ostacpli
alia pubblicazione di nuovi giprnali,

atteso il frnttd

recato dai piu di quelli che esistevano, quasi tutti di gusto socialistico.

Ma siccome con opuscoli potevasi dai sovvertitori supplire al difetto dei
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diarii , fa asspggettata quella maniera di slampati ad una legge partico-
lare di deposito e di hollo: la quale era evidentemente diretta ad mfrena-

re le esorbitanze del cqmunismo allora irrompente. Questa per appunto
e la legge stessa, al cui rigore vengono ora assoggettate le Pastorali dei

Vescovi, quando non siano stampate in foglio aperto, da mettersi percio
a maniera di affissi (placards) sulle porte delle Chiese o da leggersi ia

pulpito, o quando tocchino di materie che, per avviso dei Prefetti, si at-

tengono ad argomenti politici. Di questo provvedimento del sig. Billault,

checche sia dcllc sue intcnzioni, furono molto consolati i neinici della

Chiesa Cattolica: 1. Perche parve a raolti, ma certamente a
tortp ,

che
con cio il sig. Ministro abbia, forse senza avvedersene, pareggiato ai

scttarii di piu trista natura, ai nemici stidati del Governo e della societa,
i Vescovi della Francia. Imperocche col sottoporli alle stesse leggi re-

pressive, per lo stesso motivo di prevenire gli abusi della stampa, si mo-
stra di temerne gli stessi pericoli e d'averli quasi in concetto di faziosi

capaci di recarc gli stessi danni. 2. Perche suppongono costoro che il

sig. Billault costituisca giudici delle dottrine episcopali i Prefetti, aiqua-
li si commette il decidere, se le scritture dei Vescovi sono veramente
atti pastorali e conformi al santo

Ipro magistero, ovyero opuscoli politici
e libelli ispirati da intendimenti dipartitp. 3. Perche coslriesce difficilis-

simo a'Vescovi il
trpvare

chi si tolga 1'incaricodi stampare leloro Paste-

rali, potendo facilissimamente accadere che il signor Prefettole qualiHchi

per libelli politici. 4. Perche, da ultimo, i Vescovi sono con cio rappre-
sentati, al cospetto de'loro dioccsani, sottosopra come persone sospette,
da doversene guardare, o almeno come capaci di abusare del proprio
ministero, mascherando con sembianze di religione gli artiilcii della po-
litica mondana. Per questi motivi rallegraronsi niplto

i nemici della Chie-

sa, e non e a dire se ne
fpssero

dolenti i Cattolici.

2. Dopo che il sig. Billault ebbe con le sovraccennate sue Circolari

cessato ogni pericolp ,
da lui supposto, di

agitazipni politiche del clero e
dei Cattolici trancesi, sembra che al tutto siasi

ricpnosciuta la necessita
di allentare per 1'oppostp

il freno alia espressione dei voti e delle opinion!
dei varii partiti liberali

, tinqui sottoposti a severo sindacato. Larghe
riforme parlamentari furono decretate ed accolte con mplto piacere anche
dalla Presse, che se ne ripromette piu ampii svolgimenti. II che vuol dire

che, dopo conceduta ai membri delle Camere legislative la
facplta

di

parlare un poco piii liberamenle, si spera di vedere
scioltp

lo scilingua-

gnolo anche ai giornalisti. Con questo ,
se dovran tacere i Vescovi , po-

tranno invece t'arla da maestri del popolo quegli integerrimi e profondi
dottori di buona morale che sono gli About, gli Having i Plee, i Lempin-
ne ed altri

cptali
: ed pgnuno vede quanto ne debba essere vantaggiato

Tordine religioso e sociale in Francia. Or ecco il testo del Decreto impe-
riale, pubblicato dal Moniteur sotto il 25 Novembre.

NAPOLEONE
, per la grazia di Dio e per la volonta nazionale, im~

peralore dei Francesi. A tutti i presenti e a venire salute!

Volcndo dare ai grandi Corpi dello Stato una partecipazione piu
diretta alia politica generale del nostro governo ,

e una testimonianza
luminosa della nostra tiducia, Abbiam decretato e decretiamo quanto se-

gue: Art. I. II Senato c il Corpo legistativo voteranno tutti gli anni r

all' apertura della sessione
,
un indirizzo in risposta al noslro discorso.
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Art. 2. L'indirizzo sara discusso in presenza del commissari del governo,
i quali daranno alle Camere tutte le spiegazioni necessarie sulla politica
interna ed esterna dell'Impero. Art. 3. Ad oggetto di facilitare al Corpo
legislative 1' espressione della

prppria opinione nella compilazione delle

leggi e nell'esercizio del diritto di emendamento
,

1'art. 54 del nostro de-
creto del 22 marzo 1852 e rimesso in vigore, e il regolamento del Corpo
legislative e modificato nel modo seguente : Immediatamente dopo la

distribuzione dei disegni di legge e a giorno determinate dal presidente,
il Corpo legislative , prima di nominare la sua

cpmmissione, si riunisce

in comitato secreto : una discussione sommaria e aperta sul disegno di

legge e i commissarii del governo vi prendono parte. La presente dispo-
sizione non e applicabile ai disegni di legge d'interesse locale, come non
10 e nel case d'urgenza . Art. 4. Nello scopo di rendere piii pronta e

Eiu
compiuta la riproduzione dei dibattimenti del Senato e del Corpo

igislativo ,
sara presentato al Senato il disegno del senato-consulto se-

guente : I resiconti delle sedute del Senato e del Corpo legislative ,

cpmpilati dai segretari redattori posti sotto 1' autorita del presidente di

ciascuna assemblea, sono
inyiati

ciascuna sera a tutti i giornali. Inoltrei

dibattimenti di ciascuna sessione sono riprodotti dalla stenografia e inse-

riti in cxtenso nei giornali officiali del doiriani . Art. 5. Per tutta la

durata delle
sessipni

1' Imperatore scegliera Ministri senza portafogli per
difendere dinanzi alle Camere, di concerto col presidente e

cpi
membri

del Consiglio di Stato
,

i disegni del Governo. Art. 6. 11 ministero del-

la nostra Casa e abolito. Le sue attribuzioni sono riunite a quelle del

gran maresciallo del Palazzo. Art. 7. II ministero dell' Algeria e delle

colonie e abolito. Le colonie sono riunite al ministero deila marina.

Art. 8. Sono staccati dal ministero deiristruzione pubblica per essere

posti nelle attribuzioni del ministero di Stato i servizi clie non riguar-
dano direttamente 1' insegnamento pubblico o gli stabilimenti speciali
dell' Universita. Art. 9. 11 servizio delle razze de' ca\alli e staccato dal

ministero 'di agricoltura ,
commercio e lavori pubblici , per essere posto

nelle attribuzioni del ministero di Stato. Art. 10. II conte Chasseloup-
Laubat, ex-ministro dell'Algeria e delle colonie, e nominato ministrp della

marina e delle colonie in surrogazione all'ammiraglio Hanielin, chiamato

ad altre funzioni. Art. 11. L' aminiraglio Hanielin e nominato Gran Can-

celliere della Legion d' onore
,

in surrogazione al maresciallo Pelissier

duca di Malakoff, chiamato ad altre funzioni. Art. 12. 11 maresciallo Pe-

lissier, duca di Malakoff, e nominato goveruatore generale deli' Algeria.
Art. 13. I ministri senza porlafoglio hanno il gradp e lo stipendio de'

ministri in funzioni , fanno parte del Consiglio de' ministri, e sono allog-

giati a spese dello Slato. Art. 14. II nostro ministro di Stato e incaricato

dell' esecuzione del presente decreto. Fatto al palazzo delle Tuileries
,

li

24 Novembre 1860. NAPOLEOTNE. Per 1' imperalore, II ministro di Slato

Walewski. II sig. Walewski fu sostituito in questa carica al sig. Fould.

3. Con una Serie di decreti pubblicati nel Moniteur del 27 Novembre
venne annunziata la mutazione di parecchi altri Ministri dell' Imperatore

Napoleone III, nel modo seguente: 1. II sig. conte di Persigny, membro
del Consiglio private ,

ambasciatore a Londra, e nominato ministro del-

1'intcrno, in luogo del sig. Billault, chiamato ad altre funzioni. II sig.

Billault , ministro dell' interne
,
e nominato ministro senza portafoglio.

11 sig. De Forcade la Roquette ,
direttor generale delle dogane e delle
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contribuzioni indirette, e nominato ministro delle iinanze
,

in luogo del

sig. Magne, chiamato ad altre funzioni. II sig. Magne , ministro delle

fmanze, e nominato ministro senza portafoglio. 2. 11 sig. Billault, ministro

senza portafoglio ,
e incaricato per interim del ministero dell' interno.

3. Fino allo stabilimento regolare del governo generate dell' Algeria, i

servizi del ministero dell' Algeria continueranuo a funzionare
,
ed il sig,

conte di Chasseloup Laubat
,
ministro della marina e delle colonie, con-

servera la tirma per la spedizione degli affari correnti. II consiglier di

Stato segretario generale ,
non che i direttori dell' antico ministero del-

1'Algeria e delle colonie, faranno
,
sotto I'autorita del ministro

,
la ripar-

tizione e la consegna de' servizi conforme alle disposizioni che saranno

ulteriormente adottate per 1'avviamento del governo dell'Algeria.
Al sig. De Persigny fu surrogate nella carica di Ambasciadore a Londra

il Senatore deH'lmperp sig. De Flabault, che occupo gia varii nfficii diplo-
matici sqtto Luigi Filippo, e fu Ambasciadore a Vienna dal.lSii.al 1848.

4. L' iraperatrice del Francesi e
partita

nel piii stretto incognito , con

piccolo corteggio della casa inipenale ,
alia yolta di Londra alii 16 del

p. p. Novembre. Alcuni giorni dopo il Moniteur ne avviso il pubblico t

recando a cagioni di sanita il viaggio impreso da S. M. , in quesia star

gione ,
a traverso 1' Inghilterra e la Scozia. Non si sa ancora quando sia

per tornare in Francia. Intorno a che la semiufficiale Opinions di Torino^
n/ 332

,
coll' usato suo stile calunnioso e pien di veleiio contro la Santa

Sede, insinua destraraente un' altra cagione per la quale devesi spiegare
1' allontanamento dell' imperatrice da Parigi ,

accennandolo prodotto da
domestiche scissurc originates! nel contegno di Napoleone III verso il

Papa. Eccone le precise parole, che, purgatc dalla falsita di ccrte impu-
tazioni intorno agli intrighi di Roma e di Monsig. Sacconi, fannq inten-

dere piii che non dicono. Niuna potenza osa come la corte di Roma
seminar la zizzania nelle famiglie e studiarsi d' influire sull' animo delle

donne per rimcire ne' proprii intenti. Quando essa si yede agli estremi

e
1'intrigp diplqmatico torna a vuoto dinanzi all' evidenza de' latti ed al-

rautorita del diritto
,
non esita

, per promuovere il trionfo della propria

politica, a tender insidie ed a turbar la pace domestica. 1 fogli di Parigi
annunziando la partenza dell' imperatrice ,

ne attribuirono la causa al

bisogno di distrazioni per alle\ iare il dolore cagionatole dalla mortc della

sorella, e noi non abbiamo ragione di sospettar della veracita di questa

spiegazione. Ma certo egli 6 che monsignor Sacconi
,
nunzio apostolico,

nconoscendo impossibile di distoglierc 1' Imperatore Napoleone dalla po-
litica che gl' interessi della Francia ed il pnncipip del non intervento gli
hanno tracciata, sperava di noter indirettamente riuscirvi per mezzo del^

F iraperatrice ,
che voleva indurre ad una corrispondenza segreta col

Papa e metier (senza che se ne avvedesse) a capo della reazione cle-

ricale.

ERRATA CORRIGE

Pag. 17 I'm. 12 filiis filii

141 9-10 noi, che noi rispondiamo, che
281 30 pienezza saviezza
508 11 rira 1' era

. 638 10 Yolturno. Garigliano
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